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PRE.P dIZIONE 

DEGzi EDITOR!• 

Nftiimkolow. 

Li Storia suole fra ogni altro studio istrui-
re con soave diletto l'umano spirito avid° na-
turalmente di conoscere , e di apprendere le 
vicende  dell'umana societa . Essa phi che gli 
astratti non meno che sterill , e iaboriosi trat- 
tati di Politica apre all'uomo la vera , 	e la 
fecondissima scuola di quella Prztdenza , the 
saggia caleOlatrice congetturando penetra ne' 
pat reconditi recessi de' Gabinetti ; scopre Po- 
rt:gine , 	e le cagioni de' grandi avvenimenti ; 

   
  



• iv  
rintraccia, e preverki progressi , 	le rivolu- 
zioni , i rovesci delle Repubbliche , de'Regni , 
e deg Imperj. Ara ai Pohtici soltanto, ma ai 
Guerrieri ancora , 	siccome osserva aceoncia- 
mente 	(r) Macchiapelli, 	presents la 	Sto- 
ria 	opportuni ammaestramenti , 	essendoche 
l'esempio de'grandi Capitani , the da'pi& ter- 
ribili cimente sortirono col trionfo , 	e Passi- 
duo studio sulle eircostanze, delle grandi bat-
taglie, :formano la vera Tatica per chi bra- 
ma di segnalarsi nell'ardita 	carriers della 
armi . 	, 

Questa fu appunto la principale ragione, 
per cui dagli Storici, anzi the da qualsivoglia 
altro Classico , intrapresa abbiamo la nostril 
edizione . 	Ad oggetto peril di seguire nella 
serie degli stessi Storici un cerfordine , 	not 
fummo pressocche 	costretti a cominciare da 
!tuella , 	the per Zeta sua i it pia antic° , 	e 
the percia dovea a buon diritto essere pel pri- 
mo al Pubblico presentato . 	Noi non neghe- 
remo tuttavia essere Giovanni Villani Scrit- 
tore di tai foggia , 	the non 	grand° diletto 
arrecar pub a chi legge. I non lievi errori ne' 
quail inciampb 	ne'libri 	spettanti 	alla 	Sto- 
ria anteriore all'eta sua , 	e the 	vennero da 
not pure qua e la segnati ; 	la 	lingua the 
quasi ancor • bamboleggiante comineia appena 
a svilupparsi, sono certamente difetti , 	the , 
o spargono nom nel Lettore , o Parrestano 

(I) T onio V. 1797. 

   
  



ir 
ver la soverchia fatica , 	cui egli e costretto 
a durare . Nondimeno not preghiamo di nuo-
pp' i nostri .dssociati' a pdr.mente a cia, che. 
fu loro• altre volte eta not rammentato: essere 
nostro scopo doe di formare una serie o.di., 
remo meglio una privata biblioteca di Classici,, 
ne'quali perch esser elopeano compresi anche, 
i piz antichi , perche furoizo o Padri della, 
lingua, o prornotori al buon gusto . •Il Vil.. 
lanes debbe adunque stimarsi come ququadri 
antichi , 	i quail abbenche' difettosi .o nel di, 
segno , o nel,colorito , o in qualsivaglia altrac, 
parte della • pittoricasfacoltel , svogliono non 
pertanto aver, luogo 	nelle pill scelte gallerie , 
perche 	'in 	se 	stessi presentano 	una 	certes 
originality ,• che alletia ., 	ed ,istruisce lo stiz- 
dioso Spettatore, 	o perche opera furona .di 
lue'Pittori , die ardirono pei prirni rivolgersi 
ad unraggio, it quale sfavilla dal buon gusto 
da lingo tempo sopito, e che segnaron guinea 

via ai RalPelli , ed ai Coreggi. 	. 
\ 	Ma non appena col sorgere del secolo 

X)Kt. si svilupph insieme della critica it baton 
gusto , 	che in .tr.tia..l'Italia si pidero ben to- 
sto fiorire Scrheri 	in 	ogni genera 	ecceh, 
len ti.. 	Le 	guerre perk , 	le 	Ticende 	de" 
Goverd , 	le 	moltiplici 	rivoluzioni J- dello 
quail jecondo fu quel secolo , 	aprirono spe,, 
claim.  ente agli Storiri on 	vastissimo cam po , 
in eui emula7 la glories de' Tueididi , 	e. de' 
Polibj . 	Fra 	quests ci si presen/a Francesco 
Guicciardini Storico ad ,  ogni altro Soprano , 
l'opera di cui sotto ogni aspetto si andrita it 

   
  



Nu 
nome di grande , e di Ciassica . Nato egli al 
pari di Tucidide da antica 	e..cospicua fami- 
glia , e munito • al pari ,di lui di perspicace 
ingegno , di profonda reflessione,.,q di memo-
ria pressoehe immensa., non appena sorti dal- 
le filosofiche , 	e forensi discipline , 	che ogni 

-suo studio rivolse olla cognizione , 	ed alla 
pratica de'pubblici affari . Spedita Ambascia-
tore alle Corti , posto al reggirnento di at-
ta , e di Provincie , adoperato ne'pizl defficili 
tnaneggi della Fiorentina Repubblica, pore. age, 

_volnzente rintracciare , e colla propria espe-
rienza conoscere la natera.de' varj Governi, e 
1e segrete male ancora, .che sono da essi poste 
in usb ne' politici raggiri.. Facto da Leone X. 
Gove7zatore di Modena , e di .Reggio si di-
stinse assai pift di Tucidide collet vigilanza , 
e col valore ; poicR laddove quegli ;ion seppe 
6Vendere Amfipoli dall'assalto di Brasida , 
ii 	Guicciardini sostenne Reggio contro del 
Maresciallo di Foix , che sconsigliatamente 
tentato' area di sozprenderla ; 	e. rispths.e non 
molto dopo Lautrec dall'assalto di Parma . 
Creato poscia da Clementq VIA ,Luogote-
nente Generale nell'esercito Pontificio condot-
la aprebbe ad un esito felice Paffidatagli iin- 
presa , 	se le ..eirmate della Lega state non 
fossero corrotte , 	e disci/die da que'mali in- 
testthi, che infettare sogliono gli eserciti col-
legate . Laonde it Guicciardini in questa sue 
militare carriera ebbe agio di conoscere it Pet- 
ri° movimento , 	la disposizione , 	e lo stato 
de'molti eserciti, che in que'tempi straziarono 

   
  



, 	VII 
la misers Italia; e pole ?meow investigare,le' 
Cause de'rovesci degli unl , e della vittorie ., e 
delle..  conquiste degli altri . 	Per tutte 	 jueste 
Lose tale esperienza acquii tb .  eel in ogni ge- 
nere di malagevoli affari , 	che' al' dire del 
Bocchi , e del Tolomei (r7: Sua ietas unurn 
ex septem sapientibus Italiae judicarit . 
- 	Stanco alla fine it Guicciardini di eon,  
durre una vita irreoleta, e laboriosa abban-
dona del tutto gli .  spinosi maneggi de'Gabi- 
netti , 	e 	ritiratosi 	nell'ozio* della 'sus 	villa 
d'Arcetri' scrisse la Storia de'suoi:,tempi , :la` 
quale comprende lo spazio 	diecirca qiiiiran- 
t'anni . 	In cib' ancora fu drinque egli ciiii di 
Tucidide , e di Senafonte fortunato , p-oiche 
que.cti scrissero beast la loco Storia nella tran- 
quillita d'un'araena solitudine , 	ma Vcrieciali 
dalla Patria. ingrain, e gelasa . 	Il carattere 
perk della Storia del Guicciardini s'avvicina 
d'assai al carattere di quella di Tucidide, lo 
*stile di cui e sublime , 	austero , 	zinponente , 
ma al dire di Tullio' (1), aspro.tal;)olta , ed 
oscuro , e not aggiungeremo pure, crantiquati 
vocaboli abbondante . 	Tucidide e tuttavia, pia 
precis() , phi vibrato, e pia terribile' del Gide-
cia rdini , il quale s'estende talvolta;soverchia-
mente diffuso nen& dizione, 'sicche,divierze in 
qualche luogo intralciato , ed osctiro . 

(i) Elogi deg. 1.3em. Ill. t. 11.,  Lucca .1772: 	• 
(2) Or. M. B. 

   
  



VIII 
Il Guicciardini stese adunque la sua Sto- 

ria nel ritiro , 	dove pate con miglior agio 
ritlettere su grandi avvenimenti , 	de'quali fu 
egli stesso non indifferente spettatore . Per lo 
the si meritb nel suo sepokrale epigrofe quel- 
l'insigne elogio : 	cujus 	negottum , 	an 	otiurn.  
gloriosius incertum (i). L' Italia difatti ram- 
menta con raccapriccio le sanguinose , 	e fu- 
neste vicende , the in que'tempi tutte desola-
rono le sue belle coatrade ; ma essa va altresi 
gloriosa della Storia del suo Tucidide, ed in 
'questa parte ancora si panto ad ogni altra 
delle modern6 Nazioni iuperiore , Tale h ap-
panto la candida ennfessione di Voltaire , it 
quale 	dice: 	„ L'Itatie 	cut 	dans 	Guicciardini 
son Thucydide , 	ou plut6t son Xenophon : " 
ed altrove (2) pone it nostro Storico del pari 
con Lido, e con Tatho . Ma egli non h it 
solo , the tra gli Oltramontani parlato abbia 
con elogio del Guicciardini . E per nulla dire 
di Nobly , e di Bolimbrok , Guglielmo Ro-
berston (3), come che gli si opponga in qual- 
che luogo di sua Storia , lo melte non 	di 
meno insieme di Fra Paolo Sarpi Ira gli au-
tort* st per 1' esattezza, eke per la veracity pia 
erainenti; ed i due Illenkezzii (4) non dubita-
rono di porlo inter viros militia aeque ac scri. 
ptis illustres. 	Della 	veracity di lui , 	siccome 
—.........-1, 

(1) Elog. sud. 
(2) Witthinges t. 	I%. I oncl. 	1773. 
(3) The History of Char. V. t, 2. Lop. t777. 
(4) Elog. sud. 

   
  



lx 
osserva il Fleury 	(i) fu pure grandissirno 
aminiratore AL De Sponde'Vescovo di Pa-
miers. E certamente, the it Guicciardini ab-
lia sino allo scrupolo posto ad effetto quella 
regola di Cicerone , the lo Storicp ne quid 
falsi dicere audeat, ne quid yen 	non audeat (2) 
Len lo dimostra it Porcacchi , 	it quale cost 
scrisse di lui: 	« In 	questa parte dunque 
cc della verity 	egli e molto commendato , 	it 
c< the allora massimamente pub esser' mani-
c festo quando to 1leggi in the .modo egli 
« molte voile danna;,i consign , a le volontac 
u degli uomini delltz proprid "atria , 	in che 
« modo riprende it costume, e it govern° di 
o quei Principi , e Potentati supremi , dai 
« quail esso dipendepa; si the pure non voile 
ce seripere in grazia d'essi per adularli , ma 
« egli alla libera li tassb, e dope occorse vi- 
« tuperarli (non si scordando perb pun to la 
« debita modest; a) li giudica degni di biasi- 
« mo , 	argomento non piccolo the non voile 
« per alcun rispetto laseiarsi temperar la pen- 
« na con.oro, 	o con altra sorte di corrnm- 
« pimento; 	the se per quest() 	vien somma- 
« mente di verita commenclato Turidide, Glee , a per essere Ateniese ,. e non Lacedemonio , 
« aveva nondimenn lodato i Laredemoni alla 
« sua patria nemici, non. flew pereib minnre• 
a argomento di verita essere nel Guiecia-dino 

(i) Pis. sur I' Hiss. Ecclr's. 
(2) Giud. sopra l'Ist. dcl Guic, `'ell. 1587, 

   
  



.it 
« l'avere, quando a stat° bisogno , senza H- 
A( spelt° biasimata i suoi Concittadini. " 

Nh perb it Guicciardini espone mai-  al- 
cuna cosa , 	non desiderio , 	o pretensione di 
Govern°, che ben non la dimostri o co'fatti, 
o colle pia forti congetture. Quindi, .ticcome 
osserva it gia lodato Porcacchi, 	si leggono 
nel libro primo le ragioni., che la corona di 
Francia pretendeva nel Regno di Napoli , 	e 
le cagioni di tante guerre, che successero tra 
gli- Aragonesi, 	e gli Angioini ; e nel libro 
quarto le ragioni de'Francesi, e dell'Imperio 
sul Ducato dt Milano, e l'origine delle guer- 
re tra Cesare , 	e la Francia. 	E .per verita 
nessun altro Storico di que'tempz esaminar 
poteva i diplomi , 	i n2onumenti , 	gli scritti 
de'pubblici Archivi , meglio del Guicciardini, 
it quale per rautorita , e grandezza sua tro-
vava adito in qualunque lungo e pubblico ,. e 
privato . 	Laoide in alcune parts della sua 
Storia egli si oppone con sodissimi argomenti 
a cib , the scrissero altri Storici d'oltramon- 
te a lui coetanei. 	Per la qual cosa egregia- 
mente 1?emigio Fiorentino cos) (i) 	in pochi 
tratti deline6 	it carattere del Guicciardini : 
0  La sua -istoria . . . . 	ha 	 fatto 	conoscere 
« la felicity del suo ingegno , poiche in essa 
cc fa professione non solo di raccontare pu-
a ramente le cose seguite, come fanno mold 
a altrIstorici , ma dimostra d'aver saputo i 

(i) Vita del Guic. Ven. 1587. 

   
  



xx 
a desiderj de'Capitani, i disegni de'Principi, 
cc ed i .concerti de'.Re , 	e deglimpecatori , 
lc scoprendo in molti luoghi eziandio i fon- 
& daminti de'loro pensieri . 	In quclla egli i 
« dolcemente mordace , sloda parcamente.,, e 
cc con molta modestia vitupera , 	di maniera 
« che. non si mostra nel bigsimare pien d'o, 
cc dio 	ne nel lodare pieno 	aradulazione, 
cc anzi come vero Istorico (che non dye es- 
« sere dissimile da uno . Oracolo). non hada-
cc fraudato della paw lode coloro., che per 
« qualche opera egregiamente fatta Phanno' 
5( meritata; e narrado.i casi tome veramen, 
.« to erauo seguiti , 	non ha maned°, di bia- 
« simar con mode stia quelli , che per i de- 
cc meriti , e vituperf loro , 	meritavano fors* 
cc d'essere .pii 	severameate biasimati. ') 1)al 
fin qui detto ne deriva defunque , che  la. Sta. 
ria del Guicelardin i e di tal natures, che una 
fecondissima messe presenta a'Politici , ez' Dit  
plomatici , aVIlilitart, a'Fifosofz, ai Letteratt 
in somma d'ogrii genere. 	 . 

Di mold difetti Plow tuttapia ripreso il .  
Guieciordini., 	i quail vogliono essere do not 
collo maggiore brevita accennati. E primiera, 
mode Sebastiano Mired da Castel Durant 
dice della Storia di lui, che omnia plena suns 
odii ,. malevolentiae , lemeritatis , invidiae , 	am- 
bitionis. E di falsity) lo accusa pure Giovanni 
Battista Leoni nelle9  sue Considerazioni (L) . 

- ----. 	. 	 ...... 
(I) Yen. Giel. 1583. 

   
  



XII 
Ma it Macci, siccome osserva Domenico Man-
ni (i), strive con un certo spirito di -vendet- 
ta, 	«'avvegnacche it Guicciardini poco avea 
« parlato bene del Duca di Urbino , di cui 
« era suddito it Macci 0. 117h molta faze; 
aver pub it giudizio del Leoni , se si. mega 
a paragone con quell° di Giusto Lissio , 	di 
Giosia Simlero , 	di Ilfatteo Toscani , 	e di 
GiovazIni Bondino , da'quali vien detto it no- 
stro Storico , 	verax , 	fide excellens , 	summa 
fide , miro studio veritatis inquirendae etc. Per 
to che Agostino Alascardi egregianiente nel- 
l'Arie istorica :lisse , 	che 	« it gran romore , 
« che fa Giovan Battista Leoni contra Fran- 
« cesco Guicciardini , non 	e stato 	ricevuto 
« dal Mondo , 	e rimane tuttavia in 	buon 
« concetto de'suoi questa gravissima sua Sto- 
« ria ». 

Anche alcuni de'Francesi eondannano di 
falsity it Guicciardini , 	specialmente perch 
nel libro print° peg. 173. dice , 	che le loro 
truppe nella presa di S. Giovanni , terra ,ap-
partenente al Marchese di Pescara , commi- 
sero ogni .specie di barbara ferita . 	Contro di 
essi ha risposto it gill lodato Porcacchi , g 
pale cosi si esprime : 	« Queste parole pen- 
« Bono dannate da'Francesi., 	i quail si tro- 
« vano percib tassati -d'essere barbari , e fie- 
« re , 	e 'ze danno carico al Guicciardino ; 
g secondo ,the lo diedro anche al Giovt'o s  

(c) Metodo  zr.,17  5 5, 
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« quando I Guasconi, e gli Syizzeri a Mor-
cc dano di Romagna anzmazzarono (come ei 
is dice) con barbara crudelta i 'bambini fin 
cc nelle tune . In quel luogo it Giopio per.se 
cc medesimo si clyende in una lettera sua a 
cc Al. Girolarno .einghiera i e in questo non 
€ merita it Guicciardino pinto d'essere im- 
« putatu , come colui , the recita le crudelta 
« usate nella presa del Illonte di S.'Giopan- 
« ni, per ci0 essere allora in _Italia remelts 
« da barbari , e da fiere , perehe.erano inu- 
« sitate , e non si eta costumato nelle guer-: 
R re-, a nelle pittorie altro and crudele„ the 
6 spogliai-e, 	e poi 	liberare i soldatz ipintt , 
cc pagate che apessero le taglie . Dopo questa 
« narrazione' chi 	biasirnera 	it giudizzo 	di 
a quest'Autore, quando ei discorre, the nel-
cc la difesa del Regno di Napoli non fu di- 
« mo:Itrata ne virla, ne animo , ne consiglio, 
« ne cupidity d'onore , ne potehza, nefede?» 

Alcuni censurarono it Guicciardini per 
le orazioni , 	the tratto tratto ha Poluto 	con 
una certa pompa ins.  erire nella sua Scoria . 
Intorno a che noi osseryeremo soltanto , the 
se pure tali orazioni debbonsi chiamare di- 
fetti , 	saranno quest comuni egualmente al 
Guicciardini, the a Tucidide, a Lipio , e ad 
altri dei pia famosi Storici. Aggiungasi, the 
le orazioni del Guicciardini siccome nulla de-
traggono alla verity degli Storici avvenimenti, 
cost un Ron hem interesse cirrecano alla Sco- 
ria stessa , 	che pin aPvipata , 	e di bella fa- 
condia adorna soavemente traltiene 6 diletta 
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gli eininzi de'Lettoti . POltair'e .  inaei in2o (r) 
came che thiami,  un beau defaut tal iorta di , 
aringhe , aggiunge tuttavolta , che nelle Sto-
rie vi sono alcuneoccasioni , nelle quali esse 
aver possono acconciamente luogo , e ne reca 
a quest' oggetto un esempio di Mezerat. 

'Un altro Vett() 	ancora suole comune:. 
mente notarsi nel Guicciardini , 	ed a l'uso 
ch'egl! face talvolta de'Latini vocaboli , 	e di 
voei , e di maniere prese dal volgo di Firen;. 
ze ,. anzi che dada colta Toscana fizvella ; 

,. sz. ccome appunto d'una c'rta patavinita era da 
Pollione accusato T. Livio . 	Ma primiera- 
mente per rispetto alle parole latine not able:. 
detemo per qual ragione non debb'essere sta-
to lecito al Guicciardini cth che con tanta 
liberta usarono it Bembo , 	ed altri mold 
de'piii celebri Italiani Scrittori ? 	Moho pi4 
che le latine  parole dal Guieciardinr mate 
aggiungono forza e nerbo all' espressione . Cost 
it vocabolo consternazione da lui usato significa 
egregiamente reffetto che fa in not it timore, 
allorcha d perdiamo del pito di .coraggio , 
e di anirno . • Le maniere poi Florentine gli 
U debbono agevolmente perdonare perchb e 
nod sono moltissime, a tratte firono da quel 
dialeito , che a lui era pia famigliare, a .  che 
tanto giovo a rendere leggiadra e colta a ric- 
Ca la comune Italiana fizvella . 

(x) Mdlan. de r Eq. t. 33. bond. 1773. 
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Finalmente lo stile -del Guicciardini vies 

, .ne ripreso come di soverchio diffuso . Per. la 
die con lepida bizzarria it lyoccalirzi ne'suoi 
Ragguaglj di Parnaso (i) finge, che un cer- 
to tale , 	the tre parole usate avea per dire 
una cosa , la quale con due potevasi. esprinzere, 
abbia avuto dal Senato 4aconico per castigo 
di leggere una volta 'la guerra di Pisa del 
Guicciardini, e che questi piuttoslo the a. tal 
letiurtz si offra pronto alla prigionia, ed alla 
galea . 	Ma giusta l' osservazions dello stesso 
Tiraboschi' (2) i giudizi , che it 14ocarlini, chi 
ne'suoi :Ragguagl i , non sono sempre i pal 
esatti , ed i pin conformi alla veritd. Quand'an, 
che poi , si conceda , 	che it Guicciardini sia 
talvolta un po' troppo ddjusa, sard questo un 
picciolo eiffetto in para6one delle tante hellez. 
ze, (Idle quali va esso adorno. Che peril torna 
qui ancora in asconcio it passo di Drazi 0 : 

cc . . . Ubi plura nitent in carmine , non, 
ego paucis 	 . 

u Offend4r maculis, quas aut incuria fudit 
u Aut humana 'parum cavit natura . 

Giova per 	ultimo il rillettere., 	che. it 
• Guicciardini sorpreso dalla morte non pole. . 
h'nzare 47 sua Sioria , e che anti egli mede. 

(i) Centur. 1. Rag. 6. 
(2) T. 8. Ven. ins. 
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simo comandato &yea , 	che venisse abbrucia- 
ta . 	Ecco difatti come si esprime Annibale 
Rucellai scrivendo a Pier Vetter' (t) . (c Nu- 
« per certe idem factum est ab haeredibus sum- 
« mi , 	ac 	singularis Yin 	Francisci Guicciardi- 
« ni , qui cum historiam illam suam tantopere 
« nunc 	omnibus probatam , 	imperlectam , 	ac 
« minime 	expolitarn 	relinqueret , 	mandaverat 
« diligenter,  , ut occultaretur , 	vel 	potius inter- 
cc rogatus a Seriba 	darn testamentum 	compo- 
cc neret, quid de ilia statueret, magno , et con- 
cc stanti animo respondit , comburatur. » 	Que- 
sta h forse Una delle r.  ae,rioni per cui soltanta, 
nel t 561. uscirono i primi XVI. 	libri delle 
Storie del Guicciardini , e tre anni oppress° 
vennero separatamente pubblicati gli altri pat-
tro in Venezia . 

Ma in tutte le molte edizioni del Guic-
ciardini fatte prima del 1775, si troncarono 
per politiche' ragioni alcuni passz , clie fizrono 
poscia in Latino pubblicati in Basilea. L'edi-
zione pertanto di Firenze colla data di Fri-
burgo 1775. e la prima , che presentate ab-
bia al Pubblico queste Storie in ogni parte 
compiute . Essa fu formata sopra it mano- 
scritto , 	che 	corretto di proprio pugno. del- 
l' Autore, attualmente conservasi nella Biblio. 
teen Malabecchthna . 

(r) Manni Met. sudd. 

   
  



xvii 
Sopra di una tale edizione formata ab-

liamo noi ancora la nostra , la quale perch) 
h la seconda 	edizione perfetta delle Storie 
del Guicciardini ; e aggiunte vi abbiamo noi 
pure le annotazioni di Tommacc Porcacchi . 
4nzi noi ci lusinghiamo, che ancor pia esat-
ta debba essere la nostra , perche alcuni luo-
ghl emendati abbiamo di quella del 1775. 
ariscontri da noi fatti con altre edizidni, e 
specialmente con quella di Firenze del 156r. 

Ri guard° all' Ortografia, siccome fecero altri , 
Editori , 	abbiamo cseduto ben f di ritenere 
que'modi dell'Autore , i quali fanno alterare 
alquanto it suono della sillaba, 	e sebbene a' 
nostri giorni contrari sarebbero a'gramaticali 
precetti ; fanno. nondimeno sentire un non so 
che di .originality . 	cost r.,iutore strive per 
lo pia la g avanti alla sillaba Ii, 	anche al- 
lor quando no,.! siegue vocale , ne s impura , 
e generalmente non si orende briga delle re-
gole , che riguardano la stessa s impura . 

Ecco quanto ci e sembrato bene di pre- 
mettere 	all' edizione 	del 	Guicciardini . 	Noi 
siamo peril compresi drilla pia sincera grati-
tudine verso de'nostri Associati, i quali colla 
bro sottoscrizione giovato hanno sommamente 
ad accrescere in noi it coraggio , 	e l' emula- 
zione. L'impegno sempre maggiore, col quale 
ci sforzeremo di continuare nella 	scabrosa 
nostra impresa , 	sort) senza dubbio una pro- 
va, che nulls noi tralasciamo onde , per quan- 
to ci h possibile , 	non abbia ad essere giam- 
mai tradita k giusta Toro aspettazione . 

Guicciard. Vol. I. 

   
  



   
  



NOTIZIE 
RIGUARDANTI LE AZIONI 

DEL CELEBRE STORICO 

M. FRANCESCO GUICCIARDINI . 

• 

DA Piero di Jacopo Guicciardini , 	e da Si. 
mona del Cay. Bongianni Gianfigliazzi, it di 6 
del mese di Marzo dell'anno 1482. 	nacque in 
Firenze  M. Francesco Guicciardini , 	Letterato 
insigne, celebre Giureconsulto , eccellente Pa-
lk°, famosissimo Storico, e in una parola, uno 
depia 	illustri 	personaggi 	the 	l'Italia 	si vanti 
d'aver prodotto nel secoto decimosesto. La chia- 
rezza del sangue 	in , lui 	derivato da due delle 
pill antiche e generose Famiglie della sua Patria 
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non fu it pregio ON ragguardevole, per cui la 
natura 	a 	lui 	si 	dintostrO 	benefica 	e 	liberale . 
Dotato d'ammirabil 	talent() , 	di vivace spirito c 
attivo , 	di una prodigiosa penetrazione d'inge- 
gno, di una felice tnemoria, e nel tempo me-
desuno essendo d'animo coraggioso e intrepido, 
di una robusta costitazione di corpo, e per na= 
tura inclinato alla sericta , 	e 	a grave contegno 
e severo, pole ben presto rendersi alto ai ma- 
neggi , 	e 	formarsi 	una 	dclle 	pill 	savie 	teste 
d'Italia . Fatti pertanto rapidamente' i primi stu-
d), ed alla Lnaturale eloqucnza che sorti nel na- 
scere , 	avendo aggiunto colla diligente applica- 
zitne ai Rettorici precetti quel tnaggior pregio, 
che le vien somministrato dall'arte , tutto si ri- 
volse allo studio 	&lie 	Legali Facolta . 	Nell'ea 
di sedici anni incomincio a studiare in Firenze 
Ragione Civile ; 	e per volcr del Padre passato 
prima a Ferrara , 	e 	quindi 	a Padova , 	tanto 
plausibilmente vi si applied, che finaltnente tor. 
nato in Patria , la Signoria , a cui la sua fama 
precorse , l'ultimo di Ottobre dell'anno 1505. , 
e nella eta sua d'anni 23., 	lo condusse a leg- 
gere l'Inbtituta in Firenze , quantunque per an-
co non averse ricevuta la laurea dottorale, che 
assunse dipoi it di x5. di Novembre dell' anno 
medesitno, nel Collegio dello Studio Pisano fin 
dall'anno 1497. 	per volere della Signoria stato 
trasportato in Firenze. 	Ma comecche l'inclina- 
zione sua lo portava al maneggio degli affari , 
o che mal soffrisse 	it 	tedio dell' insegnare , 	o 
maggior fama si ripromattesse dal formarsi uo- 
mo di Repubblica e di Governo , 	tutto si ri- 
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volse all'Avvocatura , 	fn cui quanto ei valesse , 
tIntavia ce lo testificano 	i suoi dottissimi Con- 
sult; degall , 	molii 	de'quali si conservano ma- 
noscritti nella famosa Libreria Strozzi . 	In 	tal 
guisa apertosi rig vastissimo campo a far palese 
it suo merito, e lodevolmente sostenute e con-
dotte a buon termine importantissime commis- 
sioni , 	di 	giorno in giorno 	and6 talmente Ac- 
crescendosi la sua fama e reputazione , 	the la 
Signoria di Firenze , quantunque la sua eta per 
tanto incarico sembrassP poco adattaia, nel mese 
di Gennajo 	dell'anno 15u. 	mandollo Amba- 
sciatore alla Corte di Ferdinando Re d'Arago- 
na , 	in tempo che le circostanze erano tali da 
renderne la buona riuscita assai dubbiosa e dif- 

' 

&lie. Pure it nostro• Francesco per i due anni 
cite duro tal commissione, con tal prudenza si 
diporte , e con tal satisfazione d'ambe le parti , 
che giunto it termine della sua Ambasceria, fa 
largamente presentato 	con 	rieclii 	donativi 	dal 
Re , 	e 	ridotto in Patria fu da chi reggeva la 
Repubblica altarnente commendato 	ed 	accolto 
con insolite dimostrazioni 	d'onore 	e 	di 	gradi- 
mento , per quanto aveva operato. Con si pro- 
speri principj entrato it Guicciardini 	nella car- 
',era dei politici affari, pia non gli mancarono 
le opportunity di maggiormente esercitarvisi , 	e 
d'aitingere nella loro medesima sorgente quelle 
cognizioni e notizie , 	the dovevano un giorno 
somministrar materia alle sue Storie, eds in con-
seguenza procurargli nel mondo un nome glo- 
rioso ed immortale . 	L'entrata che it Pontelice 
Leone Decimo fece in Firenze it di 3o. di Di- 
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eembre dell'anno /515. fu quella 	che 	sommi- 
inistro al Guicciardini 	la 	favorevole circestanza 
di maggiormente 	far 	risplendere 	la 	rants dei 
suoi talenti , e la sua attivita nel reggere i Po-
poli . Inviato dalla Repubblica a Cortona a ri- 
cever quel Pontefice Leone, 	come colui , che 
dotto era , 	e degli uomini grandi , 	quanto sia 
stato mai altro Principe , 	amante e conoscitore, 
talinprite se gli affezion6, che creatolo Avvocato 
Concistoriale , 	prima 	ad 	andare a Roma invi- 
toll° , 	e poscia lo creel Governatore di Mode- 
na , e .Reggio , 	in tempo che le attuali circo- 
stanze di quella 	Citth 	esigevano , 	che 	al loro 
Governo vi presedesse chi dotato fosse di per- 
gpicace mente , e 	di cuor magnanimo , 	onde 
conservar quei popoli 	nella debita soggezione , 
e farvi regnare la tranquillitl . 	Ben 	corrispon- 
dendo all'idea 	che Leone Decimo 	erasi 	di lui 
formata nell'anno 1521. affidogli 	altresi it Go- 
verno di Parma , 	e comecche la sua presente 
grandezza non era fondata sulla buona opinio-
ne , che di lui avesse quel Pontefice, ma sulla 
realth 	del 	proprio merit° , 	non , meno venne 
onorato da Adriano VI. successor di Leone , 
che nel possesso conservollo delle sue cariche . 
A maggior grado d'onoranza egli fu peril sol-
levato da Clemente VII. the di lui non meno 
si valsc per it Governo degli Stati della Chiesa 
Romana , 	di 	quel 	che 	facesse per 	gl' interessi 
e stabilimento della sua Famiglia nel Principaio 
della Repubblica Fiorentina . 	E 	per procedere 
secondo I'ordine deb tempi, dirt come M. Fran- 
cesco nell'anno 1523, 	fu 	da Clemente dichia- 
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ram Governatore della Romagna con somma 
_p_otesia sopra un vastissimo 	traito di paese , 	6 
nefroccasione 	della guerra , che quel Pontefice 
s'impegno 	di 	sostenere 	contro 	l'Imperatore 
Carlo V. fu nel 1526. 	dal Papa creato Luo- 
gotenente Generale dell'esercito Pontificio , con 
atitorita illimifata , 	e maggiore di quella accor,. 
data allo stesso Capitan Generale . 	Che• se gli 
affari 	della 	Lega 	andarono 	a 	terminare 	con 
grande svantaggio dei Collegati, e massimamente 
del Papa , 	cid non deesi in alcun modo attri- - 
buire al Guicciardini ,c. che , 	per iquanto da 	se 
dipendeva , dimostra ogni possibil prontezza e 
attivita per sostenere gl' interessi , 	ma 	ptuttosto 
se 	ne 	deve dar colpa 	al 	mal 	talento 	che 	it 
Duca 	d' Urbino 	alimentava 	nell'aniino 	contro 
del Papa , 	alla 	mala fede 	deg!' iimperiali , 	alla 
Motte del Sig. Giovanni de' Medici , .e elle al- 
tre cagioni riferite dagl' Istorici 	di quei tempi . 
Egli 6 pertanto vero che ii Guicciardini 	si di- 
mostth instaneabile net giovare al Pontefice , 	e 
col tentare di far convenire nella Lega it Duca 
di Ferrara , e col ristabilire i Medici in Firen- 
ze , e col portarsi speditamente a Roma , 	ove 
trovossi al Sacco datole 	dalle 	truppe del Bor- 
bone , 	e 	di 	cd si tiene che presente ne seri- 
vesse quella patetica nerrazione , che e stata iti 
vane guise data alla pubblica luce . Ma ricom- 

rasti gli artimi , 	e terminate rostilita , 	fu nel- 
nno 	1531. 	dallo 	stesso 	Clemente 	creato 	il 

Guicciardini Governatore di Bologna , cio 	che 
stimo facesse quel Pontefice e per onorarlo , e 
per trarnd tin doppio vantaggio. li quale ono- 
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rifico 	posto 	M. Francesco 	laudevolmente sos- 
tonne 	Eno alla movie di Clemente, seguita nel 
bettembre dell'anno 1534. Quindi essendo 'brato 
assunto al Pontifical° 	it 	Cardinale 	Alessandro 
Farnese , ehe cliiamossi Paolo III. , o ehe egli 
credesse pill espediente c utile 	alle cose sue di 
tutto saeriticarsi ai servigj del Duca Alessandro 
de' Medici , o the dissustato fosse del Governo 
di Rcma , 	o 	qualunque altro mutivo a cid lo 
deternbinasse , volontariamente depose it Gover- 
no 	di 	Bologna , 	e 	ritornossene 	alla 	Patria , 
dopo d'avere con somma, reputazione servita la 
Corte Roman5 sotto tre Pontificati per lo spa- 
zip di diciotto anni . 	Net 	qual lasso di tempo 
e umegabile che ei non recasse sommi vantag- 
gi 	2110 Stato Ecclesiastico , di cui ne resse , 	e 
ne govern() la parte forse 	meno sicura , 	e 	la 
rneno affezionata a Roma , che pur non ostan- 
ie colla sua sagacita e prudenza , 	e 	con 	una 
severith necessaria alle attuali circostanze , resse 
c mantenne nclla dovuta 	soggezione e 	obbe- 
dienza . 	E comecche egli era altresi dotato di 
un animo intrepido e coraggioso , col consiglio 
non meno , 	che col valoroso operare , 	e 	col- 
rarmi 	alla mano opportunamente , 	e 	in 	ogni 
event o seppe sostenere , e difendere gr interessi 
e i diritti de' suoi Sovrani . 	De' quali 	tratti 	di 
coraggio , e di militar destrezza molte e repli- 
cate prove ne dette , 	or col difender Reggio , 
conservando Parma , e pith volte salvando dalle 
mani del Duca di Ferrara la Citth di Modena , 
di cui seppe dilatare it Contado : per non par- 
lare del coraggio pill che magnanimo 	che di— 
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mostrb 	nelr atto 	della 	sua 	partenza 	da Bolo- 
gna 

' ' 	I-To di sopra aceennato 	che 	it 	PonteRce 
Clemente VII. , a cui it Guicciardini era Ione 
sopra d'ogn' altro accettissimo e confidente, per 
trarre dall'opera sua , e della sua matura espe- 
rienza nell'arte di governare un doppio vantag- 
6io , onorollo dd. Govern() della (mitt'. di Bolo-
gna . Due interessanti e utilissimi effetti ne de- 
rivarono da questa seelta . 	Poteva 	con 	cio 	it 
Guicciardini , come destro e prudentissimo ch 
era , 	e pronto nelleosue risolu4ioni , 	temere 	a 
freno e in ohbedienza quells Citta , 	in 	cui 	la 
fede di roolti 	nobili , 	e 	potentissimi 	Cittadini 
era sospetta e mat sicura , e nel tempo mede- 
sirno sostenere 	nello Stato Fiorentino , 	di 	cui 
si trovava a portata , gl' interessi della Famiglia 
de' Medici e del Duca Alessandro , . ogni qual- 
voila it partito Repubblicano 	vi avesse preval- 
so , di che eravi gran motivo di temere . 	Alla 
qual cosa 	per maggiormente 	impegnare 	M. 
Francesco , 	che per genio affezionatissimo era 
alla Famiglia de' Medici , 	che per naturale in- 
clinazione non amava punto it Governo popo- 
tare , 	e 	che 	anzi 	contro 	de' Cittadini che ne 
eran parziali , si dimostrO 	pia del' dovere tras- 
portato 	e severo , 	voile Clemente 	e 	it 	Duca 
Alessandro che a M. Francesco 	fosse in gran 
parte affidata 1' importante commissions di rior-
dinare . lo Stato , unitamente ad altri de'pia par-
ziali della Famiglia de' Medici . In conseguenza 
di che essendo stato soppresso it Supremo Uf- 
fizi° del Gonfalonierato , 	ed instituito it Con- 

Guicciard. Yol. I. 
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siglio de' Quarantotto , o .Senato Fiorentino, fu 
ii Guicciardini uno de' priori Cittadini che elm' . 
furono a formare 	questa 	suprema Magistth- 
tura . 

Fin da 	quel 	punto 	adunque incomincio 
M. Francesco a reggere co' suoi consigli it na-
scente Governo di quella Famiglia , e it Duc'a, 
che come giovane, e inesperto degli affari po- 
litici , 	Prove 	in lui una sicura guida , 	e soste- 
gno . 	Di fatti in quel decorso di 	tempo 	che 
passo tra lo stabilimento 	d'Alessandro nel Du- 
cats di Firenze,, 	e la mce:te di Papa Clemen- 
te , 	it 	Guicciardini fete 	la sua dimora ora in 
Firenze , 	ora in Roma , 	ed ora in Bologna , 
servendosene it Papa 	in 	tutte 	le occasioni pia 
difficili che se gli presentavano, e che ricbiede- 
vano l'assistenza , 	e 	it 	consiglio di chi consu- 
mato fosse ne'politici affari • Ed ecco per quan- 
to mi sembra bastantemente 	svelato it perche , 
morto Clemente , 	e 	con 	ct6 	variate 	le circo- 
stanze che lo ritenevano 	ai servigj della Corte 
Romana , 	tutto si rivolgesse a quella di Firen- 
ze , 	da 	cui ricuso di dipartirsi , 	anco quando 
dal Pontefice Paolo III. 	ne 	fu dipoi stimolato 
con l'offerta 	d'onorevolissime 	condizioni , 	che 
costantemente rem() d'accettare. Se net Pontifi- 
cate di Clemente 	poteva ad un tempo medesi- 
mo prestare i suoi servigj al Papa e al Duca , 
gl' interessi 	de' quail 	dir 	si 	potevano comuni , 
nella morte di Clemente mancando questa reci- 
proca 	connessione , 	gli conveniva determinarsi 
nella scelta , 	cioe 	qbali 	de' due 	avesse dovuto 
eleggersi quindi innanzi per sus Padrone. Egli 
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era maritato , e non aveva succession maschile, 
onde ne per se , 	lie per i figliuoli suoi lusin- .., 	. 
gar si potea d'ottenere 	quelle onorificenze che 
impegnan l'uomo a servir la Corte di Roma : 
e per quanto it Duca fosse un Principe meno 
potente , 	pun 	non ostante aveva supertormente 
di che appagare it suo desiderio 	di 	gloria , 	e 
come d'avvantaggiare , e prornuovere i suoi do- 
mestic; interessi tra i comodi , 	e la tran'quillita 
della Patria . 	Ne 	di questo suo pensiero and?) 
certamente defraudato M. Francesco . 	Egli 	fu. 
forse l'uuico che sul (vivae.e spirit() , 	e 	indisci- 
plinato 	del 	Duca 	avesse 	imperio 	e 	potere . 
Alessandro fin the visse dipende sempre da'suoi 
consigli , e seco it condusse a Napoli , allorche 
per giustificarsi 	and() 	a 	ritrovarvi 	l' Imperator 
Carlo V. che del Guicciardini 	aveva grandissi- 
ma estimazione , 	avvegnache conosciuto l'aveva 
in Bologna l'anno 153o., allor quando da Cle-
mente VII. riceve la. Corona Irnperile , e l'an- 
no 1532 , 	quando confermO la Lega fatta col 
Pontefice , 	in 	tempo che quella Citta era go- 
vernata da M. Francesco . Della quale stima un 
esterno , 	e vivissimo contrassegno dar ne voile 
1' Imperatore allorche l'anno 1536. venuto a Fi-
renze nel magnifico ingresso che vi fece , voile 
che M. Francesco 	nella gita fatta per la Cita 
gli stesse al fianco. Seguita dipoi la tragica mor-
te d'Alessandro de' Medici , assaissimo coopero, 
perche l'elezione del nuovo Duca cadesse nella 
persona 	di Cosimo Prirno . 	Ma 	qualunque 	il 
motivo ne fosse , it Guicciardini non ebbe nel 
Governo del Duca Cosimo quella parte che co- 
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munemente si credeva , 	e che 	fosse si ripro- 
metteva . 	Egli 	6 	vero per altro che it Duca 
Cosimo dette sempre contrassegni assai manife- 
sti della stima , 	in 	cui 	teneva it Guicciardini , 
in molte occorrenze di lui servendosi , e sotto-
ponendo di pia alla sua fede, ed onesta gli af-
fari pia interessanti , e gelosi , e che dovevano 
altresi essergli pill a cuore , come quelli da cui 
dipendeva it massimo de'beni naturali , 	vale 	a 
dire it proprio decoro , ed estimazione , e che 
-nen° 	non dovevan premergli , 	del conservarsi 
l'amicizia di Cesare , 	ed ^in conseguenza it si- 
curo possesso dello Stato . 0 fosse adunque in 
soltanza dispiacere di non 	vedersi 	considerato 
quanto bramava, o per pensare di lui pia van- 
taggiosamente , 	fosse 	un filosofico desiderio in 
lui 	risvegliato 	di 	condurre 	una vita 	quieta 	e 
tranquilla , lungi dal tumult() degli affan , e da. 
gl'intrigati 	maneggi 	de' Gabinetti , 	che it mo- 
vesse a ritirarsi nella 	sua deliziosa Villa d'Ar- 
cetri , 	certo 	si 	e 	che 	l'effetto 	che resulto da 
questo suo ritiramento 	non pote essere ne pia 
glorioso per lui , ne pia utile alla Storia d'Ita-
lia , ne pia onorifico alla sua Famiglia, ed alla 
sua Patria medesima (r) . Egli aveva negli an- 

(;) Sino 	gli 	abbozzi informi 	(cosl it Manni Met. 
p. 84.) 	del celebre Francesco Guicciardini sono in ve, 
nerazione, e in istima , 	conservandosi quelle preziose 
gioie nella Stroziana . 	Anzi la tavola stessa , 	su cui si 
dice aver egli scritta la medesima , si mostra nella villa 
Guicciardini d'Arcetri, 	ed 	in fronte alla villa Nerli da 
quella poco di lungi , 	ove it suddetto Francesco dimo- 

   
  



xxix 
dati tempi scritte alcune Opere avute in gran-
clissima stima (i) , ma dove egli rende immor-
tite it suo. nome , fu nella risoluzione presa di 
scrivere 	in quel 	suo 	ritiro 	l'Istorie 	de'tempi 
suoi , a ci6 fare indotto e confortato da Jacopo 
_Nardi , .ancor esso Istorico celebratissimo. Quan- 
tunque ei non avesse 	it tempo oppoqpno per 
appgrvi 	l'ultima 	mano , 	giacche 	a' di 	27. di 
Maggio dell'anno 154o. nell'eta sua d'armi cin-
quantotto da invidiosa morte ci fu rapito : pure 
la sua Storia ci nude una chiara testimonianza, 
della rarity del suo talento, e giant° ben gli si 
convenga l'Elogio 	che di lui fece it dottissimo 
Anton Maria Salpini nella Inscrizione , 	che 
quasi due secoli dopo la sua morte fu apposta 
al di lui Sepolcro . 

. 	• rando la medesima pregiata Storm compose , si legge 
con bel vanto : 

D. 	0. 	M. 

VILLAM . HANC . QUI . INGREDERIS 

FRANCISCUM . GUICCIARD1NUNI . HISTORIAM 

HIC 	. 	CONDIDISSE . . . . 	SCITO 

(i) La Relazione del Sacco di Roma, che nel i664. 
fu stan.pata in Parigi col titolo: R 	Sacco di Roma de 
Guicciardini , credesi comunemente d'altro autore. Intor- 
no a che veggasi it Tiraboschi T. 7. Par. 3. 	p. 885. 
Ed. Ven. 

   
  



   
  



ALL'ILLUSTRISSIMO ED ECCELLENTISSIMO 

SIGNORE 
. 	. 

IL SIG. COSIMO MEDICI 

Dttc.l Dr FIRENZE, B DI SIENA , 

SIG. B PADRONE IMMO OSSERVANDISSIMo. 

4ftiomboosivb.... 

or abbiamo finalmente, Illustrissimo ed 
leccellentissirno Principe , risoluto di manda-
re in lute la Istoria delle core accadute in 
Italia dalla passata di Carlo VIII. Re di 
Francia , insino all' anno MDXXVI. scritta 
da M.  FRANCESCO GU1CCI4RD1NI nostro 
Zio , 	'parendoci nostro debito soddisfare al 
eoR2une desidcrio, 	e alla gloria di cosi gra- 

   
  



XXXII 	 . 
ye , e giudizioso Scrittore , non. petendo elle 
pill lungamente tollerare, che tale opera stesse 
sepolta , per la quale si pub facilmente spe-
rare , che it nome suo abbia a essere perpe- 
tuamente 	celebrato : e ancorche al presente 
non sia nostra intenzione lodare o l'Autore, 
o I Istoria scritta da lui , perch e l'uno e l'al- 
tro di questi si faranno per se stessi conoscere 
chthramente , 	non 	lasceremo perb di dire , 
che 	quelle leggi , 	che si devono 	nell' Istoria 
princzpalmente osservare , considerata I opera, 
e la vita dell' Autore, essersi da quello invio-
labilmente osservate , approvando ciascuno di 
guei , che to conobbero , lui essere stato non 
solo prudente , 	ma sincero 	e buono , 	dalle 
quali virtu lontano 	ogni sospetto di g•azia , 
o d'amore, d'odio , o di premio , 	o di qua- 
lunque altro si voglia umano affetto , che pos-
sa aver forza di torcere dal vero l'animo de-
gli Scrittori , onde si pub fermamente credere 
le cose scritte da lui essere vere , 	e cosi se- 
guile come elle si contano , percith rani steno 
stati quegli in questi tempi , a'quali sia porta 
rnaggiore cornodita di sap ere it vero delle co-
se, che a lui , it quale essendo nella sua Cit. 
ta nato 	nobile , 	e dedicatosi da'primi anni 
suoi agli stud].  delle lettere , e conosciuto da 
molti , insin dal principio della sua giovinez-
za , attissimo a trattar cose grandi e onora-
te , fu adoperato da'suoi Cittadini molto per 
tempo in faccende di gran momento , dove 
crescendo in lui insieme con l'etel it giudizio, 
e it sapere , fu da potentissimi Principi con 

   
  



somma autorith proposto a grandissimi eser- 
' cizi , a' governi di Terre , e amministrazioni 

di Provincie , e in somma quasi per tutta la 
vita sua in cose grandissime , 	e gravissime , 
esercitato . Laonde e per averne egli trattate 
assai , ed esser intervenuto dove le pia si trat- 
tavano , 	gli e stato facile venire alla cogni- 
zione di mate rose, cite a infiniti bltri sono 
state nascose ; 	oltre a cite egli fu diligentis- 
simo investigator.? delle memorie pubbliche non 
solo di questa Cilia , 	dove se ne tiene dill, 
genie cura , ma angora di mad altri luoghi, 
donde per la. sua autorita, e reputazione po- 
tette ottenere quanto 	voile . 	Essendo dunque 
strata tale a la 	Polonta , 	e la 	comodith di 
M. Francesco, possiamo credere , 	the questa 
opera abbia avuto tutlo qua& se gli aspetta-
va , massimamente the egli motto tempo in_ 
nanzi , 	intento a pest° fine , 	a 	quello 	con 
tutto Panimo si preparava . 	Ora the le cose 
scritte da lui sieno da essere stimate molto , 
non fa mestiero , the noi altrimenti dimo-
strianzo , penile chi e quello , the nun sappia 
dall'anno Al. CCCC. XCI1.11. insin'al fine 
della sua lstoria , the sono circa quarant'an-
ni, essere in Italia nati i pia vary accidenti, 
le maggiori , le pia orribili, e pia, atroci guer-
re, the da lunghissimo tempo in qualsivoglia 
parte del Mondo• sieno state, to quali non so-
latnente in essa si raccontann , ma le cagioni, 
i consigli ., la prudenza , la temerith , la ar-
ta , i vizj, e fortune degli uomini principal, 
the V'intervennero , talmente the noi possiamo 

   
  



xxxiv 
di questa opera veramente affermare quello , 
che dire si suale: La ]stoma esser testimonia 
de'tempi passati, lute del vero, vita della me- 
moria , • e finalinente 	maestra delle inane 
azioni . Grande h adunque it frutto , che di 
tal sorte di scritture si trae , se con bell°, e 
distiato ordirze, con gravi , 	a giudiziose sen- 
tenze si descrivono : e se bene alla intern per- 
fezione 'si convenisse un leggiadro , 	e ornato 
pariare , 	it qual forse in qualche parte da 
alcuno sara desiderato nella presente Istoria, 
diciamo cia essere avvenutO, perche 211. Fran-
cesco molto prima che alla sua eta non pa-
rev,a si convenisse , terming la presente vita  
lasciando questa opera impetfitta , e quattro 
altri ultinzz Libri di essa , pia presto abboz_ 
zat i , cite final, i quail per tale cagione non 
si mandano fuori al presente; onde non po-
tette a questa sua figura dare quegli ultind 
lineamenti , che a perfetta 	opera si conveni- 
va, benche e ancora a molti uomini di buono 
giudizio 	sogliono parere belle molts figure 
12012 cosi ripulite, e limate, ma che con qua-
che poco di naturale rozzezza , a purity die- 
no segno d'antichita , 	e di gravita . 	Delibe- 
rati adunque not suoi Nipoti di mandarla in 
lace, 	non ci h convenuto stare sospesi a chi 
rhove.ssimo indirizzarla , 	e dedicarla ; perche 
essendo 1' Adore stato sempre Servitore del- 
1 'Illustrissima Casa de' liledici , 	e particolar- 
mente di Vostra Ecrellenza Illustrissima , e 
contenendo questa Istoria mold egregj fatti 
degli antecessori di quella, 	e in particolare 
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del yalorosissimo Padre suo ; ed essendogli 
4oi tutti umilissimi , e devotissimi Seryitori , 
non poteyamo ragioneyolmente pur pensare di 
mandarla fuori , se non sotto it filicissimo 
nome di quella , sperandu gli debba essere 
gratissima , 	ayendola col suo 	saptentissimo 
giudizio pii yolte commendata . 	Si degnera 
adunque Vostra Eccellenza Mustrissima ri-
ceyerla , e accettarla come cosa sua , nom solo 
da not tutti , e da me in loco nome , ma d3 
M. Francesco stesso per mano nostra , aspet-' 
tondo poco appresso gli ultimi quattro Libri; 
e con questo , Jacendo fine , a P. Eccellenza 
Illustrtssinza 	bac.  iamo 	umilmente 	la mano , 
pregando Iddio , the la . conseryi , e feliciti . 

Di Firenze it giorno 3. di Settembre 
M. D. LXL 	 • 

Di V Eccell. Illustrissima 

• 

Umilissimo , e Deditiss. SerYitore 
Agnolo Guicciardini. 

   
  



   
  



	A 

• DELL' 
ISTORIA 

D' ITALIA 

LIBRO PRIMO 

s o m .zu..4 R 1 0. 
a 

Godendosi l' Italia d'una belia , e felicis-
sima pace, rnantenuta quasi per la prudenza. 
di Lorenzo de' Medici; Lodovico Sforza the 
sotto nome di tatore governava it Ducato di 
Milano , per non ceder lo Stato al 1Vipote 
Giovan Galeazzo , a cui legittirnamente s'ap-
parteneva , ch' aveva per moglie ld figliuola 
d'Alfonso d'Aragona Re di Napoli, chiama 
i Franzesi in Italia , dal cui appoggio mosso 
Carlo °Elam Re di Francia passa in Italia , 
per it Monginevra , con Partiglicrie , comin- 
eate allora a vedersi ne' nostri paesi . 	La 
venuta del Re solleva gli animi de' Pisani a 
ribellarsi da' Frorentini , 	i 	quali governati 
allora da Pietro de' 'Medici , the pareva the 
aspirasse al governo assoluto di Fiorenza, si 
levano contro a lui , e lo cacciano della cilia. 
Seguendo it Re di Francia l'andata sua a 
Napoli , per 'conquistar quel Regno per forza 
d'arme , entra armato in Fiorenza , e arrivato 
et Roma , bacia i piedi a Papa Alessandro 

Guicciard. Vol. I. 	 - 

   
  



, 
sesto, nel qual tempo morendo Ferdinando 
RE di Napoli , gli succede Alfonso , it quale 
costretto dal felice corso delle vittorie de' Fran- 
cesi , si fugge di Napoli, renunziando it Re- 
gno a Ferdinando suo figliuolo , it vitIrle con 
poca allegrezza 	create Re, vinto finalmente 
dall' armi Francesi , 	si fugge , 	e lascia it 
Regno al Re di Francia . 

To ho deliherato di scrivere 	le cose accadute 
alla memoria nostra in Italia , dappoi che Fume 

ode' Franzcsi 	chiamate 	(I) 	da' nostri Principi 
medesimi cominciarono 	con grandissimo movi- 
mento a perturbarla : 	maleria pet 	la variety e 
grandezza Toro , rnolto memorabile , e piena di 
atrocissimi 	accidenti , 	avendo 	patito tanti anni 
Italia 	tutte 	quelle 	calamity , con 	le 	quali 	so- 
gliono 	i rniseri 	mortali , 	ora 	per 	1' ira 	giusta 
d'Iddio , ora per l'empieta e scelleratezze degli 
altri uomini , essere 	1 	vessati : 	dalla 	cognizione 
dc' quali casi , tanto varj , e tanto gray', 	potra 
ciascuno , e per se proprio , e 	per 	bene pub- 
blico , 	prendere 	molti 	salutiferi 	2 	documenti , 
onde per innumerabili esempi evidentemente ap- 
parira , a quanta instability , ne ahrimenti che un 

i travagliati s ammaestramenti . 

(i) 	I nostri Principi , che chiamarono i Franzesi 
in Italia , furono Lodovico Sforza , come si vede in questa 
pia abbasso, per difendersi dagli itrafsonesi . 
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mare concitato da' venti , siano sottoposte le cose 
mmane ,, quanto 	siano 	perniciosi ' 	it 	pia 	delle 
volte* a,: se stessi , ma sempre 	a' 	popoli 	i con- 
sigli male misurati .di coloro , 	che dominano ; 
quandcil-  avendo solamente innanzi agli occhi , o 
errori 	vani , o 	le cupidity present', non si ri- 
cordando delle spesse variazioni della 	fortuna , 
e convertendo in 	z detriment° altrui la. pode- 
sta 	conceduta 	loro 	per 	la 	salute commie , si 
fanno , o (r) per poca prudenza , o per troppa , 
ambizione, autori di nuove perturbazioni . 	Ma - 
le calamity d' Italia , 	acciocche 	ip 	faccia 	nob 
quale 	fosse allora lo 	stato 	suo , 	e 	insieme le 
cagioni , dalle quail 	ebbero 	origine tanti 	mali , 
cominciarono con tanto 	maggior dispiacerp , e 
spavento , negli animi degli uomini , quanto le 
cose universali 	erano 	allora 	piA 	liete , 	e 	piA 
felid ; 	Orche manifesto 	6 , 	che 	dappoi 	che 
l'Imperio Romano, 3  disordinato princtpahnente 
per la mutazione degli antichi costumi , comin- 
ei6 , 	gia sono pia 	di mille 	anni , 	di 	quella 
grandezza a declinare , alla quale 	con 	rnaravi- 
gliosa virtu , 	e 	fortuna 	era salito , 	non aveva 
giammai sentito Italia tanta prosperity , ne pro-
vato stato tanto desiderabile, quanto era quell°, 

1  quasi sempre 2  danno 3  indebolito. 

(i) Principi imprudenti, e ambiziosi nocivi al ben 
pubblico. Degl' imprudenti parla in questo , 	pill sotto , 
di Alfonso Duca 	di Calabria, che use) parole ingiuriose 
eontro a Lodovico Sforza ; it che nocque : ma dell' am-
bizione, e dell' impradenza iasieme parla net principie 
del lib. 8. 

   
  



nel quale 	sicuramente 	si riposava Panno 	della 
salute cristiana mille quattrocento novanta , e gli 
anni cbe a quell°, e prima e poi furono con-
giunti . Perche ridotta tutta (i) in comma pace 
e tranquillity , 	coltivata 	non 	meno 	ne' luoghi 
piii montuosi , e piU sterili, che nelle pianure, 
e regioni sue piit fertili, 	ne sottoposta ad altro 
Imperio , che de' suoi medesimi , 	non solo era 
abbmidantissima d'abitatori , di mercatanzie , 	e 
di ricchezze ; 	ma 	illustrate 	sommamente 	della 

. magni(icenza di molti Principi , dallo splendore 
di mac! 	nobilissime , 	c 'bellissime 	cilia , 	della 
sedia , 	c rnaeste della Religione; fioriva di uo- 
armi 	prestantissimi 	nell' amministrazione 	delle 
cose 	pubbliche ; 	e 	d' ingegni 	molto nobili 	in 
tutte le 	= 	doctrine , ed in qualunque 	arte 	pre- 
clara , ed industriosa ,n6 priva , secondo Puso di 
quella 	eta, 	di gloria militare : e ornatissima 	di 
tante doti , meritamente appresso tutte le nazioni 
nome e fama chiarissima riteneva . Nella quale 
felicite acquistata con varie occasioni , la conser- 
vivano molte cagioni : ma 	tra Paltre , 	di con- 
sentimento comune si attribuiva laude non pic- 
cola all' industria , e virtu di 	(2) 	Lorenzo de' 

= 	scienze . 

(I) Da questa quiete universale prende principio 
1' Istoria 	del 	Gioyio 	non senza qualche imitazione del 
Pontano 	 che descrisse lo stato delle citth d'Italia . 

(2!) Lorenzo de.  Medici , quietato lo stato della Re- 
pubblica , abbelb la citta , 	e la fortifico 	verso Bologna 
col castel 	di Fiorenzuola , 	verso Siena principiando it 
Poggio Imperiale , e verso Genova 	acquistando Pietra 
Santa, e Serezzana . 

   
  



5 
Medici , cittadino tanto eminente sopra ii grado 
privato nella citta di Firenze , che per consiglio 
suo si reggevano le cose di quella Repubblica 
potente pia per ropportunita del 	sito , per gli 
ingegni degli uomint , 	e 	per la prontezza de' 
danari , che per grandezza di dominio; e aven-
dosi egli nuovamente congiunto (t) con paren- 
tado , e ridotto 	a prestare fede 	non 	mediocre 
a' consigli 	suoi 	Innocenzio 	ottavo 	Pontefice 
Romano , era per tutta Italia grande it suo no- 
me , grande nelle 	deliberazioni 	delle cose co- 
muni l'autorita , e contscendo , cite alla Repub-
blica Fiorentina , e a se proprio sarebbe molto 
pericoloso , se 	alcuno 	de' maggiori 	Potentati 
ampliasse pia la 	sua .potenza , procurava con 
ogni studio , che le cose d' Italia in 	modo bi- 
lanciate si mantenessero , che 	pid in luta , che 
inoun' altra parte , non pendessero ; it che senza 
la conservazione della pace , e senza vegghiare 
con somma diligenza in ogni accidents , benche 
minim, succedere non poteva . Concorreva nella 
medesima inclinazione della quiete comune Fer- 
dinando 	di Aragona Re di Napoli , Principe 
certamente 	prudentissimo , e di 	' 	grandissimo 
valore , 	con 	tutto 	che 	molte 	volts 	per 	2 	ii.  

' grandissima estimazione 2 l'addietro. 

' 

• 
Merit() molte lodi, per 	essere 	stato 	gran fautor 

Belle lettere, c per la prudenza sua singolare , siccome 
recita it Polemic,  nel lib. 4. c 5. della Prudenza . 

(t) 11 pareutado Ira Papa Innocenzio, e Lorenzo 
de' Medici, fu die Franceschetto Lib() figliuolo naturale 
del Papa, ebbe per moglie Maddalena figliuola di Lo-
renzo , conic si Legge iu questa pin. abbasso. 

   
  



6 
passato avesse dimostrato peneleri 	ambiziosi ,, e 
alieni da' consigli della pace , 	e che 	in questo 
tempo fosse molto stimolato da Alfonso Duca 
di Calabria suo primogenito ; it quale mal vo- 
lentieri 	tollerava , die Giovan Galeazzo Sforza 
Duca di Milano suo genero , maggiore gia di 
venti 	anni , 	benche 	d'intelletto 	incapacissimo , 
ritenendo solamente it nome Ducale , fosse de-
presso, e soffocalo da Lodovico Sforza suo Zio; 
it quale avendo 	pia 	di 	dieci 	anni prima , per 
l'imprudenza , e impudici costumi della madre (i) 
Madonna Bow, presa la' tutela di lui , 	e con 
luesta occasione ridotte a poco a poco in po- 
desta 	propria le fortezze , 	le genii 	d'arme , 	it 
tesoro , e 	tutti i 	fondamenti dello Stato , per- 
severava nel govern° , non come tutore , o go. 
vernatore , ma dal titolo di Duca di Milano in 
fuori , con tutte le dirnostrazioni , e azioni da 
Principe ; e nondimeno Ferdinando avendo pia 
innanzi agli 	occhi l'utilita presente , che l'antica 
inclinazione , o l'indcgnazione del figliuolo , hen-
che giusta , desiderava che Italia non si alteras-
se ; o perche avendo provato pochi anni prima 
cou gravissimo pericolo l'odio 	contro 	a se de' 
Baroni , e dei popoli suoi , e sapendo l'affezio. 
ne , che per la rnemoria delle cose passate molti 
de' sudditt avevano al nome della Casa di Fran- 
cia , 	dubitasse , 	che 	le 	discordie 	Italiane 	non 

(1) Madonna Bona era Duchessa di Milano, e 
insieme con Cecco Simonetta governava quello Stato . 
ATa Lodovico tirando a se tutta l'autoritit , fece tagliar la 
testa a Cecco, eh' era state suo ncoilico . Corio par. 6. 

   
  



7 
' dessero occasions a' Franzesi di assaltare it Rea-
me di Napoli , o perche, per fare contrappeso 
alla Totenza de' Veneziani, formidabile allora a 
tutta Italia , conoscesse essere necessaria l'unione 
sua con gli altri , e specialmente 	con 	gli Stati 
di Milano , e di Firenze . Ne a Lodovico Sfor- 
za , 	benche. di spirito 	inquieto , 	e ambizioso , 
poteva piacere 	altra deliberazione , 	soprastando 
non manco a quegli , che dominavano a Milano, 
che agli altri it pericolo del Senato Veneziano, 
e perche gli era pit). facile conservare nella tran-
quillith della pace , cho nelle molg,stie della guer- 
ra , 1' autorita usurpata ; 	e 	se bene gli fossero 
sospetti 	sempre 	i 	pensieri 	di 	Ferdinando , 	e 
d'Alfonso d'Aragona , nondimeno essendogli no- 
,ta la disposizione 	 di Lorenzo 	de' Medici alla 
pace , ed insieme 11 timore che egli inedesima-
mente avea della grandezza loro , c persuaden-
dosi che per la diversita degli animi , o anlichi 
odj tra Ferdinando , e i Veneziani , fosse vano 
it temere , che tra loro si facesse fondata 	con- 
giunzione , 	si 	reputava 	assai 	sicuro , che 	gli 
Aragonesi non sarebbero accompagnati da altri, 
a tentare contro lui quello , che soli non erano 
bastanti a ottenere. Essendo adunque in Ferdi-
nand° , Lodovico , e Lorenzo , parte per i me-,  
desimi , parte per i diversi rispetti la medesima 

- intenzione 	alla 	pace , 	si 	continuava facilmente 
una con federazione contratta in nome di Ferdi-
nando Re di Napoli , di Giovan Galeazzo Duca 
di Milano , e della Repubblica Fiorentina, per 
difersione 	de' loro Stati , 	la quale , 	cominciata 
mold anni innanzi , e dipoi interrotta 	per varj 

   
  



8 
accidenti , era stata nell' anno mile quattrocento 
ottanta , aderendovi quasi tutti i minori Potentati 
d' Italia , rinovata per venticinque anni , avendo 
per fine I principalmente di non lasciar diven-
tare pia potenti i Veneziani , i quali maggiori 
senza dubbio di ciascuno de' Confederati , ma 
molto minori di tutti insieme , procedevano con 
consigli separati dd 	consigli comuni , 	e aspet- 
tando ' di crescere 	dall' altrui disunione , 	e tra- 
vagli , 	stavano 	attenti , e preparati a valersi 	di 
ogni accidente , che potesse 	aprir loro 	la 	via 
all' Ithperio di. tutta 	Italia ; 	al 	quale 	the 	aspi- 
rassero , si era in diversi tempi conosciuto molto 
chiaramente , e specialmente , quando (i) presa 
occasione dalla morte di Filippo Maria Visconte 
Duca di Milano , tentarono sotto colore di di- 
fendere la libert 	del popolo Milanese , di farsi 
Signori di quell° Stato; e pith frescamente quan-
do con guerra manifesta di occupare it Ducato 
di Ferrara si sforzarono . Raffrenava facilmente 
questa 	confederazione 	la 	cupidita 	del 	Senato 
'Veneziano , ma non congiugneva gia i Colle-
gati in amicizia sincera , e fedele ; conciossiaco- 
sache pieni tra se medesimi 	di 	emulazione , e 
di gelosia , non cessavano di osservare assidua-
mente gli andamenti l'uno dell' altro , interrom-

1 principale. 

(') 	Questo 	fu l'anno i447. 	e 	gli anni appresso, 
n& quali i Milanesi supplicarono i Veneziani , che non 
gli lasciassero andare Sforza in man de' Francesi ; ma 
la guerra qul accermata contro Ferrara fu del 1482. con-
fro it Duca Frcole primo , e questa Are due anni. 
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pendosi scainbievolmente tutti 	i dtsegni , per li 
quali a qualunque di essi accrescere 	si potesse 
o imperlo , o reputazione ; it che non rendeva 
manco 	stabile 	la 	pace , 	anzi 	destava 	in tutti 
maggior 	prontezza 	a 	procurare 	di 	spegnere 
sollecitarnente tutte 	quelle 	faville , che 	origine 
di nuovo incendio esser potessero . Tale era to 
stato delle cose , tali erano 	i fondamenti 	della 
tranquillity d' Italia , 	disposti 	e contrappesati in 
modo , che 	non solo 	di 	alterazione presente 
non si temeva , ma ne si poteva facilmente con- 
getturare 	da 	quali 	consign , o jer quali casi , 
o con quali 	armi 	si 	avesse 	a 	muovere 	tanta 
quiete . 	Quando 	nel 	mese d'Aprile dell' anno 
mile quattrocento 	novantadue sopravvenne (I) 
la morte di Lorenzo de' Medici ; morte.acerba 
a lui per reta ( perche mori non 	finiti ancora 
quarantaquattro 	anni ) 	acerba 	alla 	padia , 	la 
quale per 	la 	reputazione , 	e prudenza sua , e 
per .1' ingegno attissimo a tutte le cose onorate, 
ed eccellend , fioriva maravigliosamente 	di 	tic- 
chezze , e 	di tutti quei 	beni , ed 	ornamenti , 
da' quali suole essere nelle cose umane la lunga 
pace accompagnata ; ma fu morte incomodissi- 
ma ancora al resto d'Italia : 	cosi 	per 	le 	altre 
operazioni , le quali da lui 	per la 	skint& 	co- 
mune continuamente si facevano , come perche 

(i) Pare ohe questo disturbo venuto all' Italia per 
la 	morte 	di 	Lorenzo de' 	Medici, 	seguita it 	di 7. di 
Aprile i49^.., sia imitato dal Pontano 	al principio 	del 
lib. t. della guerra di Napoli, dove mostra, eh' 6sendo 
veil' eta florida, e in pace , fu turbata per la morte del 
Re Alfonso . 
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era mezzo a moderare , 	e 	quasi un freno ne' 
dispareri , 	e 	ne' sospetti , 	i 	quali 	per diverse 
cagloni 	tra 	Ferdinando , e Lodovico 	Sforza , 
Principi d'ambizione , 	e di potenza quasi pari, 
spesse volte nascevano : da che molti forse non 
inettamente seguitando quel 	che di Crasso 	tra 
Pompejo , e Cesare dissero gli antichi, 	fasso- 
migliavano a quello stretto , 	it 	quale congiun- 
gendo 	it Peloponneso , oggi detto la Morea , 
al resto della 	Grecia , impedisce che Ponde de' 
xnari Jonio ed Egeo 	tumultuosamente insieme 
non si mescolipo . Alla mmte di Lorenzo , pre- 
paranduoi 	gia ogni di piii le occasioni 	alle 	fu- 
ture calamita , successe pochi mesi poi la morte 
del Pontefice , la vita del quale inutile 	al 	pub- 
blico bene per altro , era almeno utile per que- 
sto 	che 	avendo presto dcposte le 	arme mosse 
infelicemente 	per 	gli stimoli di rrolti 	(I) Ba- 
roni del Regno di Napoli nel principio del suo, 
Pontificato 	contro 	a 	Ferdinando , voltato 	poi 
totalmente l'animo ad oziosi diletti , 	non aveva 
piti ne per se, 	ne per i suoi , pensieri accesi a 
cose , 	che la 	felicita 	d'Italia turbare potessero . 
A Innocenzio succedette Roderigo Borgia 	di 
pairia Valenziano, una delle 	citta regie di Spa- 
gna , antico Cardinale, e de' maggiori della Corte 

(z) Di questi Baroni furono capi i Principi di Sa- 
lerno, e 	di Bisignano, cite se ne tiraron 	dictro 	molti 
altri; ma alcuni scrivono the it Papa s'indusse a questa 
guerra , percioccN: Ferdinando negava 	di pagare 	alla 
Chiesa i tributi debiti .  
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di Rerna ; ma assunto al Pontificato per le (I) 
discordie , 	che 	erano 	tra 	i 	Cardinali 	Ascanio 
Sforia , e Giuliano di 	San Piero in Vincola , 
c molto pia perch 	con esempio nuovo di quella 
eta 	compere) palesemente , 	parte con 	dauari , 
parte con promesse degli' uflizj , e benefizj suoi, 
che erano 	amplissimi , molti voti di Cardinali ; 
i quali disprezzatori dell' Evangelico ammaestra-
mento , non si vergognarono di vendere la fa- 
colta di trafficare col nome 	dell' autorita celeste, 
i sacri tesori nella pia eccelsa parte del 	tempio. 
Indusse a contrattaziona tanto abbominevole molti 
di coloro it Cardinale Ascanio ; ma non gia pia 
con le persuasioni, e co' preghi, che con l'esem- 
pio :  perche corrotto 	dall' appetito infinito delle 
ricchezze , patteggi6 per se 	per prezzo di tanta 
scelleratezza 	la 	Vicecancelleria, 	uflicio ptinci- 
pale della Corte Romana , Chiese , Castella , 	e 
it 	palagio suo 	di Roma , 	pieno 	di 	mobili 	di 
grandissima valuta . 	Ma non (2) 	fuggi perciO 
nth 	poi 	it 	giudicio 	divino , 	ne allora 	l'infamia , 
e 	l'odio  giusto degli uornini, ripieni per questa 

	

(t) Le discordie fra i due 	Cardinali furono poi 
quietate allora che 'I Cardinal di S. Pietro in Vincola fu 
fatto Papa, e chiamato 	Giulio II. 	Vedi 	in 	quest' Istor. 
nel lib. 6. 

(2) Dice , the it Cardinale 	Ascanio 	non fuggl il 
giudicio divino ' perciocche cacciato di Milano col Fra- 
tel. Lodovico, fu fatto 	prigion da Corrado Lando, che 
lo diode a' Veneziani ; ed essi to consegnarono 	al Re 
di Francia , che lo domande; it the 6 scritto al fine del 
lib. 4. di questa Istor. Ma nel lib. 6. pone, che fu me-
nato a Boma dal Card. di Roano , che to fece trar di 
prig;ione 1 e poi in ultimo fu avvelenato . Giovie . 
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elezione di spavento , c d'Orrore, per essere stata 
eelebrata con arti si brute ; e non meno perche 
la natura , 	e le condizioni della 	persona eletti 
erano conosciute in gran parte da molti: e tra 
gli altri 6 manifesto, che it Re di Napoli, ben-
che in pubblico it dolore conceputo dissimulas- 
se 	(1) , 	significo alla Regina sua moglie 	con 
lacrime, 	dalle quail era solito astenersi eziandio 
nella morte de' figliuoli , esser creato un Pon-
tefice,, che sarebbe perniciosissimo a Italia, e a 
tutta la Repubblica Cristiana . 	Pronostico vera- 
znente non indegno della prudenza di Ferdinan-
do ; perehe in Alessandro  sesto ( cosi voile es-
sere chiamato it nuovo Pontefice ) fu solerzia, 
e sagacity singolare , consiglio eccellente, effica- 
Gia a persuadere maravigliosa , e a tutte le fac- 
cende gravi 	sollecitudine , e destrezza incredi- 
bile . Ma erano queste virtu avanzate di grande 
intervallo da' vizj: costumi oscenissimi, non sin- 
cerita , non vergogna , non verity , 	non 	fede , 
non religione , 	avarizia insaziabile , 	ambizione 
immoderata , crudelta pia che barbara , e arden- 
tissima 	cupidity 	di esaltare , in qualunque mo- 
do (2), i figliuoli , i quali 	crano molti; 	e 	tra 

(,) In questo atto del Re Ferdinando si discopre 
la molta prudenza, di che deve esser dotato it Principe, 
antivedendo it futuro. Cosi leggiamo nel Corio , nella 6. 
parte, ch' essendo morto Galeazzo Sforza Duca di Mi-
lano , Papa Sisto , subito che n ebbe udita la nuova , 
disse, eh' era morta la pace d'Italia . 

(2) Cesare, Francesco Giuffre , e Lucrezia erano 
i figliuoli del Papa ; 	e 	qui per lo pia detestabile 	in- 
tr.ude Cesare.  
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questi qualcuno , acciocche a eseguire i pravi con- 
sign , non mancassero pravi 	instrumenti , non 
meno detestabile in parte alcuna del padre . Tanta. 
variazione 	fecero , 	per la morte d'Innocenzio 
ottavo , le cose della Chiesa : ma variazione 	di 
importanza 	non 	minore 	avevano fatta per la 
morte di Lorenzo de' Medici , le cose di FiL: 
renze , ove senza contraddizione alcuna era sue-
ceduto nella grandezza del padre , Piero Ynag-
giore di tre figliuoli (I) , ancora molto giova-
ne, ma ne per Peta , ne per Paltre sue quanta 
atto a reggere peso si ?grave , ne capace di pro- 
cedere con quella moderazione , 	con la quale 
procedendo , e dentro, e fuori it padre Loren- 
zo., 	e sapendosi prudentemente temporeggiare 
tra' Principi collegati , aveva , vivendo, le pub-
bliche e le private condizioni amplificate; e•mo-
rendo lasciata in ciascuno costante opinione , che 
per opera sua principalmente si fosse la 	pace 
d' Italia conservala : 	perche non prima entrato 
Piero nell' amministrazione della Repuhblica , che 
con consiglio direttamente 	contrario 	a' consigli 
paterni , ne comunicato co' Cittadini principali , 
senza 	i quali 	le cose gravi deliberare non 	si 
solevano , 	mosso dalle persuasioni di Virginio 
Orsino Parente suo , ( erano (2) la madre , e 

(z) Piero, Giovanni, che fu poi Papa Leone X. 
e Giuliano erano i tre figliuoli di Lorenzo. 

(z) La Madre di Piero fu Clarice, che ebbe una 
sorella, detta Aurante , maritata in casa Malaspina, co-
me Tommaso Porcacche ha scritto new Istoria, e origino 
di detta Casa ; ma la moglie di Piero fu detta Alfonsina 
dell' istessa famiglia degli Orsini. 
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la 	moglie di Piero nate della famiglia Orsina 
si ristrinse talmente con Ferdinando , e con Al-
fonso , dai quali Virginio dipendeva, che ebbe 
Lodovico Sforza causa giusta di temere , che 
qualunque volta 	gli 	Aragonesi volessero nuo- 
cergli, avrebbero per l'autorita di Piero de' Me- 
dici 	congiunte seco le forze della 	Repubblic,a 
Fiorentina . Questa intelligenza , seme e origine 
di 	turti i mali , se 	bene da principio fosse !rat- 
tata , 	e stabilita 	motto sevetarnente , comincie) 
quasi incontanente , benche per 	oscure conjet- 
ture , 	ad 	essere 	sospetta- a 	Lodovico Principe 
vigilar4ssi:no , e d'ingegno molto acuto. Perche 
dovendosi , 	secondo 	la consuetudine 	inveterata 
di tutta la 	Cristianita , mandare 	1 	Imbasciatori 
ad adorare come 	Vicario di Cristo in terra , e 
ad offerire di ubbidire it nuovo Pontefice , aveva 
Lodovico Sforza , 	del 	quale fu proprio inge- 
gnarsi di 	parere , 	con invenzioni non pensate 
da altri , superiore di prudenza a ciascuno (I) , 
consigliato , che tutti 	gl' lmbasciatori de' Colle- 
gati entrassero 	in 	un di medesimo insieme in 
Roma ; 	presentassinsi 	tutti 	insieme nel Conci- 
storo pubblico .innanzi al Pontefice , e che uno 

Ambasciatori: si legge sempre cosi . 

(r) In questa opera discopre it mirabile Istorico, 
the Lodovico Sforza amava molto d'essere tenuto pru-
dente; ma in questo suo desio si faceva conoscer vano, 
e ambizioso : 	it che, oltre 	gli 	altri , massimamente si 
vede in due luoghi pin a basso, cioe nel lib. i., e nel 
lib. 3. dove 	ottimamente 6 	rappresentata la vanity di 
questo Principe. 	 - 
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di essi orasse in nome comune : perche da que-
sto . con grandissimo accrescimento della repu- 
tazione di tutti , a tuna Italia 	si dimostrerehbe 
essere tra loco non solo benevolenza , e confe-
derazione; ma piuttosto tanta congiunzionc , the 
paressero quasi 	e un Principe , 	e 	un 	Corpo 
medesimo : manifestarsi 	non 	solamente col di- 
scorso delle ragioni , ma non meno con fresco 
esempio l'utilita 	di 	questo 	consiglio ; 	petche , 
secondo che si era creduto , 	it 	Pontefice ulti- 
mamente motto , 	preso 	argomento 	della dist]• 
mone 	de' Collegali , 	Mall' avergli , con 	separati 
consigli , e in tempi diversi prestato l'ubbidien- 
za , era stato pia pronto ad assaltare 	it Regno 
di Napoli . 	Approve 	facilinente Ferdinando d 
parere di Lodovico: approvaronlo per l'autorita 
dell' uno 	e dell' altro 	i 	Fiorentiui , 	non, ton- 
traddicendo ne' consigli pubhlici Piero de' Me-
dici , benche privatamente gli fosse molestissimo, 
perche essendo egli uno degli Oratori eletti in 
nome della Repubblica , e avendo deliberato di 
fare illustre la sua legazione con apparato molto 
superbo , e quasi 	regio , si accorgeva 	che en- 
trando in Roma , e presentandosi al 	Pontefice 
insieme con gli altri Imbasciatori de' Collegati , 
non 	poteva in tanta 	moltitudine apparire 	agli 
occhi 	degli uomini lo splendore della 	pompa 
sua: la qual vanity giovanile fu confermata da-
gli ambiziosi conforti di Gentile Vescovo Are-
lino , uno medesimamente degli eletti Imbascia- 
tori , perche aspettandosi 	a 	lui 	per la dignith 
Episcopate, e per•la professione, la quale negli 
studj , che si chiamano di umanita, fatta aveva . 
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l'orare in nome de' Piorentini , si doleva incre- 
dibilmente 	di perdere 	per questo modo inso- 
lito , 	e 	inaspettato 	l'occasione 	di 	ostentare la 
sua eloquenza in cospetto si onorato , e si so-
lenne : e peril Piero stimolato , parte dalla leg-. 
gierezza propria , parte dall' ambizione d'altri , 
ma non volendo , the 	a notizia di Lodovico 
Sforza pervenisse , che da se si contraddicesse 
al casiglio proposto 	da 	lui , 	richiese 	it Re , 
che dimostrando d'avere dappoi considerato , the 
senza molta confusione non si poirebbero ese-
guire questi atti comunemente , confortasse, che 
ciascuno seguitando 	gli esempi 	passati , proce- 
desse da se medesimo : nella quale domanda it 
Re desideroso 	di compiacergli , ma non tanto 
che ?otalmente ne dispiacesse. a 	Lodovico, 	gli 
satisfece dell'effetto 	che del 	modo , 	conciosia- 
cosache e' non ce16 , che non per altra cagione 
si partiva da quel the prima aveva consentito , 
the per 1' instanza fattagli da Piero de' Medici. 
Dimostre 	di questa subita variazione maggior 
molestia Lodovico , che per se stessa 	non me- 
ritava l'importanza della cosa , lamentandosi gra.; 
vemente , ch' essendo gia 	nota al Pontefice , e 
a tutta la corte di Roma , la prima deliberazio- 
ne , 	e chi ne fosse stato autore , ora studiosa- 
mente si ritrattasse 	per diminuire la sua repu- 
tazione ; ma gli dispiacque molto 	pia che per 
questo minimo , e quasi non considerabile ae- 
eidente ; 	comincio 	a comprendere , che 	Piero 
de' Medici avesse occultamente intelligenza con 
Ferdinand°, it che per le core che seguitarono, 
yenne a lute ogni di pia chiaramente . 	Posse- 
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deva l'Anguillara , Cervetti , ed alcune altre pic-
cole castella vicino a Roma . Franceschetto Cib6 
Genovese , figliuolo naturale d'Innocenzio Pon-
tefice, it quale andato dopo Ia morte del padre 
sotto l' ombra 	di 	Piero 	de' Medici 	fi'atello di 
Maddalena sua moglie 	ad abitare 	a Firenze , 
non prima arrive) in quella citta , 	che 	interpo- 
nendosene Piero, vende quelle castella 	per (t) 
quarantamila ducati a 	Virginio 	Orsino ,* cosa 
consultata 	principalmente 	con 	Ferdinando , 	it 
quale gli presto occultamente 	la maggior parte 
de' danari , persuadendosi , the a, beneficio pro- 
prio risultasse 	quanto pi6 la grandezza di Vir- 
ginio , 	soldato , 	aderento , 	e parente suo , in- 
torno 	a Roma si 	distendesse ; perche 	it 	Re 
considerando la potenza de' Pontefici essere in-
strumento motto opportuno a turbare it Regno 
di Napoli, antico feud° della Chiesa Romana , 
e it quale 	confina per 	lunghissimo spazio col 
dominio Ecclesiastico , e ricordandosi delle con- 
troversie , 	le quali 	it 	padre , 	ed egli 	avevano 
melte volte avute con 	loro , 	ed essere sempre 
pronta Ia materia di nuove 	contenzioni per le 
giurisdizioni 	de' confini , per conto 	de' censi , 
per le collazioni de' beneficj , per it ricorso de' 
Baroni , e per molte altre differenze , che spesso 

(i) Virginio Orsino 	compera 	i 	eastelli di Fran- 
ceschetto Cib° : ma si legge nel progresso di questa Isto-
ria, che a Re di Napoli fu simil compere cagione di 
rnoiti mali , e it Re Ferdinando stesso s'accorse dell' im-
prudenza propria , lamentandosi molte volte della durez-
za di Virginio ; it che racconta 1'Autore uella seguente 
facciata . 

Guicoiard. Vol. I. 	 z 
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nascono 	tra 	gli 	Stati - vicini , ne 	meno 	•spesso 
tra it Feudatario , e it Signore del Feudo : ebbe 
sempre per uno de' saldi fondamenti della sienna 
sua , che 	da se 	dipendessero o tutti , o 	parte 
de' Baroni pill potenti del 	territorio Romano , 
cosa che in questo tempo pick prontamente 'fa-
ceva , perche si credeva , che appres,,o al Pon-
tefice avesse ad essere grande fautorita di Lo-
dovicb Sforza per mezzo del Cardinale Ascanio 
suo fratello . Ne lo moveva forse meno , come 
molti credettero , it timore , che in Alessandro 
non 	fosse ereclitaria la ctipidita , e (i) l'odio di 
Calisto terzo Pontefice 	suo 	Zio , 	it quale per 
desiderio immoderato della grandezza di Piero 
Borgia ouo nipote , avrebbe subito che fu morto 
Alfonso padre di Ferdinando , se la morte non 
si fosse interposta a' consigli suoi , mosse l'arme 
per spogliarlo del Regno di Napoli, ricaduto , 
secondo affermava , 	alla Chiesa : 	non si 	ricor- 
dando ( tanto poco pue spesso negli uomini la 
memoria 	de' beneficj ricevuti ) che per 	opera 
di Alfonso , 	ne' cut regni era nato , e cui mi- 
nistro 	lungo tempo era stato ; 	aveva 	ottenuto 
l' altre 	dignity ecclesiastiche , e ajuto 	non pic- 
colo a conseguire it 	Pontificato . 	Ma 6 certa- 

(I) La cagione , che adduceva Calisto di questa 
guerra, che ei;li 	era 	per muovere , se la inorte non 
s'opponeva , fu, che essendo morto it Re Alfonso, dice-
va che quel Regno per ragion di feudo perveniva alla 
Sedia Apostolica. Altri tengono , ch'egli avesse coneitato 
odio contro Alfonso, perche esso aveva stimolato Jacopo 
Piccinino a far guerra 	a' Senesi, e a disturbar la pace 
d' Italia . Platina . 
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mente cosa verisSima , 	CHE 	non sempre gli 
uomini savj 	discernono , 	o giudicano perfetta- 
men4e ; bisogna the spesso si dimostrino segni 
della debolezza dell' intelletto umano . 	Il 	Re , 
benche reputato Principe di 	prudenza grande , 
non consider() quanto meritasse d'essere ripresa 
quella deliberazione , 	la 	quale 	non 	avendo in 
qualunque caso altra speranza , 	che di leggje- 
rissima utility , 	poteva partorire da 	altra 	parte 
danni gravissimi . Imperocche la vendita di que-
ste piccole castella incito a cose nuove gli animi 
di coloro , a' quali 	e 	apparten7a , 	o sarebbe 
stato utile attendere alla conservazione della con-
cordia comune , perche it Pontefice pretendendo, 
che per 	l'alienazione 	fatta senza 	saputa 	sua , 
fossero , 	secondo 	la 	disposizione 	delle leggi , 
alla 	Sedia Apostolica 	devolute , 	e 	parendogli 
offesa non mediocremente l'autorita Pontificate, 
considerando oltre a questo , quali fossero-  i fini 
di Ferdinando, 	riempie 	tutta 	Italia di querele 
contro a 	lui , contro 	a 	Piero 	de' Medici , 	e 
contro a Virginio , affermando , the per quanto 
si distendesse it poter suo , opera alcuna oppor-
tuna a ritenere la dignity , e le ragioni di quella 
sedia , non pretermetterebbe . Ma non 	manco 
se ne 	commosse 	Lodovico 	Sforza , 	al 	quale 
erano sempre sospette. le azioni di Ferdinand° ; 
e perche essendosi (I) vanatnente persuaso , it 

(i) Viene a tacciar di vanity Lodovico , it quale, 
come ha detto di sopra , voleva 	di 	prudenza parer su- 
periore a ciascuno , e in altro luogo pia sotto , lo con-
ferma : ma net lib. 3. apertaxnente to pubblica per vano, 
e pieno di jattanza . 
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Pontence co' consigli d'Ascanio , e suoi , aversi 
a reggere , 	gli pareva perdita propria 	cio 	che 
si diminuisse della grandezza d'Alessandro: Ma 
sopra tutto gli accresceva la molestia 	it 	non si 
poter pia dubitare , che gli Aragonesi , e Piero 
de' Medici , poiche 	in 	opere tali procedevano 
unitamente, non avessero contratta insieme stret-
tissima congiunzione; i disegni de' quali , come 
pericolosi 	alle 	rose 	sue , per interrompere , e 
per tirare 	a se tanto pia con questa occasione 
l'animo 	del Ponteace, 1'incit6 , quanto 	pih gli 
fu 	possibile , 	alla conseivazione 	della 	proprta 
dignita , 	ricordandogli , che 	si proponesse 	di- 
nanzi agli occhi non tanto quello , che di pre- 
sente 	.1 trattava , quanto quello , cite 	importava 
l'essere 	stata 	ne' primi di 	del 	suo Pontificato 
disprezzata cosi apertamente da' suoi medesimi 
vassalli Ia maesta di tanto grado. Non credesse , 
che Ia cupidita di Virginio , o l'importanza delle 
castella , o 	altra 	simile 	cagione 	avesse 	mosso 
Ferdinando , ma it volere con ingiurie , che da 
principio 	paressero piccole , tentare la sua pa- 
zienza , e 	it suo animo . 	Dopo 	le 	quali , se 
queste gli fossero comportate , ardirebbe di ten- 
tare 	ogni 	giorno 	rose 	maggiori . 	Non 	esser 
l'ambizione sua diversa da quella degli altri Re 
Napoletani 	(I) , 	inimici 	perpetui della 	Chiesa 

.... 

(') 	Si pub 	dir veramente, che siano antiche le 
inimicizie de' Re di Napoli con la Chicsa, giacche fin 
contro Papa Leone IX. i Normanni l'esercitarono; come 
si raccoglie dall' Istoria: incli contro Innocenzio U. Cle-
mente V. Celestine III. e gli altri. 
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Romana : percib aver moltissime volte quei Re 
perseguitati 	con 	Parme 	i 	Pontefici , occupato 
pia volte Roma : non avere questo medesimo 
Re , mandato due volte contro a due Pontefici 
gli 	eserciti con la persona 	del 	figliuolo 	insino 
alle mura Rontane ? Non avere quasi sempre 
esercitato inimicizie aperte co' suoi antecessori ? 
Irritarlo 	di 	presente contro a Iui non solo l'e- 
sempio degli altri Re , non solo la cupid►ta sua 
naturale del dominare , ma 	di pia it 	desiderio 
della vendetta 	per 	la memoria 	delle offesc ri- 
cevute da Calisto silo Zio . Avvprtisse diligen-
temente a queste cose , e considerassc , the tol- 
lerando 	con pazienza 	le prime ingiurie , ono- 
rato solamente 	con ceremonie , 	e nomi vane , 
sarebbe efFettualmente dispregiato 	da ciascuno , 
e darebbe animo a pill 	pericolosi disegni ; ma 
risentendosene , 	conserverebbe 	agevolmente 	la . 	, 
pristine maesta , e grandezza , e la vcra • vene- 
razione dovuta da tutto it mondo 	a' Pontefici 
Romani. Aggiunse alle persuasioni offerte effi- 
cacissime , 	ma pia efficaci fatti ; 	perche gli pre- 
sta 	prontissitnamente 	quarantatnila 	ducati , 	e 
condusse seco a spese comuni , ma perche stes- 
sero fermi dove paresse al 	Pontefice , trecento 
uomini 	d' arme ; 	e 	nondimeno desidcroso 	di 
fuggire 	la necessity 	di 	entrare in nuovi 	irava- 
gli , contort() Ferdinando , che disponesse Vir- 
.ginio 	a 	mitigare 	con 	qualche 	onesto 	modo 
l'animo del Pontefice , accennandogli , che altri- 
mend gravissimi scandali da 	questo lieve prin- 
cipio nascer potrebbero . 	Ma piA liberamente , 
e con 	maggior 	efficacia aminoni molte 	volte 
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Piero de' Medici, che considerando quanto fosse 
stato opportuno a conservare la 	pace d' Italia , 
che Lorenzo suo padre fosse proceduto come 
uomo di mezzo , ed amico comune tra Ferdi-
nando , e lui , volesse piuttosto seguitare l'esem-
pio domestico , avendo massimamente a pigliare 
1' imitazione da 	persona stata 	di tanto valore , 
che 	credendo 	a; consigli 	nuovi 	dare 	ad 	altri 
cagione , anzi piuttosto necessita di 	fare delibe- 
razioni , 	le 	quali 	alla 	fine avessero 	a 	essere 
perniciose a ciascuno ; e che si ricordasse quanto 
Ia lunga amiciz;a tra la casa Sforzesca , e quella 
de' Medici avesse dato all' una e all' altra sicurta, 
e reputazione , c quante offese, e ingiurie avesse 
fatte la rasa d'Aragona al padre , e a' maggiori 
suoi , e 	alla Repubblica 	Fiorentina ; 	e quante 
volte Ferdinando, e prima Alfonso suo 2adre 
avessero tentato di occupare ora con arm97, ora 
con insidie it dominio di 	Toscana . 	MP noce- 
vano piii che non giovavano questi conforti , e 
ammonizioni , perche Ferdinando stimando es-
sergli indegno it cedere a Lodovico , e ad Asca- 
nio , dagli stimoli de' quali si persuadeva , 	che 
1' indegnazione del Pontefice 	procedesse , come 
( second() it cnstume degli 	uomini ) 	erano in 
quella 	tranquillity 	solid 	a trattare 	le cose 	leg- 
gieri con 	Ia medesima contenzione di animo , 
con la 	quale 	ne' 	tempi 	difficili 	le 	pit 	gravi 
trattate avrebbero ; e ' spronato da Alfonso suo 
figliuolo , contort() 	segretamente Virginio , che 
non ritardasse a ricevere per virt6 del contratto , 
la possessione delle cagella , promettendo di di- 

' 	stimolato . 	 / 
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fenderlo da qualunque molestia gli fosse ' fatta; 
e d'altra parte governandosi.con le naturali sue 
arti ,.• proponeva col Pontefice 	diversi 	modi di 
composizione , confortando nondimeno Virginio 
occultamente a non consentire se non a quegli, 
per i quail satisfacendo 	al Pontefice con 	qual- 
che 	soinma di danari , avesse a ritenersi le ca- 
stella . 	Onde Virginio preso 	animo 	(t) ricuso 
poi pia volte di quei partiti , i quali Fer&nanclo, 
per non irritare tanto it 	Pontefice , 	faceva in- 
stanza , che .egli accettasse, Nelle quart pratiche 
vedendosi , che Piero,. de' Medici perseverava di 
seguitare l'autorita 	dcl Re, 	ed esser vana ogni 
diligenza , che 	per rimuoverlo si 	facesse ; Lo- 
dovico Sforza considerando seco medesimo quail- 
to 	importasse, che dagl' inimici suoi dipendesse 
quella citta , 	)1 temperament°  della quale soleva 
essere it fondamento principale della sua sicurth: 
e 	percie parendogli, che gli soprastasser6 molti 
pericoli , 	delibere alla salute propria con nuovi 
rimedj provvedere. Conciossiach6 gli fosse notis-
simo it desiderio ardente , che avevano gli Ara- 
gonesi, 	che egli fosse rimosso dal governo del 
nipote , 	it 	qual 	desiderio , benche 	Ferdinando 
pieno 	di tutte 	l'azioni d' incredibile (2) simula- 

1 	data. 

(i) Di questa durezza di Virginio si lamentO poi 
Ferdinando. 

(2) 	La simulazione e , 	s' un 	tristo 	tinge 	d' esser 
buono , e la dissimulazione 6 , s'uno ci sia nemico, e 
ci porti odio , ch' ei to tenga nascosto nel petto, e non 

	

to rnostri. Questi alcune volte son vizj , 	e alcune altre 
viral accomodate alla prudeuza, di che leggi it Pontano 
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zione , e dissimulazione , 	si 	fosse sforzato 	di 
ricoprire; nondimeno Alfonso, uomo di natura 
molto aperta , non s'era mai astenuto di larnen-
tarsi palesemente della oppressione del genero , 
dicendo (I) con maggiore liberta, the pruden- 
za parole 	ingiuriose , 	e piene di minacce. Sa- 
peva 	oltre 	a 	questo 	Lodovico , che 	Isabella 
moglie di Giovan Galeazzo , giovane di virile 
spirit°,  (a) , non cessava di stimolare continua-
mente it padre, e l'avolo , che se non gli mo- 
veva 	I' infamia 	di 	tanta 	indegnita del marito , 
e di 	lei , gli 	movesse alreanco it pericolo della 
vita , al quale erano esposti insieme con 11 propri 
figliuoli . Ma quel che pits angustiava 1' animo  
suo , 	era 	it 	considerare essere sommamente z 
esoso it suo nome a 	tulti i 	popoli 	del Ducato 
di 	Milano , si 	per 	molte 	insolite 	e,sazioni 	di 
danari , che aveva lane , come per la compassione 
che ciascuno aveva di Giovan Galeazzo legittimo 
Signore . 	E 	benche egli 	si sforzasse 	di 	fare 
sospetti 	gli Aragonesi di cupidity 	d'insignorirsi 
di quello Stato , come se essi pretendessero ap-

odioso . 

net lib. 4. de prudentia 	 dove ne mette esempj. M. T. 
nondimeno nel 3. 	degli ufficj conclude, che all' uomo 
da bene per comodo proprio mai non 6 lecito simulare, 
o dissimulare . 

(z) Taccia Alfonso di quella imprudenza , ch' ha 
detto di sopra , esser motto nociva al ben pubblico , ii 
che conferma con l'aggiunta dell' ambizione cost quivi , 
come di sotto net lib. 8. 

(2) Il Giovio , e it Corio registrano la lettera scritta 
da Isabella all' A volo , e al Padre . 	Quegli 	nel lip. ,. a 
quoti 141 windpip at11n 	. ffig . 
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partenersi a loro per•le antiche ragioni (1) del 
testamento di Filippo Maria Viseonte , it quale 
aveva 	instituito 	erede 	Alfonso padre di Ferdi- 
nand° , e che per facilitare questo disegno cer- 
cassero di privare it 	nipote 	dcl 	suo governo : 
nondimeno non 	conseguiva con quest' arti la 
nioderazione dell' odio conceputo , ne che uni- 
versalmente non 	si considerasse a quali 	scelle- 
ratezze soglia condurre gli uomini la 	sere pe- 
stifera del dominare . Pere, poiche lungamente, 
si ebbe rivolto per l'animo to stato delle cose , 
e 	i pericoli 	imminent'', 	posposti , tutti 	gli 	altri 
pensieri , indirizzo 	del tutto l'animo a 	cercare 
nuovi 	appoggi , e 	congiunzioni ; 	e 	a questo 
dimostrandogli grande opportunity to sdegno del 
Pontefice contro a Ferdinand° , e it desiderio , 
che si credeva, che avesse it Senato Veneziano, 
che 	' 	si 	scompigliasse 	quella 	confederazione , 
per 	la quale era stata 	fatta molt' anni 	opposi- 
zione a' 	disegni suoi , 	propose all' uno , e all' 
altro di loro , di fare insieme per beneficio co-
mune , nuova confederazione ..Ma nel Pontefice 
prevaleva allo sdegno , e a qualunque altro af- 
fetto , 	la 	cupidita 	sfrenata 	dor esaltazione 	de' 
figliuoli , i 	quali 	amando ardentemente primo 
di 	tutti i Pontefici, clie per velare 	in 	qualche 
parte l'infamia loro , solevano 	chiamargli nipoti, 

1 s'alterasse . ._ . 

(i) Di questo ho fatto annotazione di sotto, avendo 
tellittfl Odin; 3 	Phe rqsset porlibilic4?  g 4k943 testamexitip, a 
subito SiniCCial0 MOM Filippo. 
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gli chiamava , e mostrava a tutto it mondo come 
figliuoli . 	Ne 	se 	gli presentando 	per 	ancora 
opportunity di dare 	per altra 	via principio all' 
intento 	suo , 	faceva 	mstanza 	di 	ottenere per 
inoglie d'uno di loro ona delle 	figliuole natu- 
rali d'Alfonso 	con dote di qualchc Stato ricco 
nel Regno Napoletano . 	Dalla 	quale speranza 
insino nou (i) rest() escluso , presto pia gli orec- 
chi , che 	l'animo 	alla confederazione 	proposta 
da Lodovico : e se in questo desiderin gli fosse 
stato corrisposto , non si sarebbe per avventura 
la pace d'Italia cosi presto, perturbata . Ma ben-
che Ferdinand° non ne fosse alien°, nondimeno 
Alfonso, it quale abborriva l'ambizione , e it fasto 
del Pontefice , ricus6 	sempre di consentirvi ; 	e 
perm) non dimosirando che 	dispiacesse loro it 
matrimonio , ma mettendo difficoh nella qua-
lity dello stato dotale , non satisfacevano ad Ales- 
sandro . Per 	it che egli 	sdegnato si risolve di 
seguitare i consigli di Lodoviro , incitandolo la 
cupidita e lo sdegno , e in qualche parte it ti- 
more , 	perche 	agli stipendj 	di Ferdinando era 
non 	solo 	Virginio Orsino , 	it 	quale per 	gli 
eccessivi favori, che aveva da' Fiorentim , e da 
lui , e per it seguito della 	fazione 	Guelfa , era 
allora molto potente in tutto it dominio eccle- 
siastico ; ma ancora Prospero , e 	Fabrizio prin- 

(i) Era 	fatale , che 	in 	Alessandro 	VI. 	fossero 
cagione di cose nuove le repulse de' parentadi avute dai 
Re d'Aragona . Leggi di sotto nel lib. 4. dove conclude 
quest() medesimo ; it che 6 toceo anco un poco pia di 
sotto nel detto lib. 
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cipali della famiglia de' Colonnesi (i) , e it Car- 
dinale 	di 	S. 	Piero 	in Vincola , 	Cardinale di 
sornma 	estimazione , 	ritiratosi 	nella 	Rocca 	di 
Ostia tenuta da lui , come da Vescovo Ostien- 
se , per sospetto the 	il Pontefice 	non insidias- 
se 	alla sua 	vita , 	era di inimicissimo di Ferdi- 
nand° , contro al quale avea 6ia concitato prima 
Sisto 	Pontefice 	suo 	Zio , 	e 	poi 	Innocenzio , 
amirissimo diventato . 	Ma non 	fu gia pronto , 
come si credeva , 	11 Senato Veneziano a questa 
confederazionc , perche se bene gli fosse molto 
grata 	la 	disunione 	degli 	altri , 	lo 	ritardavano 
rinfedelta 	dcl 	Pontefice , sospetta 	gi 	ogni 	di 
pia a ciascuno , e la memorra delle leghe fatte 
da loro con Sisto , e con Innocenzio suoi pros- 
Simi 	antecessori . 	Perche 	dall' una 	ricevettero 
molestie assai 	senza comodo alcuno, 	e Sisto , 
quando pin ardeva la guerra 	contro 	al Duca 
di Ferrara , alla 	quale 	prima gli 	aveva conci- 
tati , inutata scutcnza , 	procede 	non solamente 
con l'armi spirituali , 	ma 	prese 	ancora 	r armi 
temporali insieme col resto d'italia contro a lo- 
ro . Ma superaudo 	tutte 	le difficolta 	appresso 
al Senato , e privatarnente con molti 	de' Sena- 
tori rindustria , 	e 	la 	dignity 	di 	I,odovico , 	si 
contrasse 	finalmente 	del 	mese 	d'Aprile 	l'anno 
mille quattrocento 	novantatre tra it Pontefice , 
il Senato Veneto , e Giovan Galeazzo Duca di 
'Milano ( espedivansi in nome suo tutte 	le de- 

(I) Questo Cardinale fu poi Giulio II. Papa , co-
me e scritto al lib. 6. dove pienaniente ragiona di Jul . 
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liberazioni di quello Stato ) 	nuova confedera- 
zione a 1 difensione comune , e a conservazione 
nominatamente del governo. di Lodovico 4  con 
patio , che i Veneziani , e it Duca di Milano 
fossero tenuli 	a 	malldare subito a Roma per 
skull& dello Stato Ecclesiastico , e pel Pontefice, 
dugento uornini d'arme per ciascuno, e ajutarlo 
con queste; e se bisogno fosse, con 	maggiori 
forze 'all' acquisto delle castella occupate da Vir- 
ginio . 	Sollevarono 	questi 	nuovi consigli 	non 
mediocremente gli animi di tutta Italia , poiche 
it Duca di Milano rimaneva separato da quelra 
lega , la quale pill di dodici anni aveva mante- 
nuta 	la Ificurta 	comune ; imperocche in essa  
espressamente si proibiva , che alcuno de' Con- 
federati facesse nuova 	collegazione 	senza con- 
sentimento degli altri , e percid vedendosi rotta 
con inequale divisione quella unione, in cui con-
sisteva l'egualith delle cose comuni , e ripieni di 
sospetto , e di sdegno 	gli 	animi 	de' Principi , 
che si poteva altro credere , che in 2  detriment° 
comune 	avessero 	a 	nascere frutti conformi a 
questi semi? Pero it Duca di Calabria , e Piero 
de' Medici giudicando essere pill sicuro alle cose 
loro (i) 	it 	prevenire , 	che 	l'essere prevenuti , 

1 difesa 2  danno . 

(') Pare che cie sia imitato nel lib. 8. della Deca 
3. di Livio , dove Scipione facendo un' Orazione in rispo-
sta a Fabio Massimo dice, che piii animo ha sempre 
colui che assalta , e oftende, che chi assaltato si difen-
de . Nondimeno di sotto nel lib. 5. o nell'ottavo, questo 
Autore mostra , che ne' fatti d'arme avvenga it contrario. 
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udirono 	con 	grande .inclinazione Prospero , e 
Fabrizio Colonna , i quali 'conlbrtati occultamento 
al medesimo dal Cardinale di S. Pietro in Vin-
cola , offerivano d'occupare all' improvviso Ro-
ma con le genti d'arme delle compagnie loro , 
e con gli uomini 	della 	fazione Ghibellina , in 
caso che gli seguitassero le furze degli Orsini , 
e che it Duca s'accostasse prima in luogo„ the 
fra tre di poi 	che 	vi fossero 	entrati , 	potesse 
soccorrergli . Ma Ferdinando desideroso non di 
irritare pin , ma di mitigare l'animo del Ponte- 
fice , e di ricorreggere quel 	che 	insino .a qud 
di imprudentemente 	s' era fatto , 	rifiutatt total- 
mente questi consigli , i quail 	giudicava 	parto- 
rirebbero non sicurta , 	ma 	travagli , e pericoli 
motto maggiori , 	delibero 	di fare 	ogni 	opera 
non pill simulatamente , ma con tutto it cuore 
per comporre la differenza delle 	castella ; 	per- 
suadendosi , che levata quella 	cagione di tanta 
alterazione , avesse con piccolo fatica , anzi quasi 
per se stessa Italia nello stato di prima a ritor-
narsi . Ma NON sempre per it rimovere dello 
cagioni si rimuovono gli effetti , i quail da quelle 
hanno avuto 	la 	prima origine . 	Perche 	come 
spesso 	accade , 	die 	le 	deliberazioni 	fatte 	per' 
timore , pajono a chi 'tetne , inferiori al pericolo, 
non si confidava Lodovico d'avere trovato rime-
dio bastante alla sicurta sua ; ma dubitando per 
i' fi-ni del Pontefice , e 	del 	Senato 	Veneziano 
diversi da' suoi , non 	poter fare 	lungo tempo 
fondamento nella confederazione fatta con loro, 
e che percio le cose sue potessero per varj casi 
ridursi in molte difficolta , applico i pensieri suoi 
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piii a medicare dalle radici it primo male, che 
innanzi agli occhi se gli presentava , che a quelli 
che di poi ne potessero risultare : non si ricor-
dando quanto sia pernicioso l'usare medicina p.0, 
potente , che non comporti la natura dell' infer- 
mita , e la complessione 	dell' inlermo ; 	e come 
se l'entrare in maggiori 	pericoli 	 fosse rimedio 
unico a' presenti 	pericoli , 	delibera per assicu- 
rarsi con l'arme forestiere , poiche e nelle forze 
proprie , e nell' arnicizie Italiane non confidava, 
di tentare ogni cosy per muovere Carlo ottavo 
Re di Franca ad assalife it Regno di Napoli , 
it quale per le antiche ragioni dcgli Angiotni , 
appartenersegli pretendeva . Il Reame di Napoli, 
detto 	assurdamente 	nelle 	investiture , 	e 	bolle 
della Chiesa Romana (delta quale 6 feudo an-
tichissimo) it Regno di Sicilia di q6 dal Faro, 
fix come 	occupato 	ingiustamente da Manfredi 
figliuolo naturale di Federigo secondo Impera- 
dore , eonceduto in feudo 	insierne 	con 	1' Isola 
della 	Sicilia , sotto 	titolo 	delle 	due 	Sicilie , l'una 
di 	qua , l'altra di la dal Faro , insino nell'anno 
niille 	ducento 	sellantaquatiro 	(t) 	da 	Urbano 

(i) Tengono molti nondimeno , che Papa Urhano 
IV. chiamasse Carlo d'AngiO contro Manfred°, con pro-
messa d' investirlo del Regno delle due Sicilie ; ma che 
prevenuto dally footle, l'investitura fosse poi concessa a 
Carlo dal Successore , che fu Clemente IV., e eh) si cava 
da 	liegistri de Papi, salvati voila Libreria di S. 	Pietro 
in Iloma , 	da 	Paolo 	Emilio 	da 	Verona nella Vita 	di 
S. Lodovico IX. 	c 	da altri . 	Ma alcuni 	scrivono , 	che 
Urbano mandasse a Carlo l'investitura per sue Bolle in 
Fl..... i., , 	ti cite per(, 	tiii•ono , 	che 	fu 	due 	mini 	prima, 
che in questa istoria non 	C 	scritto . 	Perciocche 	farina 
1264. arrive) Carlo a Jima net mese di Maggio, ove da 
l'apa Clemente fu ricevuto . 
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quarto .Pontefice Romano , 	a 	Carlo 	Conte di 
Provenza , e d'Angia , fratello 	di 	quel Lodo- 
vico Re di Francia , che chiaro per la potenza, 
ma piit chiaro per la santita della vita , meritt) 
d'essere ascritlo dopo la morte nel 	nurnero de' 
Santi , it quale avcndo con fa possanza dell'arme 
ottenuto 	cffettualmente 	quello 	di 	che 	gli era 
gat() conferito it titolo con l'autorita della Chi-- 
sa , si continue dopo 	la 	morte 	sua 	it ikegno 
di Napoli in Carlo suo figliuolo , chiamato dagli 
Italiani , per 	distinguerlo dal padre , Carlo se-
condo , e dopo lui in nRoberto sr o nipote. Ma 
essendo di poi, per la morte di Roberto senza 
figliuoli maschi , succeduta Giovanna figliuola di 
Carlo 	Duca 	di Calabria , 	it 	qual giovane 	era 
morto 	innanzi 	al 	padre , corninci6 	presto 	ad 
essere dispreglata, non meno per l'infamia 	de' 
cosiumi , the per l'imbecillita del sesso , l'auto- 
rita della nuova Reina . 	Da 	che 	essendo nate 
in progresso di tempo vane discordie e guerre, 
non perci6 tra altri , che tra 	i discendenti me- 
desimi di Carlo primo , nati di diversi 	figliuoli 
di Carlo 	secondo ; 	di 	maniera 	che Giovanna 
thsperando di potersi altrimenti difendere, adotto 
per 	figliuolo 	Lodovico Duca d' Angio fratello 
di Carlo quinto Re 	di Francia : quello a cui , 
per avere, con fare piccota esperienza della for- 
tuna , 	ottenuto inolte 	vittorie , 	dettero 	i 	Fran- 
zesi it soprannotne di Saggio . 	II (pale Lodo- 
vico passato in Italia con potentissirno esercito, 
essendo prima stata 	violentemente 	morta 	Gio- 
vanna , e trasrerito it Ilegno in Carlo chiamato 
di 	Durazzo , discendente 	sitnilmente 	di Carlo 
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primo , mori di febbre 	in Puglia ,, quando era 
Oa quasi in possessione della vittorta ; in modo 
che agli Angioini non pervenne di questa ado- 
zione altro 	che 	la 	Contea di 	Provenza , stata 
posseduta continuamente da' discendenti di Carlo 
prima . 	Ebbe nondimeno da questa l'origine il 
pretesto 	col 	qualc poi ; 	e Lodovico 	d'Angia 
figlinolo del primo Lodovico , e in altro tempo 
'il nipote dcl medesimo nome , stirnolati da' Pen- 
tefict 	quando 	erano 	discordi 	con 	quei 	Re , 
assaltarono spesso 	benche con poca Fortuna , it 
Regno di Napoli . Ma a Carlo di Durazzo era 
succeduto Ladislao suo figliuolo , it quale essendo 
rnancato 41 anno 	mille 	quattrocento quattordici 
senza figliuoli , pervenne la corona a Giovanna 
seconda sua sorella , nome infelice a quel Rea- 
me , e non meno 	all' una e all' altra 	di 	loro , 
non differenti ne d'imprudenza , 	ne di lascivia 
di costumi . Perche mettendo Giovanna it go-
verns del Regno nelle mani di (z) quelle per- 
sone nelle quali metteva ancora 	impudicamente 
it corpo suo , 	si 	ridusse 	presto in tante diffi- 
colfa , 	che = 	vessata 	dal 	terzo Lodovico 	con 
l'ajuto 	di Martino 	quinto Pontefice 	fu 	final- 
mente costretta per ultimo sussidio ad adottare 
per ligliuolo Alfonso Re d'Aragona , 	e di Si- 
cilia ; 	ma 	venuta 	non motto 	po: 	con 	lui in 

= travagliata . 

(z) Queste persone furono Pandolfello Alopo Isa-
poletano creato Conte e Camarlingo , e Giovanni Carae-
melo , da lei fatto gran Siniscalco , e Urbano Aurigliano; 
ne hanno mancato,acuni di aggiugnervi Sforza Attendolo. 
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centenzione , annullata sotto titolo cringratitudine 
l'adozione , adotte,  per 	figliuolo , 	e 	chiamu in 
suo 	soccorso 	it 	medesimo 	Lodovico , per 	la 
guerra del quale era stata necessitata di fare la 
prima adozione , e cacciato con l'armi Alfonso 
da tutto it Regno , 	lo 	conserve) 	mentre 	visse 
pacificamtrite , e morendo senza 	figbuoli 	insti- 
tui erede ( come fu fama ) Renato Duca d'An-, 
gie , e Conte di Provenza, fratello di Lodovico , 
figliuolo 	suo 	aotottivo , 	morto 	per 	avventura 
l'anno medesimo . 	Ma dispiacendo a molti de' 
Barnni del Regno la successione di Renato , ed 
essendosi divulgato , che' it testamento era stato 
falsamente fahbricato da'' Napoletani , fu da una 
parte 	de' (r)' Baroni , 	e 	de'' popoli 	chiamato 
Alfonso . 	Da questo ebbero origine 	le 	guerre 
tra Alfonso 	e 	Renato , le quali molti anni af- 
'Esser° si mobile Regno , fatte da loro pill con 
le forze del Reame medesimo, che con le pio-
prie . Da questo per le volonta contrarie sorsero 
le fazioni non 	ancora 1 	al di d' oggi 	al 	tutto 
spente , degli Aragonesi, ed Angioini ; variando 
eziandio nel corso del tempo i titoli , e i colori 
delle ragioni ; perche i Pontefici seguitando pia 
le sue cupidity , o 	la necessity 	de' tempi , che 
la giustizia , 1' investiture diversamente 	concede- 
rono . Ma essendo delle 	guerre tra Alfonso e 

1  in questo tempo . 

(1) Furono questi Gio. Antonio Principe 	di Ta- 
ranto, Gio. Antonio Principe 	di Sessa , Cristotoro Gae- 
tano Conte 	di Fondi, 	e Francesco Conte 	di Loreto . 
Collenuc., e Corio - 

Guicciard. Vol. I. 	 3 
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Renato 	rimasto vincitore Alfonso , Principe di 
rnaggior potenza e valore , e morendo poi senza 
figliuoli legittimi, 	non fatta 	memoria di Gio- 
vanni 	suo fratello , e successore 	ne' Regni di 
Sicilia 	e 	.d'Aragona , 	lascid 	per testamento it 
Regno 	di Napoli , come 	acquistato 	da se , e 
per() non appartenente alla Corona d Aragona , 
a 	Ferdinando 	figliuolo 	suo naturale , it quale 
sebbcne quasi 	incontinente dopo 	Ia morte del 
padre 	fu 	assaltato 	con 	le spalle 	de' principali 
Baron; 	dcl 	Regno , 	da Giovanni figliuolo di 
Renato , nondimeno con la felicitN , e virtu sua 
non solamente si 	difese , ma afilisse in modo 
gli avversprj , che mai pia in vita di Renato , 
it quale sopravvisse pia anni al figliuolo , ebbe, 
ne da contendere con gli Angioini , 	ne da te- 
mere . Mori finalmente Renato, e non avendb 
figliuoli rnaschi , fece erede in tutti gli Stati 	e 
ragioni sue Carlo figliuolo del fratello , it quale 
morendo poeo di poi senza figliuoli , lasci6 per 
testamento la sua eredita a Luigi undecimo Re 
di Francia , 	a 	cui 	non solo ricadde , come a 
supremo Signore it Ducat° d'Angio , nel quale, 
perche 6 membro della Corona , non succcdono 
le feminine . 	Ma 	con tutto che 	it Duca dell' 
Oreno nato di una figliuola 	di 	Renato , asse- 
risse appartenersi a se Ia successione degli Stati, 
eni ro 111 	poss, ssione della Provenza , 	e 	pot cva 
per vigOre del testamento rncdesimo pretendere 
esserrdi appticate 	le 	rak;ioni , che 	gli Angioini 
avevaao sopra it 	Reame 	di Napoli , 	le quail 
cssendo per la sua 	morte 	continuate 	in Carlo 
ottavo suo figliuolo, incomincio Ferdinand° Re 
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di Napoli ad 	avere potentissimo avversario , e 
si present6 grandissima opportUnita a chiunque 
di ofFenderlo desiderava . 	Perche 	it Regno 	di 
Francia era in quel tempo pia florido d'uomini, 
di gloria , d'armi , di potenza , e di ricchezze , 
e di autorita intra 	gli altri 	Regni , che 	forse 
dopo Carlo Magno fosse mai stato ; essendosi 
ampliato novellamente in ciascuna di quelle tre' 
parti , nelle quali appresso 	agli 	antichi si divi- 
deva (t) tutta la Gallia . Conciossiache non pia 
che 	quaranta 	anni 	innanzi 	a 	questa tempo , 
sotto Carlo settimo Re , per molte 	vittoric ot- 
tenute 	con 	gravissimi pencoli , cliamato 	bene 
avventurato , si fossero ridotte 	sotto 	quell' Im- 
perio la Normandia , e it Ducato di Ghienna , 
provincie possedute prima dagl' Inghilesi , e ne-
gli ultimi anni di Luigi undecimo la Contea di 
Provenza , it Ducato di Borgogna , e quasi tutta 
la Piccardia , c di poi aggiunto per nuovo ma-
trirnonio alla potenza di Carlo ottavo it Ducato 
di Brettagna . Ne mancava nell' animo di Carlo 
inclinazione a cercar di acquistare con l'armi it 
Regno di Napoli , come 	giustamente 	apparte- 
nente 	a 	se , 	cominciata per un 	certo instinto 

(,) Si ha questa divisione particolarmente da Ce-
sare al principio dt: suoi Commenturj : da Plinio nel lib. 
4. a c. 17. da Strabane al principio del lib. 4. Ma Tolo-
meo la divide in quattro , e Pomponio Meta non fa divi.. 
sione alcuna della Francia, ma solo della Gallia, divisa 
da lui nella Francia e nella Lombardia . Di qucste Istorie 

..qui tocche, 	si pun legger Roberto Guagnano , Annone , 
Paolo Emilio , Filippo Camino, detto altramente Argon-
tone, ed altri. 
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quasi naturale insino da puerizia , e nutrita da' 
conforti di alcuni , che gli erano motto accetti , 
i quali empiendolo di pensieri vani , gli propo- 
nevano questa essere 	occasione 	di 	avanzare la 
gloria de' suoi 	predecessori ; perche 	acquistato 
11 Reame di Napoli , gli sarebbe agevole vincere 
l'Imperio de' Turchi . La qual cosa essendo gia 
nota a molti , dette speranza a Lodovico Sforza 
di poter facilmente persuadergli it suo desiderio, 
confidandosi oltre 	a 	questo non poco nell' in- 
troduzione , ch' aveva nella Corte di Francia , it 
nome Sforzesc,o (1) , perche ed egli sempre , e 
prima Galeazzo suo fratello avevano con melte 
dimostrazilini , e ufficj continuata ramicizia co-
minciata da Francesco Sforza loro padre , it quale 
avendo trent' anni innanzi ricevuto in feudo da 
Luigi undecimo ( l'animo del qual Re 	abborrl 
sempre le cose d'Italia ) , la Citta di Savona , e 
le ragioni ch'ei 	pretendeva 	avero 	in 	Genova , 
dominata gia dal padre suo , non era giamrnai 
mancato a lui ne' suoi pericoli ne di consiglio , 
ne d'ajuto : e 	nondimeno Lodovico parendogli 
pericoloso resser 	solo a suscilar 	movimento 	si 
gra n de , e per trattare la 	cosa 	in Francia con 
magg;or credito , 	e 	l'autorita , cerce prima di 
persuadcre it meciesirno al Pontelice non mono 
con gli stimoli 	dell' atithizione , 	che dello sde- 

(,) Accennando la benevolenza , che era fra i Tte 
iii Francia, e 	la 	Casa 	Sforzesca , 	pare 	che 	si vaglia 
l'Antore in parte del tenor della lettera scritta da Lodo- 
vico MOrza 	a 	esso Re 	1 ,trlu , 	la qual lettera 	6 	nella 
settima Pane dell' lstoria del Corio . 
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gne , dimostrandogli, che ne per favore de' Prin- 
cipi 	Italiani , 	ne 	per 	mezzo 	dell' armi 	loro , 
poteva , ne di vendicarsi 	contro a Ferdinando , 
ne d'acquistare Stati onorati per i figliuoli , avere 
speranza alcuna . 	Ed avendolo trovato pronto , 
o per cupidita di cose 	nuove , o per 	ottencre 
dagli Aragonesi 	per 	mezzo del 	timore , quel 
che di concedergli spontaneamente ricusavano x, 
mandarono segretissimamente in Francia Aomlni 
confidati a tentare l'animo del Re, e di coloro, 
ehe erano intimi ne' consigli suoi , i quail non 
si 	mostrando 	alieni 	2', Lodovico, drizzatosi 	in 
tutto a questo disegno , vi mando ( benche spar- 
gendo 	nome 	di 	altre 	cagioni ) scopertamente 
Imbasciatore Carlo da Barbiano Conte 	di Bei- 
giojoso , it quale , poiche per qualche di , e con 
Carlo in pnvata udienza, e separatamente con 
ttitti i principali , abbe 	fatto 	diligenza 	di .per- 
suadergli , introdotto finalmente 	un giorno net 
Consiglio Reale 	presente 	1! Re , dove 	oltre a' 
ministri Regj , intervennero tutu 	i 	Signori , e 
molti Prelati, e Nobili della Corte , parld ( se- 
condo si dice ) in questa 3 	sentenza . 

(it) 	Sc alcuno per 	qualsivoglia cagione 

1  convenuti insieme 2  dalla intenzione lora 
3  firma. 

(0 Questa Orazioue 	slaw 	da Carlo da ilarbiano 
Conte di Belgiojoso al Re Carlo in genere deliberittivo , 
e diversa da quella, cite introduce it Giovio , ma 	pert) 
e motto simile a quella lettera latina , che fu scritta da 
Lodovico Sforza ad esso Re, 	e 	dat Corio e registrata , 
dalla quale pare , che 	it Guicciardino abbia preso it 
soggetto. 
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avesse , Cristianissimo Re, sospetta la since- 
rita dell' animo , e della fede , con la quale 
Lodovico Sforza , offerendovi eziandio Como- 
dita di danari , e ajuto 	delle sue genti , vi 
conforta a muover l'armi per acquistare it 
Reame di Napoli ; rimovera facilmente .da se 
questa mat fondata sospizione, se si ridurra 
in memoria Pantica divozione avuta in ogni 
tempo' da lui , da Galeazzo suo fratello , e 
prima da Francesco suo padre , a Luigi un-
decimo padre vostro , e poi continuamente al 
vostro gloriosissimo no he ; e molto pia se 
considerera di questa impresa poter risultare 
a Lodovieto grandissimi danni con poca spe- 
ranza d'alcuna utility ; e a voi tutto 	it con- 
trario , 	al quale un Regno bellissimo della 
victoria perverrebbe con grandissima gloria, 
e opportunity di cose maggiori . Ma a lui 
poco altro che una giustissima vendetta con- 
tra 	all' insidie , 	e 	ingiurie 	degli Arago- 
nesi ; e da altra parte , se tentata non riu-
scisse , non per questa diventerebbe minore la 
vostra grandezza . Ma chi non sa , che Lo- 
dovico fattosi esoso a multi , 	e divenuto in 
dispregio di ciascuno , non avrebbe in caso 
tale, rimedio alcuno a' suoi pericoli ? E peril 
come pub esser sospetto it consign° di colui , 
che ha in qualunqve evento le condizioni tanto 
ineguall , e con tanto disavvantaggio dalle vo-
stre ? Benche le ragioni , che v'invitano a fare 
cosi onorata espedizione , sono tanto chiare e 
potentz per 	se stesse , 	the non ammettono 
alcuna dubitazione , concorrendo amplissima- 

. 
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mente tutti i fondamenti , i quail nel delibe-
rare l'imprese prinripalrnente , considerare si 
debbono (r), la giustizia della causa , la fa-
cilita del vinare , it frutto grandissinio della 
attoria. Ferche a tutto it mondo a notissimo 
quanto siano efficaci sopra it Reame di Na-
poli le ragioni della Casa d'Angth , della 
quaff voi siete legittimo erode, e quanto sia 
giusta la successione , che questa Corona pre-
tende a' discendenti di Carlo , it quale , prim° 
del sangue Reale di Francia , ottenne con 
l'autorita de' Pontefici Romani , e con la girth 
dell'armi proprie quel .Reame . Ma non e gia 
minore la facility a conquistarlo , che la giu-
stizia . Perche chi é quell° , che non sappia 
quanto sia inferiors di forze , e d'autorita it 
Re di Napoli al pritno , e pia potente Re di 
luta i Cristiani ? Quanto sia grande e terri-
bile per tutto it mondo it nome de' Franzesi? 
E di quanto spapento siano l'armi vostre a 
tulle le nazioni? Non assaltarono giammai it 
Reame di Napoli i piccoli Duchi d'Angib , 
che non lo riducessero in grapissimo pericolo. 
E fresca la memoria , che Giovanni figliaolo 
di Renato aveva in mano la pittoria contra 
al presente Ferdinando , se non glien' avesse 

(i) 	Questi 	sono i tre argomenti principali , che 
not usiamo nel genere consultativo , volendo persuadere, 
eine argomentar dalla giustizia della causa , 	dalla faci- 
lita , e dall utile . Gli altri colori di questa, c dell' altre 
orazioni. di questo Autore , restino in considerazioue de 
giudiziosi , e intendenti , Ch' io Aou faro annokazione 
d'altro 2  che dIstorie . 
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tolia Pio Pontefice , e molto pia .Francesco 
Sfirza , che si mosse ( come ognun sa ) per 
ubbidire a Luigi undecirno padre vostro . Che 
faranno adunque ora l'armi , 	e l'autorita di 
tanto Re , 	essendo massimamente 	cresciute 
l'opportunitd, e diminuite le difficulta , ch' eb-
bero Renato , e Giovanni? Pole& sono uniti 
con voi i Principi di quegli Stati , the impe- 
dirono la loro ;Vitoria , 	e the possono con 
somma facility offendere it Regno di Napoli; 
it Papa per terra per la vicinity dello State 
Ecclesiastic° ; it Duca di 111ilano per la op- 
portunita di 	Genova , assaltarlo per mare . 
Ne sara Pa Italia chi vi si opponga , perche 
i Veneziani non vorranno opporsi a spese, e 
a pericol i , ni privarsi dell' anucizth , che lungo 
tempo co' Re di Francia hanno tenuta , per 
conservare Ferdinando inimicissimo del nome 
lore . E i Fiorentini non a credibile , the si 
partano dally divozione naturale , 	the hanno 
alla Casa di Francia ; e se pure 	volessero 
opporsi , di the momento saranno contro tanta 
possanza ? Quante voile ha contro alla volonta 
di tutta Italia 	passate 1'4 1pi questa bellico- 
sissima nazione , e nondimeno con inestima-
bile gloria , e felicity riportatone tante (Vito-
tie , e trionfi ? E quando fu mai it Reame 
di Francia pia felice , phi glorioso , pia po-
tence che era ? E quando mai gli fu si fa-
cile l'avere pace stabile con tutti i vicini? Le 
quail rose , se per l'addietro concorse fossero, 
sarebbe state pronto per avventura it padre 
vostro a questa medesima espedizione . .Ne sono 
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-manco accresciute agP inimici le dijficultd, the 
a poi Popportunita . Perche e ancora potente 
in quel Reame la parte Angioina ; sono ga- 
gliarde le dipendenze di tanti Principi , 	e 
Geritiluomini scarciati iniquamente pochissimi 
anni sono ; 	e perches sono 	ancora state si 
aspre le ingiurie fatte in ogni tempo da Fer-
dinand° a' Barony , e a' popol i , e a quegli 
ancora della jazione Aragonese : tanto 2 gran-
de la sua infedelta ; tanto immoderata l'ava-
rizia ; tanto orribili , e si 1 spessi gli esempj 
della crudelta sua , i.! d'AlfonsQ suo primo-
genito , che a notissimo , che tutto it Regno 
( concitato da odio incredibile contro a loro, 
e nel quale a verde la memoria della libera- 
Eta, della sincerita, dell' amanita, della giu-
stizia de' Re Franzesi ) si leyera con alle-
grezza infinita alla lama della vostra venuta, 
in modo che la deliberazione sola dcl fare 
l'impresa bastard a farvi yittorioso . 	Perche 
come i vostri eserciti apranno passati i monti, 
come Parmata marittima sard congregata nd 
porto 	di Genova, Ferdinando , e i figliuoli 
spayentati dalla conscienza delle loro scellera-
tezze , penseranno pia a fuggfrsi , che a di- 
fendersz . 	Cosi con 	somma felicity 	avrete 
ricuperato al sangue vostro un Regno , 	che 
sebbene non h da agguagliare alla grandezza 
di Francia , e pure Regno amplissimo , e ric-
chissimo 2  j ma da apprezzare molto pia per 

1 espressi 	2  ma da essere molto pia ap- 
prezzato. 
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it profitto , e per i comodi infiniti , che ne 
perverranno a questo Reame , i qual raccon-
terei tutti, se non fosse noto , che maggiori 
fins ha la generosati Franzese , che piU degni, 
e poi alti pensieri sono quegli di si magna-
nimo , di si glorioso Re , diretti non all' in-
teresse proprio , ma all' universals grandezza 
di tutta la Repubblica Cristiana. E a questo, 
che maggiore opportunita? 	Che phi ampla. 
occasione ? Qual sito pi& comodo , pizi atto 
a fare la guerra contro 	agP inimici della 
nostra Religione ? Non g pizi largo ( come 
ognun sal in qualche luogo , che settanta 
miglia it Mare , che e tra'l Regno .dz Napoli, 
e la Grecia , dalla quaie Propincra , oppres-
seta , e lacerates da' Turchi , e che non de-
sidera altro, che vedere le bandiere de' Cri-
stianz , quanto h facile fentrare nelle viscere 
di quella nazzone ? Percuotere Costantinopoh , 
sedic e capo di quell' Imperio ? E 	a chi 
appartiene pig che a Poi , potentissinzo Re , 
eolgere Panimo , e i pensieri a questa santa 
zmpresa , per la potenza marapzgliosa , 	che 
Iddio vi ha data ; per it cognome Cristia-
nissimo che poi avete ; per l'esempio de' vostri 
gloriosi predecessor; , i quali usciti tante pate 
armati di questo Regno , ore per liberar la 
Chiesa d'Iddio oppressa da' Tiranni , ora per. 
assaltare 81 infeden , ora per ricuperare it 
Sepolcro Santissimo di Cristo, hanno esaltato 
insino al Cielo it nome , e la maesta de' Re 
di Francia ? Con questi consign , con queste 
arti , con queste azioni , 	con questi fini di- 
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ventb Illagno , e Imperatore. di Boma quel 
gloriosissimo Carlo , 	it cui nome , come voi 
ottenete , cosi vi Si presenta l'occasione d'ac-
quistare la gloria , e it cognome. Ma perche 
consumo io pia tempo in queste ragioni ? 
Come se non sia pia conveniente, e pia se- 
condo 	l'ordine della natura it rispetto del 
conservare, che dell' acquistare. 	Perch, 	chi 
non sa di quanta infamia vi 'sarebbe, invi-
tandovi massimamente si grandi occasioni, II 
tollerare pia che Ferdinando vi occupi un 
Regno tale, stato posseduto per, continua suc-
cessione (I) poco manco di dugento anni da' 
Re del vostro sangue , it quale h manifesto 
giuridicamente aspettarsi a voi ? Chi non sa 
quanto appartenga alla dignitel ' vostra it ri-
cuperarlo ? Quanto sia pietoso it liberare quo' 
popol i, the adorano il, glorioso nome vostro, 
che di ragione sono vostri sudditi , dalla ti-
rannide acerbissima di Catelani? E adunque 
rimpresa giustissima, h facilissima , 	h neces- 
saria , e non meno gloriosa e santa , e per 
se stessa , e perche vi apre la strada all' im-
prese degne d'un Cristianissimo Re di Fran. 
cia; alle quail non solo gli uomini, ma 13th 
A .  quello, 0 magnanimo Re , che tanto aper-
tamente vi chiama , con .1 grandi, e si Ma- 

(i) Comincid la Casa di Francia ad aver dominio 
nel Regno di Napoli I'anno im6 5. quando Carlo figliuolo 
di Lodovico IX. it Mansueto Re di Francia fu chiamato 
da Papa Clemente IV. contro al Re Manfredo bastardo, 
e fu tomato 	dal Regno di Napoli in Roma a' aS. di 
Giusti° in S. Giovanni Laterano. 

   
  



44 
nifeste 	aceasioni , proponendovi innanzi al 
principio 	summa Jelicith . Imperocche , qual 
maggior filieita pub ayere Principe aleuno , 
che le deliberazioni , dalle quali risuha la 
Gloria , e la grandezza propria, siano accom-
pagnate da circostanze , e conseguenze tali, 
che apparisca , che elle si facciano non meno 
per beneficio , e per salute um' vesale , e molto 
pil 	per 	l'esaltazione di tutta la Repubblica 
Cristiana ? 

(r) Non fu udita con allegro animo que- 
sta proposta 	da' Signori"grandi 	di 	Francia ; e 
specialmeye da color° , che per nobilta , e opi-
mone di prudenza , erano di maggiore autorita: 
i quali giudicavano questa non poter 	essere al- 
tro , che guerra 	piena 	di molte 	difficolta , 	e 
pericoli, avendosi a condurre gli eserciti in paese 
forestiero , e Canto lontano dat Regno di Fran- 
cia , e contra a inimici stimati 	motto 	potenti . 
Perche grandissima era per tutto la fania della 
prudenza di Ferdinando , ne minore quella del 
valor (23 d'Allunta 	ntil)a 	!)1;inho militare ) 	P 

(i) Tocca questo medesimo il Pontano net lib. 5. 
de Prudentia, dove 	biasima Lodovico Sforza, dicendo, 
cite i Baroni di Francia non furon mai d'opinione, elm 
l'armi loro venissero 	in Jtalia contro al Re 	di Napoli. 
Ma il Ginvio non dice tal coca, anzi afferma, ch'avendo 
il Be convocato il parlamento a Tournes, ed esposto il 
desiderio suo, tutti con maravigliose lodi confermarona 
il partite. reale . E 	questo medesimo dice il Corio ; e 
che il parlamento fu a Torse, 	dove include l'orazione 
fatta dal Re Carlo agli Stati . 

(a) Del valor di Alfonso discorre in questo poco 
appressol, 
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si 	credeva ) 	che 	avendo 	regnato 	Ferdinando 
trent' anni, e spogliati , e distrutti in varj tempi 
tanti Baroni , avesse 	accumulato motto tesoro . 
Consideravano it Re essere poco 	capace a so- 
stenere da se solo 	un pondo sl 	grave , e nel 
maneggio delle guerre , e degli 	Stati debole it 
consiglio , e l'esperienza di coloro, che avevano 
fede appresso 	a lui 	pia per 	favore , che per 
ragione . Aggiugnersi la carestia de' danati, de' 
quali si stimava avesse a bisognare 	grandissima 
quantity ; e doversi ciascuno 	ridurre .nella me- 
moria l'astuzie , 	e 	gli. artificj 	degl' Italiani ; e 
rendersi certo, che non, solo agli altri , 	ma ne 
a Lodovico Sforza , 	notato 	non 	che altro in 
Italia di 	poca 	fede , 	potesse 	piacere , Axe in 
potesta d' un Re di Francia fosse 	ii Reame di 
Napoli • 	Onde e it vincere sarebbe ditTicile 	 e 
pikdiflicile it conservare le cose vinte (x). Pero 
Luigi , padre di Carlo , Principe che aveva sem- 
pre seguttato pin la sostanza , che 	1' apparenza 
delle cose , non avere mai accetiato le speranze 
prnpostegli &Ile cose d'Italia , ne tenuto 	conto 
dello ragioni pavorniirgli dui Ikflino di Napoli: 
ma SOMpre affermato , the it mandare 	eserciti 
di la dal monti , non 	era altro , che 	cercar di 

(c) 	Questo medesimo afferma del Re Luigi, o 
Lodovico It. Paolo Emilio ; e dice, che (pawl() Roberto 
Sanseveriwr ricorse a lui per ajuto, 	stinioiandolo a ve- 
nire in 1,4alia, it ne glielo nego, dicendo d'avere impa- 
rato per li suoi antichi , eke ned 	i lie 	di Francia non 
avevan i)otuto conservare in Italia quel 	che ci avevano 
acquisttito , fosse quanto si volesse : 	it che tocca questo 
Autore nella seguente face. 
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comperar molestie , e pericoli con infinito tesoro 
e saugue 	del Reame di Francia. Esser neces- 
sario ' volendo procedere a questa espedizione, 
innanzi a ogni cosa , 	comporre le controversie 
co' Re vicini , 	perche 	con 	Ferdinando Re di 
Spagna cagioni di discordie , 	e di sospetti non 
mancavano ; e con Massimiliano Re de' Romani, 
e con Filippo Arciduca d'Austria suo figlinolo, 
erano molte non solo emulazioni , ma ingiurie. 
Gli animi de' quali non si potrebbero 	riconci- 
ciliare senza concedere ad essi cose dannosissime 
alla Corona di Francia ,, e nondimeno si ricon-
cilierebbero pill con le dimostrazioni , the con 
gli effettin perche quale accordo basterebbe  ad 
assicurare , che sopravvenendo all' esercito Regio 
quatche difficolta 	in Italia , 	non 	assaltassero 	it 
Regno di Francia ? Ne doversi sperare, che in 
Enrico Settimo 	Re 	d'Inghilterra , non avesse 
forze maggiori l'odio naturale degr Inghilesi con-
tro a' Franzesi, che la pace fatta con lui pochi 
rnesi avanti . Perche era manifesto averlo tirato 
phi che 	altra 	causa , 	it 	non corrisponder 	gli 
apparati dcl Re de' Romani alle promesse, con 
le quail l'aveva indotto a porre it campo intorno 
a Bologna . 	Queste , e altre simili cagioni s'al- 
legavano da' Signori grandi , parte tra loro me- 
desimi , parte col 	Re , a 	dissuadere la 	nuova 
guerra . 	Tra 	i quail la detestava 	piii eflicace- 
mente , che alcun altro , Jacopo Gravilla , Am- 
miraglio 	di 	Francia , uomo, al quale 	la fama 
inveterata 	in 	tutto 	it Regno , di esser 	savio , 

if 	innanzi a ogni cosa. 
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conservava l'autorita , benche gli fosse alquanto 
stata 	diminuita la grandezza . E 	nondimeno si 
porg,eva in 	coutrario con grande ayidita I'orec- 
chio da Carlo , it quale giovane di 	anni, venti- 
due , e per natura poco in elligente delle azioni 
umane , 	era 	trasportato da ardcnte cupidita di 
1 	dominare , 	e da appetito di gloria , fondato 
piuttosto 	in leggiere 	volonta , e quasi impeto , 
che 	in maturita 	di 	consign° : 	e prestansdo ,, o 
per 	propria 	inclinazione , 0 per I' esempio , e 
ammonizioni paterne , poca fede a' Signori , ed 
a' Nobili 	del 	Regno , 	poicbe era uscito dalla 
tutela 	(r) 	d'Anna 	Duchessa di.  Borbone sua 
sorella, ne udendo pith 	i consigli 	dell' Ammi- 
raglio , e degli altri , i quali 	erano stati 	grandi 
in quel governo, si reggeva col parere d'aleuni 
uomini di piccola condizione , allevati quasi tutti 
al servigio 	della persona sua , de' quali , qtregli 
di pia favore veementemente ne lo confortava-
no ; parte ( come sono venali spesso 1 consigli 
de' Principi ) corrotti 	da doni , e da promesse 
Satte 	Jail' Imbasciatore di 	Lodovico , 	che non 
lasci6 indictro diligenza , o arte alcuna per tarsi 
propizj quegli , che erano di moment() a qucsta 
deliberazione ; parte paossi 	dalle speranze pro- 
postesi , chi d'acquistarc Stati nel .  Regno di Na-
poli ; chi d'ottenere dal Pontelice digniia eccle- 

1  signoreggiare . 

(,) questa fu moglie di Piero Duca di Borhone , 
ehe poi resto al governo della Francia, come é scritto 
di sotto )  e come note it Giovio . 
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siastiche . 	Capo di tutti 	questi 	era Stefano di 
Vers di nazione di Linguadocca , di basso 	li- 
gnaggio , ma nutrito molt' anni nella camera del 
Re , e da lui fatto (r) Siniscalco di Belcari . A 
costui aderiva 	Guglielmo 	Brissonetto , it quale 
di mercatante divenuto prima Generale di Fran-
cm , e poi Vescovo di S. Mato , non solo era 
preposto dell' amministrazione dell' entrate Regie, 
che in 	Francia dicono 	sopra le 	finanze , ma 
unito 	con 	Stefano , per sua 	opera aveva gia 
grandissima introduzione in 	tutte 	le 	faccende 
imporlanti , benche di governare cose di Stato 

piccolo intendent°. 	Aggingnevansi gli avesse 	 m 
stimoli d'Xntonello da 	San 	Severino 	Principe 
di Salerno , 	 e 	di 	Bernardino della 	medesima 
famiglia , 	Principe di 	Bisignano , 	e 	di molti 
altri Baroni sbanditi 	del 	Reame di 	Napoli , i 
quali ricorsi pia anni prima in Francia avevano 
continuamente incitato Carlo a questa 	 impresa, 
allegando la pessima disposizione , e pi 	presto 
disperazione di tutto it Regno, e le dipenden-
ze , e it seguito grande , che in quello avere si 
promettevano . Stette in questa variety di pareri 
sospesa molti 	giorai 	la 	deliberazione, essendo 
non solo dubbio agli altri quell° che s'avesse a 
determinare , 	ma 	incerto , e incostante l'animo 
di Carlo ; perche ora 	stimolandolo 	la 	cupidity 

(i) Sono 	diversi , 	ii 	Giovio , ii 	Corio, e questo 
Autore parlando di questo Stefano. 11 Giovio dice, che 
per cognome era Belcaroto ; it Corio to chiama Marescial 
di Belcari ; e coesto 	icrittore to dice Siniscalco. Ii Gio- 
vio aggiugne, che fu balio del Re . 

• 
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della gloria , e dell' Imperio , 'ora raffrenandolo 
it timpre , era talvolta irresoluto , talvolta si'vol-
geva al contrario di quello che parevi che prima 
avesse determinato . Pure ultimamente prevalendo 
la sua prima inclinazione , e it fato infelicissimo 
d'Italia ad ogni contraddizione, rifiutati del tutto 
i" consrgli quiets , 	fu fatta , 	ma 	senza 	saputa 
d'altri che del Vescovo di S. Male, e del Si-
niscalco di Belcari, convenzione colt' Imbascia- 
tore di Lodovico, della quale stettero pill 	mesi 
occulte le condizioni ; , ma 	la somma fu , che 
passando Carlo in Italia , 	o mandando esercito 
per 	l'acquisto 	di 	Napbli , it Duca 	di Milano 
fosse tenuto a dargli it passo per it suo Stato , 
a mandare con le sue genti einquecento uomini 
d'arme pagati , permettergli , che a Genova ar- 
masse 	guanti 	legni volesse , e a 	prestargli ..in- 
nanzi partisse di Francia dugentomila ducati: e 
da 	altra 	pane it 	Re 	s'obbligd alla difesa del 
Ducato di Milano contro a ciascuno , con par-
ticolare menzione di conservare l'autorita di Lo-
dovico, e a tenere ferme in Asti eitta dcl Duca 
d'Orliens , 	durante 	la guerra , dugento lance , 
perche fossero presto 	ai bisogni di quello Stato; 
e allora, o non molto di 	poi, per una scritta 
sottoscritta di propria mano promesse , ottenuto 
che avesse it 	Reame 	di Napoli , concedere a 
Lodovico it Principato di Taranto . Non 6 certo 
opera perduta , o 	senza premio 	it considerare 
la varieta de' tempi , e delle cose del mondo (1). 

(i) Leggi fra gli ahri il Corio nella pag. 6. del-
r Istoria di Milano. 

Guicciard. Vol. L 	 4 
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Francesco Sforza padre di Lodovico , Principe 
di rara prudenza e valore; ancora che inimico 
degli Aragonesi per gravissime 	offese 	ribevute 
da Alfonso padre di Ferdinando, e amico an- 
tico degli Angioini , 	nondiineno quando Gio- 
vanni figliuolo di Renato, I'anno mile quatiro-
cent° cinquantasette assalt6 it Regno di Napoli, 
ajuto con tanta prontezza Ferdinando , che da 
lui 	fu 	principalmente 	riconosciuta 	la vittoria , 
mosso non da altro , che dal parergli troppo 
pericoloso al Ducato suo di Milano , che di uno 
Stato cosi 	petente 	in Italia , 	i 	Franzesi 	tanto 
vicini s' insignorissero : la qual ragione aveva pri- 
ma ineotto Fulippomaria V isconte, 	che abban- 
donati gli Angioini , 	favoriti 	insino 	a quel di 
da lui, 	liberasse Alfonso suo 	inimico 	(i) , 	it 
quale preso da' Genovesi in 	una battaglia na- 
vale presso a Gaeta , gli era stato condotto con 
tuna la nobilth de' Regni suoi prigione a Mi-
lano (2). Da altra parte Luigi padre di Carlo 
stimolato spesse volte da molti , e non con leg-
giere occasioni alle cose di Napoli, e chiamato 
instantemente da' Genovesi al dominio della loro 
patrta , 	stata 	posseduta 	da Carlo suo 	padre , 
aveva sempre recusato di 	mescolarsi 	in Italia , 
come 	cosa 	pieta di 	spese 	e diflicolta , 	e 	al- 

(i) II Generale di questa irnpresa fu Biagio Assa- 
reto Genovese per 	it 	Visconte , e fece fatto d'arme in 
mai-0 	all' tisk.la 	di 	Ponza 	a' 7. 	d'Agosto 	del 	1 435. 	nel 
(pal resto preso Alfonso con due altri Re , e molti Prin-
cipi . Conic; , Geovio , Collenucio , Giuslinian. ed altri. 

(z) Di cio ho fatto annotazioni nella precedente 
facciata . 
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1' ultimo perniciosa al Regno di Francia . 	Ora 
variate ropinioni degli uomini , ma non gia fosse 
variate le ragioni delle cose , e Lodovico chia-
mava i Franzesi di qua a.,  monti , non temen-
do da uuo potentissimo Re di Francia , se in 
mano sua fosse it Regno di Napoli , di quel 

A pericolo , 	che 	padre suo 	valorosissim'd 	nel- 
r armi 	aveva temuto , se r avesse acquistato un 
piccolo Conte di Provenza : 	e Carlo ardeva di 
desiderio di 	far guerra ,in 	Italia , preponendo 
la temerity di uomini bassi , e inesperti al con- 
siglio del Padre suo , Re 	di langa esperienza 
e prudenza . Certo 6 , che Lodovico fu mede- 
simamente confortato 	a tanta deliberazione 	da 
Ercole da Este Duca di Ferrara suo Suocero , 
it quale ardendo 	 di 	desiderio 	di 	recuperare 	it 
Polesine 	di 	Rovigo , paese contiguo ;.• e molto 
importante alla sicurta 	di Ferrara , statogli 	oe- 
cupato 	da' Veneziani mita 	guerra 	dieci 	anni 
innanzi avuta con loro ; conosceva 	esser unica 
via 	di 	poterlo 	recuperare , che 	Italia 	tutta si 
turbasse con grandissimi movimenti I . Ma fu 
creduto da molti , che Ercole , benche col Ge-
nero simulasse benevolenza grandissima , nondi- 
meno che 	in 	secret() 	rodiasse 	estremamente , 
perche essendo in 	quella 	guerra 	tutto 'I 	resto 
d'Italia , che aveva prese l'armi per 	lui , motto 
superiore a' Veneziani ; Lodovico , it quale gia 
governava 	lo Stato di Milano (1) , mosso da' 

I fu oltre a questo creduto . 

(i) Legasi questo medesimo nella 6. part. del 
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propri interessi , costrinse gli altri a fare la pa-
ce , con condizione, che a' Veneziani rimanesse 
it Polesine ; 	e peril 	che Ercole non potendo 
con l'arme vendicarsi di tanta ingiuria , cercasse 
di vendicarsi col dargli pestifero consiglio. Ma 
essendo 	cominciata ( benche 	da principio con 
autori incerti ) a risuonare in Italia la fama di 
quello che oltre a' monti 	si trattava , si desta- 
rono varj pensieri , e discorsi nelle menti degli 
uomini , perche a molti , i quali la potenza del 
Regno di Francia , 	la prontezza di rella na- 
zione a nuovi ,snovimenti, 	e le 	divistoni degli 
Italiani consideravano , pareva cosa di grandissi-
mo morecnto ; altri per l'et's , e per la qualiti 
del Ike , e per la negligenza propria de' Fran-
zesi . e per gl' impedimenti che hanno le grandi 
imprese , 	giudicavano 	questo 	essere 	piuttosto 
impeto giovanile, che fondato consiglio; il quale 
poiche fosse alquanto 	ribollito , avesse leggier- 
mente a risolversi , 	ne 	Ferdinando , contro al 
qualc 	tali 	cose 	si 	macchinavano , dimostrava 
d'averne molto timore , allegando essere impresa 
durissima; perche se e' pensassero assaltarlo per 
mare , lo troverebbero provveduto d'armata suf-
ficiente a combattere con loro in alto mare , i 
porti bene fortificati , e tutti in sua potesta , ne 
essere nel Regno Barone alcuno , che 	gli po- 
tesse ricevere, come era stato ricevuto Giovanni 

Corio , dove sono le promesse fatte da' Veneziani ale 
Sforza , acciocche si rimovesse da quella guerra, e Legs., 
talche to Sforza per util proprio indusse I Collegati alla 
pace l'anno 1484. 
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d'Angib dal Principe .di Rossano , e da altri 
grandi ; respedizione per terra essere incomoda, 
sospetta a molti e lontana , avendosi 	a passare 
prima per la lunghezza di tutta Italia , di ma-
nierache ciascuno degli altri avrebbe causa par- 
ticolarmente 	di 	temerne , e forse 	pia 	di tutti 
Lodovico Sforza , benche volendo dimostrare , 
the fosse 	proprio 	d' altri 	il pericolo 	comune , 
simulasse 	il 	contrario : perche 	per 	la 	vicinity 
dello 	Stato 	di 	Milano alla Francia , 	aveva 	it 
Re maggior facolta , e verisimilmente maggior 
cupidity d'occuparlo ; 	ed 	essendRgli .il Duca di 
Milano congiuntisSimo di sangue , come potere 
almeno 	assicurarsi Lodovico , che 	il 	Re 	non 
avesse 	in animo 	di liberarlo dalla sua oppres- 
sione? Avendo massimamente pochi anni in-
nanzi affermato palesemente , che non -compor-
terebbe , che Giovan Galeazzo suo cugino fos- 
se 	1 oppressato 	si 	indegnamente : non 	avere 
tali condizioni le cose Aragonesi , che 	la spe- 
ranza della debolezza loro dovesse dare a' Fran- 
zesi ardire d'assaltarle, essendo egli 	bene ordi- 
nato di (I) molta , e fiorita gente d'arme , ab- 
bondante 	di 	bellicosi 	cavalli , 	di 	munizioni , 
d'artiglierie , e di tune le provvisioni necessarie 
alla guem , e con tanta copia di danari , che 

1 	oppresso . 

(I) Scrive il Conenucio , che per questa tanta fer- 
tilite, e copia del Regno 	di Napoli di tutti i beni , 6 
avvenuto, che tutte le nazioni straniere si sono inge-
gnate occuparlo , e lo prove nel i. lib. 
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senza incomoditii potrebbe quanto gli fosse ne- 
cessario augumentarle ; e 	oltre 	a molti peritis- 
simi 	Capitani preposto al governo degli eseVciti, 
e armi 	sue (i) 	it Duca di Calabria suo pri- 
mogenito, 

. 	
Capitano di fama grande, e di virtu 

non minore, e sperimentato per molti anni in 
tutte le guerre d'Italia : 	aggiugnersi 	alle 	forze 
proprie gli ajuti pronti de' suoi medesimi , per-
che non essere da dubitare gli mancasse it soc-
corso del Re di Spagna suo cugino , e fratello 
della moglie , si per 	it vincolo doppio 	del pa- 
rentado , 	cornet  perehe 	ei 	sarebbe sospetta la 
vicinity de' Franzesi alla Sicilia. Queste cose si 
dicevanooda Ferdinando pubblicamente , magni_ 
ficando la sua potenza , ed estenuando 	quanto 
poteva le forze , e l'opportunith degli, avversarj. 
.Ma come Re di singolare prudenza, c d'espe- 
rienza 	grandissima , 	intrinsecamente gravissimi 
pensieri 	lo tormentavano, avendo fissa nell'ani- 
rno la memoria de' travagli avuti nel principio 
dcl Regno suo da questa nazione : considerava 
profondamente dover avere la guerra con ini- 
mici bellicosissimi 	e potentissimi, 	e molto su- 
periori a se 	di 	cavalleria , di fanteria , d'armate 
marittime, 	d'artiglierie , di 	danari , e d'uomini 
ardentissimi a esporsi ad ogni 	pericolo per 	la 
gloria , e grandezza del proprio Re : a se per 
contrario 	sospetta 	ogni cosa , pieno it Regno 

(i) Di sopra ha detto , the in Francia era gran-
dissima la fama d'Alfonso Duca di Calabria nella scienza 
militare . 
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quasi tutto ,_ o crodio 	grande contro 	al name 
Aragonese , o d' inclinazione non mediocre a' 
ribelli suoi ; del 	resto la maggior 	parte cupida 
per rordinario di `nuovi Re , e nella quale (1) 
avesse a potere pill. la fortuna , the la fede , ed 
essere 	maggiore la reputazione , che 	it 	nervo 
Belle sue forze : 	non bastare i danari accumu- 
lati alle spese necessarie per la difesa , ed em-
piendosi per la guerra ogni cosa di ribellione, 
e di tumulti , 	annichilarsi in un moment() tutte 
1' entrate ; 	avere 	in 	Italia .molti 	inimici , 	niuna 
amicizia stabile, e 	fidata; perche , chi 	non 	era 
stato offeso in qualche tempo 	6 	dalr armi , o 
dalr arti sue ? Ne di Spagna , secondo resempio 
del passato , 	e 	le 	condizioni di quel Regno , 
potere aspettar altri ajuti 	a' suoi pericoli , che 
larghissime promesse, e fanaa grandissima d'ap-
parati , ma effetti piccolissimi , c tardisMimi . Ac- 
crescevangli 	it timore molte 	predizioni 	infelici 
alla easa sua , venutegli a notizia (z) in diversi 

(,) Vedi di sotto sul fine del lib. 2. dove si parla 
de' Regnicoli, e dell' instability loro . Ma Strabone Geo-
grafo disse , che i Poeti non per altro finsero le battaglie 
de' Giganti in Flegrtt , ch' 6 in Terra di lavoro , se non 
perche questo Paese , come qul dice, 6 di sua nature 
cupido a sollevar le guerre . E Livio nel 1. della 4. Deca 
dice, che questi Regnicoli tanto stanno senza ribellione, 
quanta non hanno a chi darsi ; e altrove dice piu cose . 

	

(2) Di queste Scritture , 	una fu ii lib. di S. Ca- 
taldo Vescovo 	di Taranto , la di 	mille anni prima , 
trovato per online d'esso Santo, e rivelato al Sagrestano 
della tihiesa , nel quale 	erano 	scritte 	le 	miscrie , e le 
ruine , ch'avevano a venire al Regno di Napoli ; it che 
recita Alessandro degli Alessandri nel 3. lib. de suoi Ge- 
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tempi , parte per 	scritture antiche 	ritrovate di 
nuovo, parte per parole d'uomini incerti spesso 
del presente, ma che' si arrogano qualche cer- 
tezza del futuro: cose nella 	prosperita credute 
poco ; come cominciano ad apparire le avver- 
sna 	credute troppo : angustiato da queste con- 
siderazioni , 	e presentandosegli maggiore senza 
comparazione la paura , che la speranza , co-
nobbe non essere altro rimedio a tanti pericoli, 
che o it rimuovere quanto pie presto si poteva, 
con 	qualche 	concordia , la corte 	del 	Re 	di 
Francia 	da questi pensieri, o levargli parte de' 
fondamenti, ch..- 1' 	alla guerra : percio 
avendo 	in Francia Imbasciatori mandativi per 
trattare no 	sposalizio 	di 	Ciarlotta 	figliuola 	di 
Don Federigo suo secondo genito , col Re di 
Scozia , 	it 	quale 	per 	essere 	la fanciulla 	nata 
d'una sorella della 	madre di 	Carlo , 	e allevata 
nella sua corte, si maneggiava da lui , dette loro 
sopra le cose occorrenti nuove commissioni , e 
vi depute , oltre a questi Cammillo Pandone , 
statovi 	altre 	volte 	per 	lui , affinche 	tentando 
privatamente 	i 	principali con premj , e offerte 
grandi , e proponendo al Re , quando altrimenti 
non si 	potesse mitigarlo , condizioni di censo , 
e altre 	sommissioni , si sforzasse di ottenere da 
lui 	la pace . Oltre 	questo 	non 	solo interpo- 
se tutta 	la 	diligenza 	e 	autorita sua 	per com- 
pone la differenza delle castella 	comperate 	da 

ntali . Di sotto e scritto ancora , che lo spirito 	di Ferdi- 
nando apparve a Jacopo Cerusiao , avvisandolo di quant• 
quivi si legge . 
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Virginio Orsino , la 	cui durezza 	si lamentava 
essere stata causa di 	tutti questi disordini ; ma 
incomincid col Pontefice le pratiche del paren- 
tado , trattato prima tra Toro : ma 	it principale 
suo studio , e diligenza s' indirizz6 a mitigare , 
e ad assicurare 	l'animo 	di 	Lodovico 	Sforza , 
autore , e motore di tutto it male ; 	persuaden- 
dosi , che a cosi pericoloso consiglio 	pia it ti- 
more , che altra cagione lo conducesse ; e peril 
anteponendo la sicurta propria all' interesse della 
nipote , e alla salute del figliuolo 	nato 	di 	lei , 
gli 	offerse 	per 	diversi 	mezzi , di 	riferirsi 	in 
tutto alla sua volonta ' delle cosek di Giovan Ga- 
leazzo , e 	del Ducato 	di Milano , non atten- 
dendo al parere d'Alfonso , 	it 	quale pigliando 
animo dalla timidittd naturale 	di Lodovico , 	ne 
si ricordando , che ALLE 	deliberazioni 	preci- 
pitose si conduce non meno agevolmente it (I) 
timido per la disperazione , 	che 	si 	conduca it 
temerario per l'inconsiderazione , giudicava , che 
l'aspreggiarlo con spaventi , e con minacce fosse 
mezzo opportuno a farlo ritirare da questi nuovi 
consigli . Composesi finalmente dopo varie dif- 
ficult 	procedute pia da Virginio , che dal Pon- 
tefice , la differenza delle castella , intervenendo 
alla 	composizione 	Don Federigo 	mandato 	a 
questo effetto dal padre a Roma. Convennero, 
che Virginio le ritenesse , ma pagando al Pon- 

(i) Dice Marziale in un suo epigramma nel lib. 
I I. che; res est 	imperiosa timor; e Diogene: malts tam 
improbus est, at multi rem, quoin metuunt, anticipent. 
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tefice tanta quantity di danari per quanti l'aveva 
prima comperate da Franceschetto 	Cibd ; con- 
chiusesi insieme lo sposalizio 	di Madama San- 
ces , figliuola naturale d'Alfonso , in Don Giuf-
fre , figliuolo minore del Pontefice, inabili l'uno 
c l'altra per l'eta 	alla consumazione del matri- 
monio . Le condizioni furono, che Don Giuffre 
andasse Ea pochi mesi a stare a Napoli ; rice-
vesse in dote (I) it Principato di Squillaci, con 
l'entrata di ducati diecimila l'anno , e fosse con-
dotto con cento uomini d'arme agli stipendi di 
Ferdinando: donde si concermo l'opinione aysta 
da molti , che duel che avea trattato in Francia 
it Pontefice , fosse stato trattato 	principalmente 
per indu!re con timore gli Aragonesi a queste 
convenziom . Tentd di piit Ferdinando di con- 
federarsi con lui a difesa 	comune : 	ma 	inter- 
ponendo it Pontefice molte difficulta , 	non ot- 
tenne altro , che una promessa occultissirna per 
un Breve, d'ajutarlo 	a 	difendere it Regno di 
Napoli 	in 	caso che Ferdinando promettesse a 
lui di fare it medesimo dello Stato della Chiesa. 
Le quali 	cose espedite , 	si 	partirono 	licenziate 
dal Papa del dominio Ecclesiastico le genti d'ar- 
me , che i Veneziani, 	e 	it 	Duca 	di 	Milano 
gli 	avevano 	mandate 	in 	ajuto . 	Ne cominci4 
Ferdinando con minore speranza di felice suc- 

(I) II Giovio dice: il Principato di Carinola ; e vi 
aggiugne , che Francesco Duca di Candia , figliuolo del 
Papa, fu facto Capitano del lie con. stipendio grande . 
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cesso a trattare con Lodovico Sforza, it quale (I) 
con 	arte 	grandissima ; 	ora 	mostrandosi 	mal 
contento 	dell' inclinazione 	del Re 	di Francia 
alle cose ditalia , 	come 	pericolosa 	a 	tutti gli 
lialiani ; ora scusandosi per la necessita , la quale 
per it feudo di Genova , e 	per 	la confedera- 
zione antica 	con la 	Casa 	di Francia , l'aveva 
costretto a udire 	le richieste 	fattegli , 	s'econdo 
diceva , da, quel 	Re; ora prorr.ettendo qualche 
volta a Ferdinand° , qualche volta separatarnente 
al Pontefice , e a Piero de' Medici d' affaticarsi 
quanto potesse per rafFreddare I'ardore di Carlo, 
si sforzava di tenergli 	addormentati 	in 	questa 
speranza , 	acciocche 	innanzi 	che 	le 	cose 	di 
Francia fossero bene ordinate 	e stahilite , con- 
tra a lui qualche momimento non si facesse : e 
gli era creduto pia facilmente , perche la deli- 
berazione di 	far passare 	it Re 	di Fi'ancia 	in 
Italia , era giudicata 	si 	mal 	sicura 	ancora per 
lui , che non 	pareva possible , che 	finalmente 
non se n'avesse ( considerato it pericolo) 	a ri- 
tirare. Consumossi tutta la state in queste 	pra- 
tiche , procedendo Lodovico in modo , che senza 
dare ombra al Re di Francia , ne Ferdinando, 
ne it Pontefice . ne i Fiorentini 	delle sue pro- 
messe si dispensavano , ne totalmente vi confi- 
davano . Ma 	in questo 	tempo si gettavano 	in 
Francia sollecitamente i fondamenti della nuova 

(1) Di sopra in sul principio, e di 	sotto nel lib. 
3. si veggono gli artificj, e le persuasioni 	di 	Lodovico 
Sforza , che per prudenza voleva parer superiore agli 
altri. 
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espedizione , alla quale 	contro al 	consiglio 	di 
quasi 	tutti 	i 	Signori 	era 	ogni 	di 	maggiore 
l'ardore del Re , il quale per essere pith espe-
dito , compose le differenze che aveva con Fer-
dinando , e con Isabella Re , e Regina di Spa- 
gna , Principi in 	quel tempo 	molto celebrati , 
e 	gloriosi per 	la 	fama della 	prudenza loro ; 
per avere 	ridotti 	di grandissime 	turbolenze in 
somma tranquillita , e obbedienza i Regni suoi, 
e per aver 	nuovarnente con guerra 	continuata 
dieci 	anni recuperato 	al nome di CRISTO it 
Reame 	di Granata 	stato posseduto 	da' Mori 
d'Africa poco "meno 	d'ottocento •anni ; per la 
qual 	vi,itoria 	conseguirono 	dal 	Pontefice 	con 
grande applauso di tutti i Cristiani 	it 	cognome 
di Re Cattolici . 	Fu espresso in questa capito- 
lazione fermata molto solennemente , e con giu- 
ramenti 	prestati in pubblico all' una parte , 	e 
dall' altra ne' templi 	sacri , che 	Ferdinando , e 
Isabella ( reggevast la Spagna in nome comune) 
ne direttamente , ne indirettamente gli Aragonesi 
ajutassero , parentado nuovo con loro non con- 
traessero , ne 	in 	modo 	alcuno 	per difesa 	di 
Napoli a Carlo s' opponessero: le 	quail obbli- 
gazioni egli per ottenere cominciando dalla per- 
dita certa , per 	speranza di guadagno incerto , 
restitui senza alcun pagamento (I) Perpignano 
con tutta la Contea 	di Rossiglione , impiegato 
molti anni innanzi a Luigi suo padre da Gio-
vanni Re d'Aragona padre di Ferdinando , cosa 

(i) li Giovio 6 alquanto pia diffuso in questa nar-
razione, e anco ii Corio nella settirna parte. 
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molestissima a tutto it Regno di Francia , per:  
the quella Contea situata alle 	radici 	de' Montt 
Pirenei , e per() secondo l'antica divisione, parte 
della Gallia , impediva 	agli 	Spagnuoli l'entrare 
in Fra:icia da quella parte . Fece per la mede- 
sima cagione Carlo pace 	con Massimiliano Re 
de' Romani , e con Filippo Arciduca d'Austria 
suo figliuolo , i quail avevano 	seco 	gravissime 
cagioni antiche e nuove d'inimicizia, cominciate 
perche 	Luigi 	suo 	padre per l'occasione 	della 
morte 	di Carlo Duca di Borgogna , 	e Couts 
di Fiandra , e 	di mold 	altri 	paeJi circostanti , 
aveva occupato it Ducato di Borgogna , it Con.4 
taco d'Artois , e molt' altre 	terre 	possedute da 
lui : donde essendo nate gravi guerre tra Luigi, 
e Maria figliuola unica di Carlo , la quale poco 
dopo la morte del padre s'era maritata •a Mas- 
similiano , era ultimamente , essendo 	gia morta 
Maria , e succeduto nell' eredith materna Filippo 
figliuolo 	comune 	di Massimiliano , 	e 	di 	lei , 
fattasi pia per volonta de' popoli 	di Fiandra , 
che di Massimiliano , concordia tra 	Toro 	(1) ; 
per istabilimento 	della 	quale 	a Carlo figliuolo 
di Luigi fu Margherita 	sorella di Filippo spo- 
sata , e benche fosse d'eta minore 	condotta 	in 
Francia : dove poi che fu stata pi() armi , Carlo 
reaudiatala , tolse per moglie Anna , 	alla quale 
per 	la morte 	di 	Francesco suo 	padre senza 
figliuoli maschi apparteneva it Ducato 	di Bret- 
tagna , 	con 	doppia 	ingiuria di Massimiliano , 

(I) Vedi Filippo Cominco, e Paolo Emilio . 
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privato in un tempo medesimo del matrimonio 
della figliuola , e del proprio (t) ; perche prima 
per mezzo dei suoi 	procuratori 	aveva 	sposato 
Anna , e nondimeno impotente a sostentare da 
se stesso la guerra incominciata per cagione di 
questa ingiurta ; ne volendo 	i 	popoli 	di Fian- 
dra , i quali per 	esserne Filippo 	pupillo , 	con 
consiglio , e autorita propria si reggevano , stare 
in guerra 	col 	regno 	di 	Francia ; e 	vedendo 
posate 	l'armi 	contro 	ai 	Franzesi 	dai 	Re di 
Spagna e d' Inghilterra consents alla pace , per 
la quale Carl& restitul a Filippo Margherita sua 
sorell%, ritenuta insino a quel di in Francia , e 
insieme le terre del Contado d'Artois , riservan- 
dosi le fortezze , ma con l'obbligazione 	di re- 
stituirle alla fine di quattro anni , al. qual tempo 
Filippo divenuto di eta 	maggiore , poteva vali- 
damente 	confermare 	l' accordo 	fatto , le quali 
terre nella pace fatta dal Re Luigi erano state 
concordemente riconosciute 	come 	per 	dote di 
Margherita predetta . Stabilissi , per essere stata 
renduta al regno di Francia 	la 	pace di tutti i 
vicini 	la deliberazione della 	guerra 	di 	Napoli 
per rano() prossimo , e 	che 	in questo mezzo 
tutte le provvisioni 	necessarie 	si preparassero , 
sdllecitate continuamente da Lodovico 	Sforza ; 
it quale , come i pensieri degli uomini di grado 

(r) Cosi avvenne poi, che Lodovico XIL promise 
a Massimiliano , detto Claudiano , sua figliuola per ma--
ritarla a Carlo V. nipote dell' Imperatore , e poi la diede 
a Francesco d'Angolen , che gli successe nel Regno di 
Francia . Di sotto nel lib. 7. e it Giovio . 
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in grado si dislendono, non pensando pill solo 
ad assicurarsi nei governo , 	ma sollevato a piti 
alti 	pensieri 	aveva 	nell' animo 	con 	l'occasione 
dei travagli degli Aragonesi , di trasferire in se 
it Ducato di Milano , o per dare qualche colore 
di giustizia a tanta 	ingiustizia , e fermare 	con 
maggiori fondamenti le 	cose sue 	a tutti i casi 
ehe potessero 	intervenire 	(1) ; 	marito ,Bianca 
Marta sorella di Gio. Galeazzo , 	e sua nipote 
a Massimiliano 	succeduto 	nuovamente 	per la 
morte di Federico suo padre nell' Irnperio Ro- 
mano , promettendogli 	in dote in certi tempi 
quattrocentomila ducati in pecunia numerata ; e 
in gioje , e in altri apparatt ducati quarantamila: 
e dall' altro canto Massimiliano , 	seguitando in 
questo 	matrimonio pia i danari, cite it vincolo 
dell' affinita , s'obblige di concedere a -Lodovico 
in pregiudizio di Gio. Galeazzo nuovo cognato 
l'investitura del Ducato di Milano per se , 	per 
li figliuoli , e per li descendenti suoi , come se 
quello 	Stato 	dopo 	la 	morte 	di 	Filippomaria 
Visconte fosse di legittimo Duca sempre vacato : 
promettendo di consegnarli al tempo dell' ultimo 

(,) It Cori(' pone , che questo parentado con Mas- 
similiano fu fatto in 	vita 	di Federico Imperatore suo 
Padre , it che apparisce per il Mandato di procura fatto 
da Lodovico Sforza in persona d'Erasmo Brasca , e per 
le Capitolazioni fermate fra esso Massimiliano , e it detto 
Procurator Brasca ; ed 6 chiaro, che 'Imperatore Fede- 
rico 	era vivo 	 come colui , die morl in Linz a' 19. 
di Agosto 1493. e la c,)nclusion del parentado era stata 
fermata a' 24. di Giugno precedente nel Castello di. Gin-
vanden . 
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pagamento i privilegj in 	forma amplissima . 	I 
Visconti gentiluomiai di Milano nel!e parzialita 
sanguinosissime , ch' ebbe Italia de' Ghibellini , e 
de' Guelfi , cacciati finalmente i Guelfi , diven- 
tarono 	( 6 	questo 	quasi sempre 	it fine delle 
discordie civili ) di capi d'una parte di Milano, 
padroni di tutta la citta ; 	nella qua( grandezza 
avcndo continuato molt' anni , cercarono secondo 
it progress° commie delle tirannidi , perche quel-
lo ch' era usurpazione paresse ragione , di cor- 
roborare prima con 	legiUltni colori , 	e 	di poi 
d' illustrare con amplissimi titoli la loro fortuna. 
Pero 15ttenuto dagr Imperatori , 	de' quali Italia 
cominciava gia a conoscere pia it nome che la 
possanza, prima (r) it titolo di Capitani , 	poi 
di Vicar) Imperiali ; all' ultimo Gio. Galeazzo , 
it quale per avere ricevuto la Contea di Virtus 
da Giovanni 	Re 	di 	Francia suo 	suocero , it 
chiamava it Conte 	di Virtu , ottenne da Yin- 
cislao Re de' Romani per se , e per la sua stirpe 
masculina la dignity di Duca di Milano , 	nella 
quale gli succederono l'uno dopo l'altro Giovan-
maria , e Filippomaria suoi figliuoli : ma finita 
la linea masculina per la morte di Filippo ben-
che egli avesse nel (2) testament° suo instituito 

(t) Tratta di cid pienamente it Corio nella par. 3. 
dell' Istorie 	di Milano , 	e dell' Investitura di 	Gio. Ga- 
leazzo al principio della quarta . 

(2) Aim& tengono, che non nel testamento, ma 
in un codicillo it Re Alfonso fosse stato lasciato erede ; 
ma ntorto Filippo senza che '1 codicillo fosse stato sotto- 
scritto 	da testiznonj, fu stracciato ; e in, questo modo 
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erede 	Alfonso 	Re d'Aragona , e di Napoli , 
mosso 	dall' aniicizia grandissima , la quale per 
la lilierazione sua aveva contratta seco ; e molt° 
pia perche it Ducato di Milano difeso da Prin- 
cipe si potente non fosse occupato 	da' Vene- 
ziani , i 	quali gia manifestamente v'aspiravano : 
nondirneno Francesco Sforza Capitano in ,quel-
l'eta valorosissimo , ne minore nell' arte della pa- 
ce , che della guerra , ajutato 	da 	molt° occa- 
sions che allora concorsero , e non 	meno dal- 
l' aver° stimato pitl it regnare , che l'osservanza 
della fede , oecupd 	con 	le 	armi . quel Ducato 
come 	appartenente a Biancamaria sua 	moglie 
figliuola naturale di Filippo : ed e fama die ei 
potette ottenerne poi con poca quantit 	di da- 
nari 1' investitura da 	Federigo Imperatore ; ma 
che confidando di potere con le medesime anti 
conservarlo con le quail 	l'aveva guadagnato 	la 
dispregi6 . Cosi senza investitura 	continuo Ga- 
leazzo suo figliuolo, e continuava Gio. Galeazzo 
suo nipote : 	onde Lodovico in un medesimo 
tempo scelierato contro al nipote vivo, e ingiu- 
rioso contro alla memoria del padre 	e del fra- 
tello morti , affermando non essere stato alcun 
d' essi 	legittimo , Duca 	di Milano , se ne fece 
come di Stato devoluto all' Imperio investire da 
Massimiliano , intitolandosi 	per questa 	ragione 
non settimo ma quarto Duca di Milano : ben- 

Alfonso fu escluso da quella eredita, Giovio nella vita 
ii Filippo . Ma di Francesco Sforza 6 da veder fra tutti 
ei altri Cecco Simonetta autor della Sforziade. 

Guicciard. Yol. 1. 	 5 
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the questa core 	alla 	notizia di 	pochi mentre 
visse it nipote trapassarono . Soleva oltre a que- 
sts dire , 	seguiiando 	l'esempio 	di 	Ciro .(i) , 
fratello minore d'Artaserse Re di Persia , e con-
fermandolo con l'autorith di molti Jurisconsulti, 
che precedeva Galeazzo 	suo fratello , non per 
Nth., ma per 	essere 	stato 	it primo figliuoio , 
che fosse nato al padre 	comune , poiche 	era 
diventato 	Duca 	di 	Milano ; 	la 	qual raglone 
insieme 	con 	la 	prima ( benche 	taciuto 	17  e - 
empio 	di 	Ciro 	) 	fu 	espressa 	ne' 	privilegj 

Imperial; , a' quail per velare 	benche 	con co- 
lon,* ridicolo la 	cupidity 	di 	Lodovico , 	fu in 
lettere separate amiunto non essere consuctudi- 
ne del Sacro Imperio 	concedere 	alcuno 	Slat() 
a chi l'avesse prima con l'autorith d'altri tenuto; 
e percia essere stati da Massimiliano disprezzati 
i preghi fatti da Lodovico 	per 	ottenere I'inve- 
stitura per Giovan Galeazzo , che aveva 	prima 
dal popolo di Milano quel Ducats riconosciuto. 
11 parentado ratio da Lodovico acerebbe la ape-
ranza a Ferdinand°, che e' s'avesse ad alienare 
dall' amicizia del Re di Francia , giudicando che 
l'essersi aderito , e 	somministrata a un emulo , 
e per tante cagioni inimico 	suo , quantita cost 
grande di danari , fosse per generare diffidenza 
tra Toro; e che Lodovico preso animo da questa 
nuova congiunzione 	avesse pia 	arditamente a 
discostarsene ; la quale speranza 	Lodovico nu- 
teiva 	con - grandissitno 	artificio , e 	nondimeno 

(1) Vedi Xenolonte nell' imprese di Ciro minor*. 
. 
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( tanta era la sagacith , e destrezza sua ) sapeva 
in un tempo 	medesimo dare 	parole, a Ferdi. 
nando , e agli altri Italiani , e bene intrattenersi 
col Re de' Romani , e con quell° 	di Francia . 
Sperava similmente Ferdinand° che 	al Senato 
Veneziano al quale aveva mandates imbaseiatori 
avesse 	a essere 	molesto , che 	in 	Italia ; dove 
tenevano it primo luogo di potenza , e cd' auto- 
rita , 	entrasse un 	Principe tanto 	maggiore 	di 
loro; ne conforti , e speranze da' Re di Spagna 
gli 	mancavano , 	i 	quali 	bOCC01'50 	potunt c 	gli 
promettevano in caso cite con le it ersuasioni , e 
con l'autorita non potessero questa impresa in-
terrompere . Da altra parte st siorzava it Re di 
Francia , poiche aveva rimosso 	gl' impedimenti 
di 	la 	da' motiii , rimuoverc 	le 	difficullA 	e gli 
ost.acoli 	elm 	potessero essertsli 	tat ti di 	club ; Peru 

mandO (1) Perone di Baccie , uomo lion impe- 

a- 
0  Scrivono a Giovio , o '1 Corio che gl' Imbascia- 

tori mandati dal Re 	di Francia 	in 	Italia 	per tirare f 
Potentati Italiani all' amicizia sua , furono Filippo Argen-
tone a Venezia , ed ltherardo Obignino Scozzese a Papa 
Alessandro, it quale per la via fu a Ferrara, cd a Bo- 
logna , ed acquiste al suo Re I'amicizia dell' Estense 	 a 
dcl Bentivoglio . Indi a Fiorenza , dove Piero do' Medici 
per nhin annunzio di pericolo voile romper r accord° 
eon gli Aragonesi : ma it Carlo discorda nelle cose di 
Fiorenza dagli altri 	 siccome it Giovio 	6 anco divers° 
da questo autore , if quale di sotto in questo lib. mette 
l'Obignino nella seconda Imbasceria , andando con tre 
altri al Papa , venisse a tentar Piero de Medici in Fio-
renza , ed a stimotar quel Senato all' tunieizia della Co- 
rona di Francia ; ed it Carlo 	nella seconda Imhasceria 
pone, che Perone Bacense solo fosse dal Re di Francia 
mandato at Papa a ininacciarlo , e a dirgli villania. 
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rito delle cose nostre 	in 	Italia , dov' era 	stato 
sotto Giovanni 	d'Angio , it quale significata 	al 
Pontefice , al Senato Veneziano , e a' Fioren-
tini la deliberazione fatta dal suo Re per recu- 
perare it Regno di Napoli , 	fece instanza con 
tutti 	che 	si 	congiungessero con lui : 	ma non 
riportO altro che speranze , e risposte generali ; 
perch 	essendo la 	guerra non prima che per 
l'anno prossimo disegnata , ricusava ciascuno di 
scoprire tanto innanzi la sua intenzione . Ricer- 
cd medesimarnente it Re gli Oratori 	de' Fio- 
rentini , mandiati prima a lui con consentimento 
di 'Ferdinand° , per escusarsi 	dell' imputazione 
si dava 	loro 	d'essere inclinati 	agli Aragonesi , 
ehe gli fosse promesso passo , e vettovaglia nel 
tenitorio loro per l'esercito suo , con pagamento 
conveniente , e di mandar con esso cento uomini 
d'arme , i quali diceva chiedere per segno , che 
la Repubblica Fiorentina seguitasse la sua ami-
cizia : e benche gli fosse dimostrato non potersi 
senza grave pericolo 	far tale dichiarazione , se 
prima l'esercito suo non era 	passato 	in Italia ; 
e affermato che di quella citta si poteva in ogni 
easo promettere quanto conveniva all' osservanza, 
e devozione , che sempre alla Corona di Fran-
cia portata aveva ; nondimeno con impeto Fran-
zese stretti a prometferlo , rninacciando altrimenti 
di 	privargli 	del 	commercio , 	che 	la 	nazione 
Fiorentina aveva grandissimo di mercatanzie in 
quel Reame , i quali consigli come poi si ma- 
nifesto , nascevano da 	Lodovico 	Sforza , guida 
allora , e indirizzatore 	di' tutto veil° 	che per 
lero con gl' Italiani si praticava . Affaticossi Piero 
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de' Medici di persuadere 	a Ferdinand° queste 
dimande importate 	sl 	poco alla 	somma 	della 
guerra , 	che 	e' potrebbe giovargli 	pia 	che la 
Repubblica , 	ed 	egli 	si 	conservassero in fede 
con Carlo; per la quale avrebbero forse oppor- 
tunita d'essere mezzi a qualche 	composiztone , 
che col dinegargliene diventare senza suo utile 
aperti 	inimici 	de' Franzesi . 	Allegava 	Ore a 
questo il calico grandissimo , e l'odio 	II 	quale 
contr) a se 	si conciterebbe 	in 	Firenze , se 	i 
mercatanti Fiorentini fqssero cacciati di Francia; 
e convenire alla buona fede , fon(amento prin- 
cipale 	delle 	confederazioni , 	che 	ciascuno 	de' 
Confederati tollerasse pazientemente qualche in. 
comodita , perche l'altro non incorresse in danni 
molto maggiori . Ma Ferdinando il quale con-
sidcrava quanto si diminuirebbe della reputazio• 
ne , e sicurta sua , se i Fiorentini si separassero 
da lui , 	non accettando queste 	ragiom , si la- 
ment6 gravissimamente , che la costanza , e la 
fede di Piero cominciassero cosi 	presto a non 
corrispondere a quel che di lui s'aveva promesso: 
donde Piero determinato di conservarsi innanzi 
ogni cosa 	l'amicizia Aragonese 	fece allungare 
con vane arti la risposta da' Franzesi instante- 
mcnte 	dimandata ; rimettendosi 	in 	ultimo che 
per nuovi Oratori si farebbe intenders. 1' inten-
zione della Repubblica . Nella fine di quest' an- 
no 	comincie 	(r) 	la 	congiunzione 	fatta tra il 

(I) Da quel che strive ii Bembo nel lib. 2. della 
sue istorie tanto fu lontano il Papa dal mantenere ratni-
cizia con gli Aragonesi , ch' esorto il Re Carlo a venire 
ill Italia. 
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Pontefice e Ferdinando a vacillare ; o perche it 
Pontefice aspirasse con 	introdurre 	nuove diffi- 
culta ad ottenere da lui cose maggiori , 	o per- 
che si persuadesse di moverlo con questo modo 
a ridurre 	it 	Cardinale 	di S. Piero in Vincola 
all' ubbidienza sua; it quale, egli , offerendo per 
sicurta 	la 	fede 	del Collegio 	de' Cardinali , 	di. 
Ferdinando , e de' Veneziani , desiderava som- 
mamente che 	andasse a Roma ; essendogli so- 
spetta molto 	la 	sua assenza , 	per l'importanza 
della Rocra d'Ostia ; perrhe 	intorno 	a Roma 
teueva Ronciglione , e Groitferrata 	per 	molte 
dipendenze, 	e 	autorita grande 	ch'aveva 	nella 
Corte ; e finalmente 	per la natura 	sua deside- 
rosa di cose nuove , e per l'animo pertinace a 
correre prima ogni 	pericolo , che allentare 	un 
punto solo 	delle 	sue 	deliberazioni . 	Scusavasi 
efficacissimamente Ferdinando di non poter pie- 
gare a questo 	it 	Vincola , 	insospettito 	tanto , 
che 	qualunque 	sicurta 	gli 	pareva 	inferiore al 
pericolo, e si lamentava della sua mala fortuna 
col Pontefice, che sempre attribuisse a -lui quel 
che veramente 	procedeva 	da 	altri : 	cosi avere 
creduto che Virginio per Ii conforti , e co' da- 
xiari suoi avesse comperato le castella , 	e non- 
dimeno la compera essere stata fatta senza 	sua 
participazione : ma essere 	ben egli stato quello 
ch'aveva disposto Virginio all'accordo; e che a 
questo effetto l'aveva accomodato de' (lanai che 
si pagarono in ricompensa delle Castella : le quali 
scuse mentre che '1 Pontefice non accetta, anzi 
con acerbe e quasi minatorie parole si lamenta 
di Ferdinando , pareva che nella reconciliazione 
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fatta tra Toro non si potesse fare stabile Fonda- 
mento . 	Incomincio 	in 	tale disposizione 	degli 
animi , 	ed in tale 	confusione delle cose 	tanto 
inclinate a nuove perturbazioni l'anno mille gnat- 
trocento novantaquattro 	( io piglio 	it principio 
secondo 1' use Romano ) anno infelicissitno al-
l'Italia , e in verita anno primo degli anni mi- 
serabili, perche aperse la 	porta a innumerabili, 
e orribili 	calamita , delle quali si puo dire, die 
per diversi accidenti abbia di poi 	participato una 
gran parte del mondo,.z,  Nel principio di questo 
anno Carlo alienissimO dalla conc'rdia con Fer- 
dinando comand6 agli Oratori suoi , 	che come 
Oratori di Re 	nemico si partissero 	subito dal 
Reame di 	Francia : 	e quasi 	nea medesimi di 
mori per un catarro 	repentino Ferdinando so- 
praffatto pit. dai dispiaceri deli' animo, che (z) 
dalr eta . Fu Re di celebrata 	industria, e pru- 
denza , con la quale accompagnato da prospera 
fortuna si cOnservo nel Regno 	acquistato nuo- 
vamente 	dal 	padre contro a 	molte difficulta , 
che nel principio del regnare se gli scopersero, 
e to condusse a maggior grandezza , che forse 
molti anni innanzi l'avesse 	posseduto Re alcu- 
no : buon Re , se avesse continuato di regnare 
con l'arti 	medesime con 	le 	quali aveva princi- 
piato ; ma in progresso di tempo , o presi nuovi 

(i) II Giovio nondimeno 	scrive , che Ferdinando 
era in eta di settanta 	anni . 	Egli 	reglad 35. anni, sei 
mei , e 2 5 . giorni : 	e naorl 	a 25. 	di Gennajo 	1494. 	Il 
Corio similinente dice , che era per vecchiezza mal sano, 
ma che la sua morte fu a 8. di Febbrajo . 
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costumi , per non avere saputo come quasi tutti 
i 	Principi resistere alla violenza 	della domina- 
zione , 	o come 	fu creduto quasi da tutti ; sco- 
perti i naturali, i 	quali prima con grande arti- 
ficio aveva coperti , notato 	di poca fede , e di 
tanta crudelta , che i suoi medesimi degna pin 
presto di nome d'immanita la giudicavano . 	La 
morte di Ferdinando si 	tenne 	per certo 	che 
nuocesse 	alle 	cose comuni ; 	perehe oltre che 
avrebbe tentato qualunque rhnedio atto a impe-
dire la passata de' Franzesi, non si dubita che 
pi6 	difficile 	sarebbe 	stato 	fare che Lodovico 
Sftrza 	della natura altiera , 	e poco moderata 
d'Alfonso 	s'assici.rasse , 	che disporlo a rinnuo- 
vare 	I' amicizia 	con Ferdinando ; 	sapendo 	che 
ne' tempi precedent; 	era stato spesso 	inclinato 
per non avere 	cagione 	di controversie 	con lo 
Stato di Milano a piegarsi alla sua volonta : e 
trall'altre cose 6 manifesto, che quando Isabella 
figliuola d'Alfonso and6 a congiungersi col ma-
rho, Lodovico , come la vide, innamorato di lei 
desidero di ottenerla 	per 	moglie dal padre ; e 
a questo effetto oper6 	( cosi fu allora creduto 
per tutta Italia ) con incantamenti e con malie, 
the Giovan Galeazzo fu per molti mesi impo- 
tente alla 	consumazione 	del 	mairimonio : alla 
qual cosa Ferdinando avrebbe acconsentito , ma 
Alfonso repugn6 ; donde Lodovico 	escluso di 
questa speranza , presa altra moglie , ed avutine 
figliuoli , voltO tutu 	i 	pensieri 	a 	trasferire 	in 
quegli it Ducato di Milano (r) . Scrivono oltre 

(I) Aggiugue it Giovio 2  che non avendo Alfonso 
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a questo alcuni , che Ferdinando parato a tol- 
lerare qualunque 	incomodo, ed 	indegnita 	per 
fuggire 	la 	guerra 	imminente 	aveva deliberato 
come prima lo permettesse la 	benignit 	della 
stagione andare suite galee per mare a Genova, 
e di quivi per terra a Milano , per satisfare 	a 
Lodovico 	in tutto 	quello desiderasse , ti rime- 
name a Napoli 	la nipote , sperando the oltre 
agli effetti delle nose , 	questa 	pubblica 	confes- 
sione di riconoscere in tutto 	da 	lui 	la salute , 
averse a mitigare I'ani4no suo ; perche era noto 
quanto egli con sfrenata 	ambizitne ardcsse di 
desiderio di parere 	farbitro , 	e 	quasi l'oracolo 
di tutta Italia . Ma Alfdnso subito motto it pa-
dre man& quattro Orator; al Pontefice, it quale 
facendo segni di essere alla 	prima inclinaztone 
dell' amicizta Franzese ritornato , avev.a ne' me-
desimi di per una bolla sottoscritta dal Collegio 
de' Cardinali, promesso 	a 	requisizione del Re 
di Francia al Vescovo di S. Mato (I) la dignity 
del Cardinalato , e condotto 	a' stipendj 	comuni 
col Duca di Milano 	Prospero Colonna soldato 
prima 	del 	Re, 	ed alcuni 	altri 	condottieri 	di 

voluto, che suo padre in eta di 7e. anni si fosse messo 
a grainssimi travagli; esso per divertir la guerra,mande 
al Re di Francia Camillo Pandone a 	offerire al Re di 
rim ettere il Reg-no di Napoli nell' arbirrio del Papa, che 
sentenziasse a chi di ragion dovesse pervenire . 

(I) Tiene 11 	Corio , che '1 cappello di Cardinale 
offerto a Goglielroo Brisonetto dal Papa , fosse perehe 
divertisse it lie Carlo dal venire in Italia, o almeno lo 
trattenesse, a che inoltre 	gli fece offerta ) 	che potesse 
iiscuoter le deeime in Francia . 
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gente d'arme ; e nondimeno si rende facile alla 
concordia 	per 	le condizioni 	grandi , le 	quali 
Alfonso 	desiderosissimo 	d' assicurarsi di lui , 	e 
d'obbligarlo alla 	sua 	difesa gli propose . 	Con- 
vennero adunque palesemente , die tra Toro fosse 
confederazione a difesa degli Stati , con 	deter- 
minato numero di gente per ciascuno : 	conce- 
desse it Pontefice 	ad Alfonso 	Pinvestitura del 
Regno con la diminuzione del censo ottenuta 
per Ferdinando durante solo 	la vita sua dagli 
altri Pontefici , e mandasse un Legato Aposto-
lico ad incoronarlo : creasse Cardinale Lodovico 
figiiuolo di Don Enrico fratello naturale d'Al- 
fonso , it quale fu 	poi 	chiamato 	it 	Cardinale 
d'Aragona : pagasse it Re incontinente al Pon- 
tefice ducati trentamila : 	desse al 	(r) Duca di 
Candia Stati nel Regno d'entrata 	di dodicimila 
ducati l'anno , e it primo de' sette 	ufficj prin- 
cipali che vacasse : conducesselo per tutta la vita 
del Pontefice a' soldi suoi con trecento uomini 
d'arme , co' quail fosse tenuto servire parimente 
l'uno e l'altro di loro: a Don Giuffre, che quasi 
per pegno della fede paterna andasse ad abitare 
appresso al suocero . Concedesse oltre alle cose 
promesse nella prima convenzione it Protono-
tariato , uno medesimamente de' sette uflizj : ed 
entrate di beneficj 	nel Regno a Cesare Borgia 

(1) Questo fu chiamato Francesco, 	ed 6 quegli , 
che da Cesare suo fratello fu 	fatto gettar nel Tcvcre : 
ma Giuffre dal Giovio , e da altri 6 detto Gottifredo . 	11 
Curio varia alquanto in queste convenzioni Ira '1 Papa, 
e '1 Re Alforao. 
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Cgliuolo del Ponteflee, promosso poco innanzi 
slal ,padre al Cardinalato', avendo 	per rimovere 
l'impedimento d' essere spurio, a'• quali non era 
soNto 	con.sedersi 	tale 	dignita , 	fatto 	con 	falsi 
testimonj 	provare 	che 	era 	figliuolo 	legittimo 
d' altri . 	Promesse 	di pia Virginio 	Orsino , it 
quale col mandato intervenne a questa .capitola- 
zione , che it Re ajuterebhe it Pontefic,e 	a ri- 
cuperare la Rocca d'Ostia , in caso che 	it Car- 
dinale 	di 	San 	Piero 	in Vincola 	di andare a 
Roma ricusasse: la vale promessa it Re affer-
mava essere stata fatta senza eud'consentimento, 
0 saputa: 	e 	giudicando 	che in tempo 	tanto 
pericoloso fosse molto dannoso 1' alienarsi quel 
Cardinale potente nelle cose di Genova, le quali 
stimolato 	da 	ki disegnava tentare ; 	e perche 
forse in agitazione 	si grave s'arebbe 	a trattare 
di Concilj , o di materie pregiudiziali alla sedia 
Apostolica, interpose grandissima diligenza per 
accordarlo col Pontefice , al quale 	non satisfa- 
cendo 	in 	questa cosa condizione alcuna , 	se i'l 
Vincola non ritornava a Roma ; ed essendo it 
Cardinale ostinatissimo 	a 	non cominettere mai 
la vita propria alla fede ( tali elan° 	le parole 
sue ) di Catchall , rests) vans la fatica, e it de- 
siderio d'Alfonso . 	Perche it Cardinale , poiche 
ebbe simulatamente 	dato 	speranza 	quasi certa 
di accettare le condizioni che si trattavano (1), 

(I) La partita de Ostia dcl Cardinal di San Pi4o, 
dice it Corio , che fu , perche 	si vede essere entrato it 
Vigliamarino eon alcuue gale(' nel porto d'Ostia , e per- 
mit) egli 	lasciatovi 	it Preietto 	suo 	fratello , 	e i'abrizip 
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si parti all' improvviso una notte sopra un bri-
gantino armato da Ostia , lasciata bene. guardata 
quella Rocca ; e soprastato pochi di a Savona, 
e poi in Avignone , della quale citta era Lega-
to , and() finalmente a Lione , dove poco innanzi 
si era trasferito Carlo per fare con pia como-
dita , e maggiore reputazione le provvisioni per 
la guerra, alla quale gia pubblicava volere andare 
in persona , e da lui 	ricevuto 	con grandisima 
festa , e onore, si congiunse con gli altri , che 
la turbazione d'Italia procuravano . Ne mancava 
Alfonso , sendOgli diventato buon maestro it ti-
more , di continuare con Lodovico Sforza quel 
ch' era stato comineiaio dal padre , offerendogli 
le medesime satisfazioni ; it quale 	egli secondo 
it costume suo s' ingegnava di pascere con varie 
speranze , ma 	dimostrando 	essere 	costretto 	a 
procedere con 	grandissima 	destrezza , e consi- 
derazione , acciocche la guerra designata contro 
ad altri non avesse principio contro a lui ; 	ma 
d'altra parte non cessava di sollecitare in Fran- 
cia le preparazioni : e 	per 	farlo 	con maggior 
efficacia , e stabilire meglio 	tutti i particolari di 
quel che s'avesse a ordinare ; 	e acclocche non 
si ritardasse 	poi 	l'esecuzione delle cose 	delibe- 
rate , vi man& , dando voce fosse chiamato dal 
Re , (I) Galeazzo da San Severino marito d'una 

Colonna sopra un Brigantino di notte fuggi , e and?) in 
Avignone , e poi fu chiamato dal Be a Lione. 

(2) 	11 	Giovio, avanti 	che 	Galeazzo 	S. Severino 
fosse mandato in Francia , racconta diffusamente in the 
modo 611 auiaai de Banal Franzesi fossero affreddati 
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sua figliuola (t) naturale , it quale era In gran- 
dissima fede , e favore 	appresso 	a lui . 	Per i 
consigli di Lodovico mando Carlo al Pontefice 
quattro Oratori con 	commissione che nel pas- 
sare per Firenze facessero instanza per la dichia-
razione di quelta Repubblica, Eberardo d'Obigni. 
Capitano di nazione 	Scozzese , 	it Geneiale di 
Francia , it Presidente 	del parlamento di Pro- 
venza , e it medesimo Perone 	di 	Baccie 	che 
l'anno precedente v'aveva mandato : 	i quali se- 
condo la loro instruzione ordinata principalmente 
a Milano, narrarono 	tell' un luogo e nell'altro 
le ragioni , le quali it Re di Francia come suc-
cessore della Casa d'Angio, e per essere man-
cata la linea di Carlo Primo pretendeva al Reame 
di Napoli, e la deliberazione di passare 1' anno 
medesimo personalmente in Italia, non per oc- 
cupare cosa 	alcuna 	appartenente act altri , ma 
solo per oftener quello che 	giustarnente 	se gli 
aspettava ; bench 	per ultimo 	fine 	non avesse 
tanto it Regno di Napoli , quanto it poter poi 
volgere l'armi contro a' Turchi per accrescimento, 
ed esaltazione del nome Cristiano . Esposero a 
Firenze 	quanto 	it 	Re 	si 	confidava di 	quell& 
citta , stata riedificata da 	Carlo Magno , 	e fa- 
vorita sempre dai Re suoi 	progenitori, e fre- 

.. 

dall' impresa d'Italia , e 1' inganno di Pier de' Medici per 
discoprire all' Imbasciator Franzese le falsity di Lodovico 
Sforza ; onde per questo si mosse lo Sforza a mandare 
it Sanseverino in Francia . 

(1) 	Questa 	figliuola 	era nominata Bianca, e fu 
sposata all' ultimo dell' anno i489. Carlo . 
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scamente da Luigi suo 	padre nella guerra, la 
quale si ingiustamente 	fu 	fatta 	loro 	da 	Sisto 
Pontefice, da Ferdinando prossimamente morto, 
e da Alfonso presente Ike : ridussero 	alla me- 
moria i comodi grandissimi , i quali per it corn-
mercio delle mercatanzie nella nazione Fioren- 
tina del Reame 	di Francia 	pervenivano, dove 
era ben veduta e accarezzata non altrimenti che 
se fosse del sangue Franzese; col quale esempio 
del Regno di Napoli quando fosse signoreggiato 
da lui 	i 	medesimi 	benefici , e 	utilita 	sperare 
potevano : cosi/ come 	dagli Aragonesi giammai 
afro che danni , e ingiurte ricevute non aveva- 
no ; 	ricercando 	volessero 	fare 	qualehe segno 
d'esser congiunti seco a questa impress , e quando 
pure per qualche giusta causa impediti fossero, 
concedessero passo , e vettovaglia per it dominio 
loro a spese dell' esercito Franzse . Queste cose 
trattarono con la Repubhlica . A Piero de' Me-
dici privatamente ricordarono molti beneficj, ed 
onori fatti 	da 	Luigi medesimo al padre , 	e a' 
maggiori 	suoi ; 	avere 	nei 	tempi difficili 	fatte 
molte dimostrazioni per conservazione della gram. 
dezza d'essi ; onorato in testimonio di benevo-
lenza le insegne loro con Pinsegne proprie della 
Casa di Francia: 	e dall'altro canto Ferdinando 
non contento d'avergli 	apertamente perseguitati 
con l'armi, essersi seelleratamente mescolato nelle 
congiure civili , nelle quali era stato ammazzato 
Giuliano suo Zio , e ferito gravemente Lorenzo 
suo padre . 	Partiti di Firenze 	gr Imbasciatori 
senza risoluzione 	della Citta , si trasferirono 	a 
Roma , dove ricordato al 	Pontefice gli antichi 
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meriti , e la continua . divozione 	della Casa di 
Francia 	verso 	la sedia Apostolica , delle quali 
erano.  piene 	tutte le memorie antiche , e mo- 
derne; la contumacia , e jspesse inubbidienze de- 
gli Aragonesi ; 	domandarono 	1' investitura 	del 
Regno di Napoli nella persona di Carlo come 
giuridicamente dovutagli , proponendo molte spe- 
ranze , e facendo molte offerte 	quando fosse 
propizio a questa impresa ; la quale non 'meno 
per le persuasioni , e autorita sue ,-che per altra 
cagione era stata deliberata . Alla qual domanda 
rispose it Pontefice , clic essendo le investitura di 
quel Reame conceduta da tanti suoi antecessori 
successivamente a tre Re della Casa d'Aragona 
( perche nell' investitura fatta a Ferdinando no-
minatamente si comprendeva Alfonso) non era 
conveniente 	concederla a Carlo insino 	a tanto 
che per via 	di 	giustizia non fosse dichiarato , 
ch' egli 	avesse 	migliori ragioni , alle 	quali (r) 
1' investitura 	fatta ad Alfonso pregiudicato non 
avere; perche per questa 	considerazione vi era 
stato specificato , ch' ella s'intendesse senza pre-
giudizio di persona . Ricordo it Regno di Na_ 
pollessere di 	dominio diretto 	alla sedia Apo- 
stolica , l'autorita della 	quale non si persuadeva „ 
che it Re contro all' instituto de' suoi maggiori, 
che sempre n'erano stati precipui difensori vo-
lesse violare, come violerebbe assaltandolo di facto; 
convenire pill alla sua dignity e bonta preen- 

-(t) 11 Giovio scrive , che it Papa mandO Gio. Bor-,  
gla Cardinale a coronare Alfonso. 
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dendovi ragione , cercarla per via 	della giustizia, 
la quale come Sign,re del feudo , e solo giu- 
dice di questa causa si offeriva 	parato ad am- 
ministrargii : 	ne 	dovele 	un Re 	Cristianissimo 
ricercare altro da un Pontefice Romano, l'ufficio 
del quale era proibire non fomentare le violenze, 
e le 	guerre 	tra 	i 	Principi Cristiani ; dimostrb 
quando bene volesse fare altrimenti molte diffi-
culla ,- e pericoli per la vicinita d'Alfunso , e dei 
Fiorentini , l'unione de' quali seguitava 	tutta la 
Toscana , e per la dependenza dal Re di tanti 
Baroni, gli aril de' quart insino sulle 	porte di 
Roma si distendevano ; e si sforzt) nondimeno 
di 	non 	tagliare 	loro interamente 	la 	sperauza 
con tutto che in 	s6 	medesirno 	di non partire 
dalla confederazione fatta con Alfonso determi-
nato avesse . A Firenze era grande l'inclinazione 
inverso la Casa di Francia per it cornmercio di 
tanti Fiorentini in quel Reame , per 1' opinione 
inveterata 	(r) benche falsa , che Carlo Magno 
avesse riedificata quella citta distrutta 	da Totila 
Re de' Goti ; per 	la congiunzione grandissima 
avuta per lunghissimo tempo da' m3ggiori loro 
come da' Guelfi con 	Carlo primo 	Re di Na- 
poli , e con molti de' suoi discendenti protettori 

(t) L'Autore in questo luogo del contro a Gio. Vil- 
lani , il pale avendo s,:ritta nel lib. z. delle 	sue Istor. 
al cap. T. che Fiorenza 	fit 	disfttta 	da Totila, 	dove 6 
seambiato il norne d'Attila in 	Totila ; 	nel 3. lib. 	poi a/ 
cap. 	r. scrive , che da GI rlo Magno fu riedificata : it che 
tolse it Villani 	da 	llicorlano 	Malaspina , siccome tutto 
it resto dell' lstoria di lui s;:asur0 senza mai neminarlo. 
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della parte 	Guelfa in Italia ; 	per la memoria 
delle guerre , che prima Alfonso vecchio , e di-
poi ranno mille quattrocento settantotto Ferdi- 
nando 	mandatovi in peOsona Alfonso suo figli- 
uolo aveva fatte 	a 	quella 	city ; 	per 	le quail 
cagioni tutto '1 popolo desiderava , 	che '1 passo 
si concedesse ; ma non n-ieno to desideravano i 
cittadini pia savj 	e 	di 	maggiore autorit4 Sella 
Repubblica , i 	quali essere somma imprudenza 
reputavano it tirare nel dominio Fiorentino per 
le dilferenze d'altri 	un 	guerra di tanto peri- 
col° opponendosi a un esercito libtentissimo 	e 
alla persona del Re di Francia, it quale entra- 
va in Italia co' favori dello stato di Milano , 	e 
se 	non consentendo , 	almeno non 	contraddi- 
cendo 	it senato Veneziano , 	confermavano 	it 
eonsiglio loro con l'autorita di Cosimo de' Me- 
dici , stato stimato 	nell' eth 	sua 	uno 	de'pia savj 
uomini d' Italia ; it quale nella guerra tra Gio- 
vanni d'AngiO e Ferdinand° , 	benche a Ferdi- 
nando aclerissero it Pontefice e it Duca di Mi- 
lano , aveva sempre consigliato 	the quella citth 
non 	s'opponesse 	a 	Giovanni . 	Riducevano in 
memoria l'esempio di Lorenzo padre di Piero , 
it quale 	in 	ogni 	romore 	della 	ritornata degli 
Angioini 	aveva 	sempre avuto it medesimo pa- 
rere , 	le 	parole usate spesso 	da lui spaventato 
dalla potenza de' Franzesi , 	poiche 	questo Re 
medesimo aveva ottenuto 	la Brettagna , 	appa- 
recchiarsi 	grandissimi mart agl'Italiani, se '1 Re 
di 	Francia conoscesse 	le 	fuze proprie . 	Ma 
Piero de'Aledici 	misurando pia le core con la 
volonta , 	che 	con 	la 	prudenza , 	e 	prestande 
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troppa fede 	a se stesso , 	e persuadendosi che 
questo 	moto s' avesse 	a 	risolvere 	piuttosto in 
romori che in efretti , 	cotafortato al 	medesimo 
da qualcuno de' ministii .suoi corrotto , secondo 
st 	disse , da' doni 	di 	Alfonso , detibero perlina- 
cemente di continuare t:ell' amicizia Aragonese , 
it che bisognava che per la grandczza sua tutti 
gli altri cittadini 	finalmente acconsentissero. Ho 
autori da non disprezzare , che Piero ( i ) non 
content° 	dell' autorila , la 	quale 	aveva 	ottenuta 
it 	padre nella Repubblica,, benche tale , che se- 
condo la dispOsizione 	sua 	 i 	Magistrati si crea- 
"ano , da' quail 	le cose di maggiore 	momento 
non senza it 	parere suo 	si deliberavano , aspi- 
rasse a 	phi assoluta 	potestA 	e a titolo di Prin- 
cipe 	non 	rpisurando saviamente 	le 	condizioni 
della citth , 	la quale essendo allora 	potente ,, 	e 
xnolio ricca e nutrita gia per pill secoli con ap- 
parenza di Repubblica , 	e i cittadini 	maggiori 
soliti a partccipare 	net governo 	pia presto 	si- 
mili 	a' compagni , 	che a' sudditi , 	non 	pareva 
che 	senza 	violenza 	grande 	avesse 	a 	tollerare 
tanta 	e 	si 	suhita 	mutazioue , 	e 	percid , 	che 
Piero con osrendo . che a sostentare questa sua 
cupidity bisognavano 	estraordinarj 	fondamenti , 
sera per farsi un appoggio potente alla conser-
vazione del nuovo Principal° , immoderatamen- 
te risiretto 	con 	gli Aragonesi , 	e 	determinato 

(1) Conferma questo medesimo di sotto in questo li- 
bro , clove Piero si conch() contro 	l'odio 	della citta di 
Fiorenza , e quivi racconta it pronostico , 	che Lorenzo 
padre di Piero teee sopra 1' iiigegno del figliuolo. 
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di correre con loro 	la medesima 	fortuna . 'E 
accadde per avventura , 	che 	pochi di innanzi , 
che gli oL.atori Frauzesi arrivassero in Firenze, 
erano venute a lure aleline pratiche , 	le 	quali 
Lorenzo e Giovanni chi' Medici giovani ricchis- 
simi e congiuntissimi a Piero di sangue , 	alie- 

t: 
 

natisi 	per cause , ch'eb ero origini gitivanili da 
lui , 	avevano 	per 	mezzo 	di 	Cosimo R,ucellai 
fratello 	cugino di Piero 	tenure 	con 	Lodovico 
Srorza aleuue pratiche, e per introduzione' sua 
col Re di Francia , 	le1 quali tendevano d;retta- 
mente cOntro alla grandezza di Piero ; 	per 	it 
che ritenuti dai Magistrati , furono con leggie- 
rissima punizione relegati 	nelle 	loro (I) ville , 
pache la maturity dei cittadini benche non sen- 
za molta diflicolta 	indusse Piero a consentire , 
che contro al sangue 	proprio 	non si usasse it 
giudicio sever° delle leggi; 	ma avendolo certi- 
ficato questo accidente , 	che 	Lodovico 	Sforza 
era intent() a procurare la sua rovina stint() es- 
sere tank) 	pia 	necessitato 	a 	perseverare 	nella 
prima deliberazione . 	Fu adunque risposto agli 
oratori con ornate e riverenti parole, 	ma sen- 
za la conclusions desiderata da loro, dimostran-
do da una pale la naturals divozione dei Fio- 
rentini alla casa di Francia , 	e it desiderio im- 
menso di satislare a cosi glorioso Re; dall'altra 
gl'impeditn..nti perche niuna coca era pia inde- 

(I) Di queste ville scrive 	di 	sotto 	in questo libro, 
ehe essi, rotti i coutiai , audarono a trovare it Re Carlo 
a Piacenza it dl tuedesimo , ch'egli se ue para . 
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gna de' Principi e delle Repubbliebe , the non 
osservare la fede promessa , la quale senza ma-
culare espressamente, non potevano consenhire le 
sue dimande ; 	conciosol cosa 	che ancora non 
fosse finita la confederAione, la quale per l'au- 
torita del Re Luigi 	SW) 	padre 	era 	stata 	fatta 
con Ferdinaudo con ptto , che dopo Ia morte 
sua si distendesse ad Alfonso , 	e 	con espressa 
condiztone d'essere non solo obbligati alla dife-
sa del regno di Napoli , ma a prbibire it passo 
per it territorio loro a mi andasse a offender-
lo ; ricevere 54omma molestia di non potere de- 

* liberare altrimenti , 	ma 	sperare che it Re 	sa- 
pientissimo e giustissimo 	conosciuta la loro 	ot- 
tima disposizione 	attribuirebhe 	quel 	che 	non 
si prometteva agr impedimenti tanto giusti. Da 
questa risposta sdegnato it Re fere partire 	su- 
bito di Francia 	gl' Imbasciatori 	dei Fiorentini , 
e scaccie da Lione, second() it consiglio di Lo- 
dovico Sforza , 	non 	gli 	altri mercatanii , 	ma 
solo i ministri del banco di Piero Medici; ac-
cio che a Firenze s'interpretasse lui riconoscere 
questa in6iuria dalla partteolarita di Piero ; non 
dalla universality dei cittadini . 	Cosi dividendosi 
tuUi gli altri 	potentati 	Italiani , 	quali in favore 
del Re di Francia, quali in contrario, soli i Ve- 
neziani 	ddiberavano 	standosi 	neutrali 	aspetta- 
re oziosamente l'esito di queste 	cose : 	o 	per- 
ch& non fosse loro molesto , 	che Italia si per- 
turbasse sperando 	per 	le 	guerre 	lunghe degli 
altri potetsi ampliare l'imperio 	loro; 	o 	penile 
non temendo per Ia grandezza loro dover'essc- 
re facilinente preda 	del vincitore , 	giudicassero 
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imprudente consiglio it fare proprie senza 	evi- 
dente necessity le guerre di altri: bencbe e Fer- 
dinando non cessasse 	continuamente di 	stimo- 
!argil , e che it Re di si'rancia l'anno dinanzi, 
e in questo tempo mec esizno v'avesse mandato 
imbasciatori , i quali avi'vano 	esposto , che tra 
la casa di Francia e quala Repubblica .non era 
mai 	stato 	altro 	che 	amicizia 	e benevolenza , 
e da 	ogni 	banda 	amorevoli 	e benigni ufficj , 
dove fosse stain foccaslone ; la qual disposizio- 
ne it Re desideroso d')zumentare 	pregava 	quel 
Sapientissimo Senato, che all' imprilSa sua voles-
se dare consiglio e favore (i). Alla qual' espo-
sizione avevano prudentemente c brevemente ri-
sposto: quet Re cristianissimo esscre Re di tan-
ta sapienza , e avere appresso a se tanto grave 
e maturo consiglio , 	che troppo presurnerebbe 
di se medesimo 	chiunque 	ardissc consigliarlo , 
soggiugnendo , che at Senato Veneziano sareb. 
bero  gratissime tune le sue prosperity per fos-
servanza avuta sempre a quella Corona ; e per- 
tie essergli molestissimo 	di 	non 	potere 	con i 
Patti corrispondere 	alla 	prontezza 	deli' animo ; 
Perche per it sospetto , nel quale li teneva con-
tinuamente it Gran Turco , che aveva cupidity' 
e opportunity grandissima d'offenderli , 	la 	ne- 
cessity 	li 	costrigneva 	a wrier sempre guardate 

(i) Scrive it &mho 	nel lib. 2. the la risposta del 
enato fu questa : che Carlo era atto da se a far questa 

tmpresa, e ch'essi non e..an soliti romper guerra ad al-
cuno , se non isforzati; 6 che a lui volevano essere ami-
ei come prima. 

   
  



86 
con grandissima spesa tante 'sole, e tante Ter- 
re marittime vicine a lui, e pere erano forzati 
astenersi soprallulto 	d' implicarsi in guerre con 
iltri : 	ma motto piA cl4e l'orazioni deg-LT)6a- 
sciatori, ale risposte Pile 	loro 	importavano le 
preparazioni marittime :1, 	lerrestri , 	le quali 	gia 
per tutto si facevano: ierehe Carlo aveva man- 
dato Piero 	d'Orfe suo grande scudiere a Ge- 
nova , 	la 	qual citta it Luca di Milano con le 
spalle della fazione Adoi,na , 	c 	di Giovanluigi 
dal Fiesco signoreggiavat-, 	a 	mettere 	in 	°Mi- 
ne (r) una ?otente armata di navi grosse e di 
galee sottili ; 	e 	faceva 	oltre 	a questo armare 
altri legni nei purti di 	Villafranca 	e di Marsi- 
lia; 	onde era divulgato 	nella 	sua Corte 	dise- 
gnarsi da lui di entrare 	nel 	reame 	di 	Napoli 
per mare , come gia coniro a Ferdinando ave- 
va facto Giovanni 	figliuolo 	di 	Renato : 	e 	in 
Francia, benche molt! credcssero , che per 1' in- 
capacity del Be, 	e per le piccole condizioni di 
quegli , the ne lo confortavano , c per la care- 
stia dei danari avessero finalmente 	questi appa- 
rati a diventar 	vani : 	nondimeno 	per 	I'ardore 
del Be , it ouale nuovamente con consiglio dei 
suJi 	piir vicini 	aveva 	assunto 	it 	titolo 	di Re di 
Gerusalemme, 	c delle due Sicilie 	(era questo 

(,) II Giovio pone, che Lodovico Sforza aveva ap-
parecchiato a Genova sei galee e quattro navi di carico 
di tremila botti , d' artiglierie 	e 	d' armi , 	e raccolte all' 
inseg-ne piit di Soo uomini d' arme con altre provvisioni 
di vettovaglie c di danari per dar le paghe ai Franzesi; 
ma it Vescovo di Nebbio scrive 12. galee e quanro navi . 
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allora it titolo 	de' Re 	Napolet aul ) 	s' attendeva 
ferventernente alle provvisioni della guerra rac-
cogliendo danari , riordinando le genii d' acme , 
e restrignendo i consi A 	con Galeazzo da san 
Severino , nel petto d l quale tutti i segreti , e 
tutte le deliberazioni 	Lodovico Sforza si rin- 
chiudevano ; e da altra parte Allonso , 	it quale 
non aveva 	mai 	preter 	esso 	di 	prepararsi per 
terra_ e per mare, 	giudicando 	non 	essere 	pia 
tempo a laseiarsi ing 	 nare 	dalle sperauze date 
da Lodovico , 	e 	do 	r pia giovare lo spaven- 

t 

tarlo e it molestarlo , 	che 	l'alfaufearsi per assi- 
curarlo e mitigarlo , 	comande all' Oratore Mi- 
lanese , 	che 	si 	partisse 	da Napoli , 	richiamo 
quello , che per lui risedeva a Milano , 	e fece 
prendere la possessione , 	e sequestrare l'entrate 
del Ducato di Bari stato posseduto da Lodovi-
co molti anni per donazione fattagli da Ferdi-
nand° : Re contento a queste pia presto dimo- 
strazioni d'aperta initnicizia , 	che offese , 	volto 
tutto l'animo 	ad 	alienare 	dal Duca di Milano 
la citta di Genova, 	cosa nell'agitazione prescn- 
te di grandissima 	importanza , 	perche 	per_ la 
mutaztone di quella cilia 	s' acquistava grandissi- 
ma facility di perturbare contro a Lodovico 	it 
governo di Milano , e it Re di Francia si pri- 
vava dell' opportunity di molestare 	per mare it 
regno di Napoli : peva convenutosi secretamen- 
te con Paolo Fregoso Cardinale , 	che 	era gia 
stato Doge di Genova , e it qualc era seguitato 
da molti della medesima farniglia, e con Obiet-
to dal Fiesco , capi tun; due di seguito grande 
in quella Citta , e nelle sue riviere , 	e con al- 
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cuni degli Adorni tutti per diverse .cagioni fuor- 
usciti di Genova , 	delibera 	di 	te-niare con ar- 
mata potente di rimettergli dentro ; solito a dire 
che (r) con le preven4ni , e con le diversio- 
ni si vincevano le guerrt: 	deliberO 	medesima- 
mente d'andare 	con 	vaodo esercito 	personal- 
mente in Romagna per wassare subito nel ter- 
ritorio di Parma ; 	dove chiamando it nome di 
Giovan Galeazzo , 	e 	alzando le sue bandiere 
sperava , 	she 	i 	popoli 	;lel Ducato di Milano 
contro a Lodovico 	tumu tuassero ; 	e 	quando 
bene in quest4 cose trovasse difficolta, giudica- 
va essfre utilissimo , 	che 	la 	guerra si comin- 
ciasse in luogo Ionian() 	dal suo 	Reame ; 	sti_ 
mando alla somma 	del 	tutto 	importare assai , 
che i Franzesi fossero sopraggiunti in Lombar- 
dia dalla vernata : 	come quello che esperimen- 
tato solamente nelle guerre d' Italia , nelle quali 
gli cserrili aspeliando la maturit 	dell'crbe per 
nutrimento dei cavalli , non solcvano uscire alla 
campagna prima che alla fine del mese d'Apri- 
le ; 	presupponeva , 	che per fuggire l' asprczza 
di quella stagione sarebbero necessitati 	fermarsi 
nel passe amino insino alla Primavera ; 	e spe- 
rava che in questa dilazione 	potesse facilmente 
nascere qualche occasions alla sua salute. Man-
do ancora (2) Imbasciatori in Costantinopoti a 

0) Con la prevenzione denota la celerit6, utilissima 
nelle guerre, e con la diversione , 	quanto 	6 scritto 	di 
sotto nel lib. 4 e nel libro 9. 

(2) Scrive  it Gavin, 	she lb mandato Camillo Pan- 
done a Cobtantinc.poli i ma di sotto  in  quetto libro a 
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dimandare ajuto , come in pericolo comune , a 
Baiseno Ottomanno Principe dei Turchi , 	per 
quell° che della intenzione 	di Carlo di passare 
in Grecia , vinto the 	?esse lui , 	si 	divulgava ; 
it qua! pericolo 	sapev 	non 	essere da Ilaisetto 
disprezzato : 	perche p r la nicmoria dell' espe- 
dizioni lane 	nc' tempi 	passati 	in Asia 	contro 
gr infedeli delia nation Franzese 	non era pic- 
colo it timore , che i 	urchi avevano dtlrarmi 
loro . 	I e quali cose 	entre che da ogni parte 
si sollccitaro , 	it - Pa 	mando 	le 	genti sue a 
Ostia sotto it govern() di NiccolalOrsino conte 
di Pitigliano porgendogli ajuto Alfonso per ter• 
ra c per mare; c avendo presa senza difficulta 
la terra , 	e cominciato a percuotere con rarti- 
glierie la rocca , it Castellano per interposizione 
di Fabrizio Colonna , 	e consentendo Giovanni 
della Rovere Prefetto di Roma fratello del Car-
dinale di s. Piero in Vincola , dopo non molti 
dl 	(x) la dette con patio, che it Pontefice non 
perseguitasse lie con le censure , ne con l'armi 
it Cardinale Ile it Prefetto , 	se non gli fossero 
date da loro nuove cagioni , 	e 	a 	Fabrizio in 
cui 	mano it Cardinale aveva lasciato Grottafer- 
rata , 	fu permesso che pagando al Papa dieei- 

legge, che Camillo fu mandato la seconda volta con 
Giorgio Bacciardo Genovese. 

(i) Dice it Ginvio 	che fu data in guardia al colic- 
gio dei Cardinali fin ;he Giuliano tornava a ubbidienza: 
ma poco dopo fu ripresa da due soldati , 	mandati sotto 
nome da Prospero Colonna, e da Ascanio , i quali per. 
cio sotto la fede furono dal Pupa imprigionati in Ca-
stello . 
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mila ducat; continuasse di possederla con le me-
desime ragioni . Ma Lodovico Sforza . al qua-
le it Cardinale aveva quando passe da Savona , 
manifestato quel che oAtiltamente per consiglio 
e mezzo suo tratiava A Tons° co' Fuorusciti di 
Genova, dimostrato a Girl° quanto grande im-
pedimento ne risulterebl e a' disegni suoi In in- 
dusse ad ordinare 	di 	ii.andare p Genova due- 
mila Stizzeri , 	e 	a far lo.issare subito in Italia 
trecento lance , accioccheisotto it governo d'O-, 
bigni, it quale ritornato lla Roma s' era per co-
mandamento taxi Re fermato a Milano, tosser() 
pro*, e ad assicurare la Lombardia , 'e a pas- 
sare pia avanti se la necessith 	o 	roccasione 	to 
ricercassero , 	congiugnendosi 	con Inro cinque- 
cento uomini d'arme Italiani condoiti net 	tem- 
po medesimo agli stipendj 	del 	Re sotto Gio- 
van Francesco da san Sevtrino conte di Gaiaz- 
zo , 	Galeotto yieo conte della Mirandola , 	e 
Ridolfo da Gonzaga , 	e cinquecento 	altri , 	i 
quali era obbligato a dargli it Duca di Milano; 
e nondimeno Lodovico non pretermettendo 	le 
solite arti non cessava di confermare al Ponte- 
fice e a Piero 	de' Medici 	la 	disposizione 	sua 
alla quiete e sicurta d'Italia, dando ora una spe- 
ranza ora un'altra , 	che 	pest() 	dimostrazione 
evidente n'apparirebbe . Non pue quasi essere , 
che quello che motto efficacemente si affernia, 
ton faccia qualche ambiguity eziandio negli ani-
mi determinati a credere it contrario; peril seb- 
bene alle promesse 	sue 	non fosse pia prestata 
fede , 	non era pereie 	the per quelle in qual- 
elle parte non s'allentassero 1' imprest deliberate, 
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percbe al Pontefice e a Piero .de' Medici sareb- 
be-  sommamente piaciuto 	it 	tentare 	le cose di 
Genova; ma perche pv questo lo Stato di Mi- 
lano direttamente's'offcndeva , it Papa richiesto 
da Alfonso delle Gaik 	, e di unir seed' in Ro- 
magna le sue genii , 	oncedeva. the le genii si 
unissero 	per la difesa 	comune 	in Romagna , 
ma non gia 0-te pass' sero pia avanti ; 	e delle 
galee faceva difficolth allegando non es%ere an- 
cora tempo a metier Lodovico 	in tanta dispe- 
razione ; e i Ficiienthi 
e rinfrescamento 	all' 

richiesti 	cli 	dare 	ricetlo, 
armata regitt nel Porto di 

Lk orno , 	stavano 	sospesi per it medesimo ri- 
spetto ; 	e 	perche essendosi scusati dalle diman- 
de flute dal Re di Francia 	sotto pretesto della 
confederazione fatta con Ferdinando , 	mal vo- 
lentieri si 	disponcvano 	.insiiio 	the 	la necessita 
non gli costrignesse a fare pia oltre , 	che per 
virtu di quells fosses) tenutt . 	Ma 	non 	corn- 
portando pia le cose maggiore dilazione 	final- 
mente l'armata sotto don Federigo Ammiraglio 
del mare parti da Napoli , 	e Alfonso in 	per- 
sona raccolse l'esercito suo nell'Abruzzi per pas- 
sare in Romagna : ma gli parve necessario in- 
nanzi procedesse pia oltre, d'essere a parlamen- 
to col Pontefice desideroso 	del 	medesimo 	per 
stabilire iutto quell() 	che 	fosse 	da 	fare per la 
salute comune . Pero it ierzodecimo di di Lu- 
glio si convennero insieme a Vicovaro terra di 
Virginio Orsino , 	dove 	dimorati 	ire giorni si 
partirono molt° 	concordi (i) . 	Deliberossi 	in 

(z) Leggesi nel Giovio , che ii Re Alfonso per sit 
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questo parlameuto per consigho del Pontefice , 
che la persona del Re non passasse pia avanti , 
ma che dell'esercito suo , quale it Re afferina- 
va esser poco meno di 	ento squadre d'uoniini 
d'arme contando venti u mini d'arme per squa- 
dra , 	e 	pia di tremila 	a 	balestrieri e cavalli 
leggieri , si fermasse sect una parte ne' confipi 
dell'Abruzzi verso le Gefke , e Tagliacozzo, per 
sicurta dello stato Ecclesia':itico e del suo; e che 
Virginio rimanesse 	in tk-a di Roma per fare 
contrappeso 	a'.Colonnesi , I per 	it 	sospetto 	de' 
quali stessero tSrmi 	iu Roma dugento  uomini 
d'armt del Papa , t una parte de' cavalli leggieri 
del Re ; 	e 	che in Romagna andasse con set- 
tanta squadre , 	col resto della cavalleria leggie- 
ra , . e con la maggior parte delle genii Eccle-
siastwhe date solo per difesa, Ferdinando Duca 
di Calabria ( era questo it titolo de'primogeniti 
de'Re di Napoli) giovane d'alta speranza me-
nando seco come moderatori della sua gioventa 
Giovan 	Jacopo 	da 	Triulzi 	Governator 	delle 
genii Regie , 	e 	it 	conte di Pitigliano (I) , 	it 
quale dal soldo del Papa 	era 	passato 	al soldo 
del Re , Capitani d'esperienza e di reputazionc 
grande : e pareva molto a proposito avendosi a 
passare in Lombardia la persona di Ferdinando 

valorosamente e magnificamente , 	e per Italia prudente- 
rnente, e divinamente discorse ; 	e che dal parlar suo it 
Papa non pur risolse di sostener la guerra , ma ancora 
cl'andar a trovare i nemici con I' armi . 

(i) II Giovio vi agg,itigne per terzo Capatano Alfon-
so Davalo marchese di Pescara. 
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perche era e.ongiunto 	di stretto 	e &ppm pa- 
rentado 	a 	Giovan Galeazzo marito 	d' Isabella 
sua 	sorella , 	e 	figliuolg di 	Galeazzo 	fratello 
d'Ippolita , 	la quale era' stata madre 	di Ferdi- 
nando. Ma una delle Oa importanti cose, che 
tra it 	Pontefice e .Alforfso si 	trattassoro , 	fu so- 
pra le cose de'Colonne4 ; perche per segni ma-
nifesti si comprendeva , che aspiravano a nuovi 
consiglj : 	imperocche 	ssendo stati Prospero e 
Fabrizio agli stipendj I el Re morto , 	e da lui 
ottenuti Stati , 	e -onorite condizioni 	non sola- 
rnente morto lui , 	Prospero 	dopi molte pro- 
messe fatte ad Alfonso di ricondursi 	seco , 	si 
era condotto per opera 	del 	Cardinale Ascanio 
a comune col Pontefice , e col Duca di Mila-
no; ne voluto poi consentire , the tutta la sua 
condotta nel Pontefice , che ne to ricercava, si 
riducesse . 	Ma Fabrizio , it quale aveva conti- 
nuato negli stipendj d'Alfonso vedendo lo sde- 
gno del Papa , 	e del Re contro a Prospero ; 
faceva difficolta di andare col Duca di Calabria 
in Romagna, se prima con qualche modo con-
veniente non si stabilivano e assicuravano lc co- 
se di Prospero, 	e 	di tutta la famiglia de' Co- 
lonnesi . 	Questo 	era it colore delle loro diffi- 
colta ; 	ma in segreto amendue tirati dall'amici- 
zia che avevano grande con it Cardinale Asca-
nio , it quale partitosi pochi di innanzi di Ro- 
ma per sospetio del Papa 	si 	era 	ridotto nelle 
loro terre ; 	e da speranza di maggiori premj , 
e molto pia per dispiacere 	che '1 primo luogo 
con Alfonso , e pia ampla partecipazione delle 
sue prosperity 	fosse 	di Vireinio Orsino 	capo 
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della fazione 	avversa , 	si 	errata 	condotti 	agli 
stipend) del Re di Francia ; 	it 	che_ per tenere 
occult() instno a tank) 1giudicassero di poter si- 
euramente 	dichilrarsi 	Soldati 	suoi , 	simulando 
desiderio di convenire 	I Pontefice e con Al- 
fonso , i quali facevano instanza , .che Prospero 
pigliando la medesima 	ondotta da loro , perche 
altrimenti non potcvano esser sicuri di lui , 	la- 
sciasse 'i soldi del Duca 	 Ii Milano , 	trattavano 
continuamente con loco; ma per non conchiu- 
dare movevano or una , 	or un'altra 	difficolta 
nelle condizidni , ch' erano proposle;' nella qual 
pratitti era tra Alessandro 	e 	Alfonfo diversita 
di volonta ; 	perche 	Alessandro 	desideroso 	di 
spogliargli delle Castella , 	le 	quali 	in 	terra di 
Bonn possedevano , 	aveva cara I' occasione 	di 
assaltargli ; 	e Alfonso 	non avendo altro fine , 
che di assirurarsi 	non 	inclinava 	alla guerra se 
non per ultimo rimedio ; ma non ardiva d' op- 
porsi alla sua cupidita . 	Pero 	deliberarono 	di 
costrignergli con l'armi , 	e si 	stabili 	con 	the 
form, e con che ordine : ma falta prima espe-
rienza se fra pochi di si potessero comporre le 
core loro . Trattavansi queste c molte altre co-

g:e da ogni parte; ma finalinente dette principio 
alla guerra d'Italia l'andata di don Federigo all' 
impresa di Genova , 	con 	armata senza dubbio 
maggiore , e meglio provveduta , che gia mold 
anni innanzi avesse 	corso 	per it mar Tirreno 
armata alcuna ; perche ebbe 35 galee sottili (1), 

(z) Nel Giovio non si tenon° pith the z4 navi, e 
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diciotto navi ; 	e pia altril legni minori , 	molte 
artiglierie , 	e 	tremila 	fanti da porre in terra . 
1:1-en,i qu di apparati , 	e per aver seco i Fuor- 
usciti , si era mossa da Napoli 	.on grande spe- 
ranza della vittoria . Mq la tardita delta Varttta 
'sua causata dalle difficolla , che hanno comune-
mente i moti grandi , ed in qualche parte dal-
le speranze artificiose dli-fie da Lodovico Sforza , 
e dipoi l'essere soprastal& 	per soldare insino al 
numcro di cinquemila ftnti ne' porti de' Sanesi , 
aveva ratio dillicile 	qual 	che 	tentato un mese 
prima sarebbe stato motto facile; Iiierche aven- 
do gli avversarj 	avuto 	tempo 	di 	fare 	potente 
provvisione , era gia entrato in Genova it Bagli 
di Digiuno con (t) duemila Svizzeri soldati dal 
Re di Francia , c gia in ordine molte delle na• 
vi e delle galee, Ic quali in quel porto s'arma- 
vano : 	arrivatavi similmente una parte de' legni 
annati a Marsilia, e Lodovico non perdonando 
a spesa alcutta , 	v'aveva mandato Guasparri da 
s. Sevcrino detto it Fracassa , e Antonio Maria 
suo fratello con molt; fanti , e per ajutarsi non 
meno della benevo!enza de' Genovesi tnedesimi, 
the delle 	forze 	forestiere , 	stabilito con 	doni , 
Coll provvisioni , con danari , con promesse , 	e 

35 galee ; ma net Corio 3o galee, 4 galeoni ,. IS navi da 
carico, 	e 	22 navigli minori . 	11 Vescovo di Nebio non 
dice il numero ; 	e it Bembo scrisse , ch' era un' armata 
di 38 fra galee o navi . 

(,) Il Vescovo di Nebio dice tremila : 	ma it Giovio 
dice sette compagnie guidate da Antonio Bassero Bailivo 
di Digion. 

   
  



96 	 . 
con varj premj 	railing) 	di 	Ginvan Luigi 	dal 
Fiesco 	tratello d' Obietto , 	degli Adorni , e di 
molt' altri Gentiluomir 	e popolari , 	imp-ort-f.vni 
a tenere ferma alla sua divozione quella Gina ; 
e dalr altra parte ehiatriato a Milano da Geno- 
va , e delle terre delle iriviere molti seguaci 	de' 
Fuorusciti . A questi provvedimenti potenti per 
se stessi aggiunse 	inol) 	di 	reputazione 	e 	di 
fermetza la persona di Luigi Duca 	d'Orliens , 
it quale ne' medesimi 0(trni , che l'armata Ara- 
gonese si scoperse net mare di Genova , 	entro 
per commissione 	del Re 	di 	Francia in quella 
Cittt, 	avendo prima parlato in Alessandria so- 
pra le cose comuni 	con Lodovico 	Sforza ; 	it 
quale 	(come 	sono 	piene 	d'oscure 	tenebre le 
cose de'mortali) 	I'aveva ricevuto lietamente , 	e 
con grande onore , ma come pari non sapendo 
quanto presto (i) in potesta di lui avesse a es- 
sere constituito to stato 	e la vita sua . 	Queste 
cose furono cagione , 	che gli Aragonesi , 	che 
prima avevano disegnato di presentarsi con l'ar-
mata net porto di Genova sperando , che i se-
guaci de'Fuorusciti facessero qualche sollevazio-
ne , mutato consiglio deliberarono d'assaltare le 
riviere ; 	e dopo 	qualche variety 	d' opinione in 
quale riviera, o di Levante o di Ponente fosse 
da cominciare ; 	seguitato it parere 	d' Obietto , 
che 	si 	prometteva 	motto 	degli 	uomini 	della 

(t) Perciocche Lodovico , 	che era Re di Francia , 
tradito dagli Svizzeri , 	fu dato in mano all' Orliens , 	it 
quale lo fece morire in prigione. 	Di sotto nel fine del 
lib. 	4. 
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riviera di Levante , 	Si Sirizzarono alla 	di . terra 

Tortovenere , alla qual trra , perche 	Geno- 
va vi erano stati mandaii quattrocento fanti , 	e 
gli animi degli abitatori confermati da Gianlui- 
gi dal Fiesco , .ch'era venuto alla Spezie , 	det- 
tero (1) pia ore in vano la Battaglia ; in modo 
che perduta la speranzP,  di espugnarla si ritira- 
rono net Porto di Liv4rno 	per 	rinfresearsi . di 
vettovaglie , 	e 	accresdre it numero 	de' fanti : 
perche intendendo 	le 	terre 	della ,riviera 	esser 
ben provvedute , 	giudicavano 	neiessarie 	forze 
maggiori; 	dove 	don Federigo 	avuta 	notizia , 
l'armata Franzese (2) 	inferiore alla sua di ga- 
lee , ma superiore di navi, prepararsi per uscire 
del porto di Genova, rimando a Napoli le na-
vi sue per potere con la celerity delle galee pia 
espeditamente dagr inimici 	discostarsi , 	quando 
unite le navi e le galee andassero ad assaltarlo, 
restandogli 	nondimeno la speranza d'opprimer- 
gli , se le galee delle navi , o per caso , o per 
volonth 	si separassero . 	Camminava 	in 	questo 
tempo medesimo con l'esercito terrestre it Duca 
di Calabria verso 'Romagna 	con intenzione 	di 

0) Sette ore dice it Giovio : 	it qual 	vi soggiugne 
l'astuzia del Frandaia , che con motto sego fete wager 
gli seogli , acciocche nel dismontare in terra i soldati 
sdrucciolando cadessero, come avvenne , in acqua. 

(2) Era l'armata Franzese di la galee, 	i i navi , e 
ao galioni, second() it Vescovo di Nebio ; 	ma second() it 

• 

Como di sette navi grosse, 20 galere e 	16 galeoni con 
altri navigli : ma it Giovio dice 12 navi da carico e 18 
galere ; e questo autore scrive di sotto in questo libro , 
che erano 18 galere, sei galeoni, e $ navi grosse. 

s ' 
) 6.., 

Guicciard, Vol. I. 	 7 
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passare poi secondo leb  prime deliberazioni in 
Lombardia ; ma per avpre it transito libero, ne. 
lasciarsi impedimenti all! spalle , 	era necessaerS 
congiugnersi lo Stato di Bologna, 	e 	le 	Cilia 
d' Imola , e di Forli : perche Cesena citta sud-
dita immediatamente al Pantefice , e la cilia di 
Faenza suddita ad Asto re de' Manfredi piccio- 
lo fanci,ullo , soldato , e 	e . si reggeva sotto la 

r
vi 

 

protezione de' Fiorentini , erano per dare spon-
taneamente tutte le comodita all'esercito Arago- 
nese . 	DocnitCova Forli 	e Imola 	con 	titolo di 
Vicar 	della Chiesa 	Ottaviano figliuolo di Ge- 
ronimo da Riario : ma sotto la tutela e it go- 
vern° di Caterina 	Sforza 	sua 	!padre , 	con la 
quale avevano trattato gia pia 	mesi it Pontefi- 
ce , 	e Alfonso 	di 	condurre Ottaviano a soldi 
comuni con obbligazione , che comprendesse la 
difesa degli Stati suoi ; 	ma restava la cosa im- 
perfetta , 	parte 	per difficolta 	interposte da lei 
per ottenere migliori condizioni , 	pane perche 
i Fiorentini persistendo nella prima deliberazio- 
ne di non eccedere contro 	al 	Re di Francia , 
le obbligazioni le quali avevano con Alfonso , 
non si risolvevano di concorrere a questa con-
dotta , alla quale era necessario it consenso To-
ro; perche it Pontefice , e it Re recusavano di 
sostenere soli questa spesa; e molto pill perche 
Caterina negava 	di 	mettere 	in pericolo quelle 
Citta , 	se insieme con gli altri i Fiorentini alla 
difesa degli Stati del figliuolo 	non 	si obbliga- 
vano . Rimosse queste difficolta it parlamento , 
ch'ebbe Ferdinando , mentre che per. la via del-
la Marecchiu conduce resercito in Romagna i 
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con Piero de' Medici al'' Borgo 	a s. Sepolcro ; 

_perc)ie nel primo congroso gli Offerse per corn- 
rtussiond d'Alfonso suo 'padre , 	che 	usasse , 	e 
se, e quell'esercito ad ogn' intento suo delle cose 
di Firenze , di Siena , e di Faenza : donde di-
ventata ardente in Piero la prima caldezza, ri- 
tomato a Firenze voile , 	benche dissuadendolo 
i Cittadini pia sayj , die si prestasse it „consen- 
so a quella condotta , 	perche 	con 	somma in- 
stanza n'era stato. pregato 	da Ferdinando , 	la 
quale essendosi fatta a spese comuni del Pon-
tefice , d'kfonso , e de'Fiorentini, si corigiun- 
sero pochi di poi la citta di Bologna , 	condu. 
cendo nel medesimo modo Giovanni Bentivogli, 
sotto la cui autorita , 	e 	arbitrio si governava ; 
al quale promesse it Pontefice , aggiugnendovisi 
la  fede del Re , e di Piero de'Medici, di crea- 
re Cardinale Anton Galeazzo 	suo figliuolo al- 
lora 	Protonotario 	Apostolico . 	Dettero 	queste 
condom reputazione grande all'esercito di Fer. 
dinando ; 	ma 	motto maggiore 	l'arebbero data 
se con questi 	successi 	 fosse 	entrato 	prima 	in 
Romagna : 	ma 	la (1) tardita di muoversi del 
Regno , 	e la sollecitudine, di Lodovico Sforza 
aveva fatto che non prima arrivo Ferdinando a 

C') Di sopra a car. 97 mostra similmente quest' au-
tore, che se l' armata Aragdnese fosse stata pia sollecita 
ad assaltar la riviera di Genova, avrebbe facilmente fat. 
to progresso buono . Onde viene a verificarsi quanto ha 
scritto pia addietro di bocca del Re Alfonso, 	che con 
le prevenzioni si vincono le guerre . Di tutto pua esser 
boon esempio fra ogni altro Cesare nelle sue spedizionia, 
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Cesena , che ObignI , 	e it Conte di Gaiazze , 
Governatore delle gentittSforzesche , 	con parte 
dell'esercito destinato ad opporsi agli Aragone4, 
essendo passati senza ostacolo per 11 Bolognese, 
entrarono nel Contado d'Imola . 	Percio yuer- 
rotte a Ferdinando 	le 	prime speranze di pas- 
sare in Lombardia , 	fu 	necessitato 	fermare la 
guerra -in Romagna, 	&we seguitando 	Nitre 
Citta la parte Aragonese , Ravenna , e Cervia , 
citta suddite ai Veneziani , 	non 	aderivano 	ad 
alcuno; e qud piccolo paese , 	it 	quale 	conti- 
gua gal flume del P6 teneva it Duca di Ferra- 
ra, 	non 	mancava 	di qualunque comodita alle 
genti Franzesi, e Sforzesche . Ma ne per dif- 
ficolta riscontrate 	nell'impresa di Genova , 	ne 
per l'irnpedimento 	sopravvenuto in Romagna , 
la temerity di Piero de' Medici si raffrenava ; it 
quale essendosi Con segreta convenzione , 	fatta 
senza saputa 	della 	Repubblica 	col Pontefice , 
e con Alfonso 	obbligato 	a opporsi 	scoperta- 
mente al Re di Francia , 	non solo aveva con- 
sentito , che l'armata Napoletana avesse ricetto , 

ie rinfrescamento nel Porto di Livorno, 	e co- 
modith 	di 	soldare fanti 	per 	tutto 	it 	dominio 
Fiorentino ; 	ma non 	potendo 	pill 	contenersi 
dentro a termine alcuno , 	opera che Annibale 
Bentivoglio , figliuolo di Giovanni , it quale era 
soldato de' Fiorentini , 	con 	la compagnia sua , 
e la compagnia d'Astorre de' Manfredi s'unisse-
ro con I'esercito di Ferdinando , subito ch'entro 
nel Contado 	di 	Forli , 	al 	quale 	fece 	inoltre 
mandare mille fanti, e artiglierie ...Simile dispo- 
sizione appariva continuamente 	nel Pontefice , . 
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it quale , 	oltre alle prOgwisioni dell' armi , 	non 
content° d'avere 	con 	'.ri Breve esortato prima 
'Carlo a non passare 	in Italia , 	e a 	procedere 
per la via della giustizia , 	e 	non 	con .rarmi ; 
gli comande poi per un altro Breve le cose me-
desime sotto pena delle censure Ecelesiastiche ; 
e per it Vescovo di Calagorra Nunzio suo in 
'Venezia , 	dove al medesimo effetto 	er.ano gli 
Oratori d'Alfonso; e benche con dimande non 
cosi scoperte quelle dei Fiorentini • stimold mol-
to it Senato Veneziano , che pejbeneficio co- 
mune d' Italia s'opponesse 	con l'armi al Re di 
Francia ; 	o almeno a 	Lodovico Sforza viva- 
mente facesse intendere 	avere molestia. di que- 
sta innovazione . Ma it Senato facendo rispon- 
dere per it Doge 	non essere ufficio 	di 	savio 
Principe tirare la guerra nella casa propria per 
rimoverla della casa d'altri, non consent' di fa-
re ne con dimostrazione , ne con effetti , cosa 
che potesse dispiacere 	a niuna delle parti . 	E 
perche it Re di Spagna, ricercato instantemen- 
te dal Pontefice, e da Alfonso, 	prometteva di 
inandare la sua armata con molta gente in Si-
cilia per soccorrere , quando bisognasse, it Re- 
gno di Napoli : 	ma scusava non potere essere 
si presta per la dilEcolta 	che aveva di danari ; 
it Pontefice oltre a certa quantita mandatagli da 
Alfonso , 	consent' the ei potesse convertire in 
quest' use i danari 	riscossi 	con 	rautorita 	della 
Sedia Apostolica , sotto nome della Crociata in 
Ispagna , 	che 	cpendere 	contro 	ad altri , 	che 
eontro 	agrinimiet della fede Cristiana , 	non 	si 
potevano , 	ai 	quail opprimere tanto alieno era 

37222 
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ii pensiero loro, che Alfonso oltre ad altri uo-
M ini mandati prima at lrtiran Turco; vi mando 
di nuovo 	Camillo Pandone , 	con 	cui 	ands; , 
mandato segretamente 	dal 	Pontefice , 	Giorgio 
Bucciardo Genovese , che altre voile Papa In- 
nocenzio v'aveva mandato : 	i 	quail 	onorati da 
Baiseito eccessivamente , ed espediti quasi subi- 
to , 	riportarono 	promesse 	grandi 	d'ajuti ;, le 
quail, benche confermate poco poi da uno Im-
basciatore mandate da Baisetto a Napoli , 0 per 
la distanza dei luoghi , o per essere diflicile la 
confidenza Ira i Turchi, e i Cristiani , 	effetto 
aauno non partorirono . 	Nel 	qual tempo Al- 
fonso , e  Piero de' Medici , 	non essendo pro- 
speri i successi 	dell' armi 	ne per mare 	ne per 
terra , 	s' ingegnarono 	d' ingannare 	Lodovico 
Sforza con l'astuzie , e arti sue ; 	ma 	non gia 
con migliore 	evento 	dell' industria , 	che 	delle 
forze (t). 	E' stata opinione 	di 	molti , 	che a 
a Lodovico per la considerazione del pericolo 
proprio fosse molesto , 	che 	it 	Re di Francia 
acquistasse it Regno di Napoli ; 	ma die it di- 
scgno suo fosse , 	poiche avesse fatto se Duca 

(,) In questo discorso fatto sopra Lodovico vedesi, 
the l'autore conferma quanto ha di sopra detto sul prin- 
cipio cioe, 	che Lodovico con invenzioni non pensate 
aveva caro di parer superiore a ciascuno di prudenza ; 
e di di?) tanto si gloria di sotto nel lib. 3 , che si scuo-
pre molto ambizioso ; e di sopra in questo medesimo si 
persuadeva , cbe Papa Alessandro avesse avuto a gover-
narsi con i consigli del Cardinale Ascanio suo fratello , 
e suoi . II Pontano nel lib. 5 de Prudentia biasima gran-
demente Lodovico , secondo che io scrivo poco pin sot-
to in postilla, e altrove. 
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di Milano , 	e fatto p;ssare 1' esercito Franzese 
in Toscana , 	interporsil 	a 	qualche 	concordia , 
,fult- la 	quale 	riconoso.ndosi Alfonso tributario 
della Corona di Francia , 	con 	assicurare it Re 
dell'osservanza , e smembrate fosse dai 'Moven- 
tini le terre , 	le 	quali 	tenevano nella Lunigia- 
na , it Re se ne ritornasse in Francia : cosi re- 
stando sbattuti i Fiorentini , 	e diminuito it Re 
di Napoli di furze e d'autorita , 	egli diventato 
Duca di Milano , avesse conseguito tanto , che 
gli bastasse a essere sicuro 	senzt,' incorrere nei 
pericoli 	imminenti 	della 	vittoria 	de' Franzesi ; 
avert sperato, che Carlo , sopravvenendone mas-
simamente la vernata, l'avesse a trovare in qual- 
che difficolta „ 	la 	quale 	it 	corso della vittoria 
gli ritenesse ; e attesa I' irnpazienza naturale de' 
Franzesi, l'essere it Re male provveduto di da- 
nari , 	e 	la volonta di molti 	de' suoi aliena da 
questa impresa , credeva 	che 	si 	potesse 	facil- 
mente trovare mezzo di concordia . 	Quel 	che 
di tal cosa sia la verita , 	cerlo 6 , the sebbene 
nel principio Lodovico 	si fosse', 	per separare 
Piero de' Medici dagli Aragonesi , grandemente 
afFaticato, comincio poi occultissimamente a con- 
fortarlo a perseverare nella sua sentenza , 	pro- 
mettendogli d'operare , 	o che '1 Re di Francia 
non passerebbe , 	o che 	passando ritornerebbe 
presto , 	e 	innanzi 	che avesse tentato cosa al- 
cuna di qua da'monti . 	N6 cessava per mezzo 
dell' Oratore suo risedente in Firenze fare scco 
spesso questa instanza ; o perche cos 	fosse ye- 
ramente la sua intenzione , 	o 	perch6 detcrmi- 
nato gia alla rovina 	di, Piero dcsiderasse , 	che 
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procedesse tanto oltre crintro al Re , che 	non 
gli restasse luogo di recpnciliazione. Deliberato 
adunque Piero 	con 	sap; to 	d'Allonso 	di 	fare 
noto questo andamente al Re di Francia, cilia-
mó un di a casa sua , sotto colore d'essere in-
disposto della persona (r) , l'Imbasciatore Mi- 
lauese , 	avendo 	prima 	ascoso quello del Re , 
che era in Firenze , in luogo , donde comoda-
mente i 'ragionamenti loro udire potesse . Quivi 
Piero repetite con parole distese le persuasioni, 
e le promesse (di Lodovico,,, 	e che per l'auto- 
rita sua era 	stato 	pertinace 	a non 	consentire 
alle dimande di Carlo , si lamente gravemente, 
che egli con 	tanta 	instanza 	sollecttasse la sua 
passata ; conchiudendo, che poi che i fatti non 
corrispondevano alle parole , 	era 	necessitato a 
risolversi di non si ristrignere 	in tanto perico- 
lo . 	Rispondeva it Milanese non dovere Piero 
dubitare della fede 	di Lodovico , 	se non 	per 
altro , perche almeno era similmente a lui per- 
nicioso , 	che Carlo pigliasse Napoli confortan- 
dolo efficacemente a perseverare nella medesima 
sentenza , perche partendosene sarebbe cagione 
di ridurre se stesso , 	e 	Italia tutta in servittl . 
Del quale ragionamento l'Oratore Franzese Bet- 
te sail() notizia 	al 	suo 	Re , 	affermando che 
era tradito da Lodovico ; e nondimeno non par- 

(I) Questo luogo 6 imitato da Livio nel lib. 2 della 
prima Deca , quando it Senato divise fra la plebe i be-
ni de' Tarquinj , ove dice, che ciO fu facto affinche par-
ticipando essa della roba Mae , perdesserg in perpetuo 
la speranza di trovar pace con la stirpe d'essi. 
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tors questa astuzia reirop , it quale it Re Al- 
fonso , e Piero avevanot, speraio ; 	anzi 	rivelato 
dai_Franzesi medesimi cu Lodovico , 	rende pia 
ardente lo sdegno , 	e 	l'odio 	conceputo ,prima 
contro a Piero ; 	e la sollecitudinc di stimolare 
it Re di Francia , 	che 	non consumasse pia it 
tempo inutilmente; 	e gia non solo le prepara- 
zioni fatte per terra , e per mare , ma it con-
sentiment° de' Cieli , e degli uomini prOnunzia- 
vano a Italia le future calamity : 	perche 	que- 
gli , che fanno piofessione d'avero' o per scien- 
za , 	o per affiato divino notizia delle cose fu- 
ture 	affermavano 	con una voce medesima ap- 
parecchiarsi maggiori , e pill spesse mutazioni , 
accidenti pia strani , e phl orrendi che 'gia per 
mai secoli 	si 	fossero veduti 	in 	parte alcuna 
del mondo . 	Ne 	con minor terrore degli uo- 
mini risuonava per tutto la fama , essere appa- 
rite in varie 	parti 	d' Italia cose aliene dall'uso 
della natura , e de' Cieli. In Puglia di notte ire 
Soli in mezzo it Cielo , ma nubiloso all' intor- 
no , 	e con orrihili fulguri 	e 	tuoni (0) : , nel 
territorio d'Arezzo passati visibilmente molti di 
per l'aria infiniti uomini armati sopra grossissi- 
rni cavalli , 	e 	con 	terribile strepito di suoni di 
trombe 	e di tamburi : 	avere 	in 	molti 	luoghi 
d' Italia sudato manifestamente le Imagini, e le 

(') M. Alessandro degli Alessandri nel 3 lib. de' suoi 
dl geniali rarconta un esempio simile a questo, ma pia 
spaventoso d' illusioni strane , 	vedute 	in aria in Como . 
citta di Lombardia , poco innauzi che Costantinopoli fos-
se presa da' Turchi . 
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statue sacre : 	nati per h-tutto molti mostri d'uo- 
mini , e d'altri animali i; 	molte altre rose sopra 
l'ordine della natura esstlre accadute 	in 	diverse 
Fart , 	onde 	d'incredibile timore si riempivano 
a popoli , spaventati gia prima per la Tama del-
la potenza de'Franzesi , e della ferocia di qucl- 
la nazione , 	con 	la 	quale (come erano piene 
r Istorie) 	aveva gia corso , 	e 	depredato quasi 
tutta Italia, saccheggiata , e desolata con ferro, 
e con fuoco Ia citta di Roma : soggiogato nell' 
Asia 	molte Trovincie : 	ne 	essere . quasi part 
alcuna del mondo , 	che 	in 	divers' tempi non 
fosseqstata percossa dalrarmi loro . 	Dava sola- 
mente agli uomini ammirazione , 	che 	in tanti 
prodigj non si dimostrasse 	la 	stessa 	Corneta , 
la quale gli antichi 	reputavano certissimo mes- 
saggiere della rnutazione de'Regni, e degli Sta-
ti . Ma a' segni celesti , predizioni , pronostici , 
e prodigj accresceva ogni di pia la fede 	I' ap- 
propinquarsi degli effetti ; 	perche 	Carlo contr.- 
nuando nel suo proposito , era venuto a Vien-
na citth del Delfinato, non potendo rimuoverlo 
dal passare personalmente in Italia , 	ne i pre- 
ghi di tutto it Regno , ne Ia carestia di dana-
ri , che era tale , che e' non ebbe modo a prov- 
vedere a' presenti bisogni , 	se non con l'impe- 
gnare per non molta 	quantita 	di danari certe 
gioje prestategli dal Duca di Savoja , dalla Mar-
chesana di Monferrato , e da altri Signori del- 
la Corte ; 	perch 	i danari , 	che 	aveva raccolti 
prima dell' entrate di Francia , e quegli che gli 
erano stati prestati da Lodovico , 	n'aveva spesi 
parte nelrarmate di mare , nelle quail si collo- 
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cava da principio speratia grande della victoria, 
parte innanzi si movess3 da Lione n'aveva do-
nati inconsideratamenti a varie persone : ne es- 
sendo allora i Principi 	pronti a estorquere da- 
nari da' popoli , come dipoi ,conculeando it ri- 
spetto di Dio , 	e 	degli uomini, 	ha insegnato 
loro l'avarizia , 	e 	1' immoderata 	cupidity , 	non 
gli era facile 	1' accumularne 	di 	nuovp 	tanto 
piccoli furono 	gli 	ordini, 	e 	i 	fondamenti di 
muovere una guerra cost grave, gpidandolo pill 
la temerita e 1' impeto , 	che 	la 	prudenza 	e it 
consiglio . Ma come spesso accade , che quan-
do si viene a dare principio all'esecuzione delle 
cose nuove , grandi, e difficili , benche.,gia de- 
liberate, si rappresentano pure 	all'intelletto de- 
gli uomini le ragioni , le quali si possono con-
siderare in contrario ; essendo gia it Re in pro-
dub° di partirsi , anzi camminando gla verso i 
monti le genii d'arme , sorse un grave mormo-
rio per tutta la Corte , mettendo in considera-
zione chi le difficolth ordinarie di tante impre- 
sa , chi 	it pericolo 	dell' infedelta 	deg Italiani , 
e sopra tutti gli altti di Lodovico Sforza , 	xi- 
eordando l'avviso 	venuto 	da Firenze delle sue 
fraudi : 	e 	per 	avventura tardavano ad arrivare 
certi danari, che s'aspettavano da lui , in modo 
che 	non 	solo 	contraddicevano 	audacemente 
( come interviene quando pare 	che '1 	consiglio 
si confermi dali' evento delle cose) 	quegli che 
avevano sempre 	dannata 	questa 	impresa : 	ma 
alcuni di' coloro , 	che ne erano stab principali 
confortatori , 	e tra gli altri it Vescovo di San 
Maio , cominciarono non mediocremente a va- 
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cillare : 	e ultimamente.  pervenuto 	agli orecehi 
del Re questo romore , fece movimento tale in 
pitta la Corte , e nella mente sua Inedesinia , e 
tale inclinazione 	di 	non peocedere 	pia oltre , 
che subito comandO , che le genii si fermasse- 
ro ; e percia molti Signori , 	i quali erano gil 
in cammino , 	pubblicandosi 	essere deliberato , 
che pia)  non si passasse in Italia , 	se ne ritor- 
narono alla Corte : 	e 	andava (come si crede ) 
facilmente innanzi questa mutazione , se it (t) 
Cardinale di San Piero in Vincola 	( fatale in- 
strumento , e allora , e prima , 	e poi de' mali 
d'Italla ) non avesse con Pautorita , e veemenza 
sua riscaldato 	gii spiriti 	quasi 	agghiacciati ; 	e 
ridrizzato 	l'aninao del Re alla deliberazione 	di 
prima, riducendogli non solo in memoria le ra-
gioni , le quali a si gloriosa espedizione eccita- 
to Pavevano , 	ma 	proponendogli 	innanzi 	agli 
occhi con gravissimt stimoli 1' infamia, la quale 
per tutto it mondo dalla leggiera mutazione di 
cosi onorato consiglio gli perverrebbe : 	e per- 
cite cagione avere adunque 	con la restituzione 
delle terre del Contado 	d'Artois 	indebolito da 
quella parte le frontiere del Regno suo ? 	Per- 
cite, cagione con tanto 	dispiacere , 	non 	meno 
della Nobih , 	che de' popoli , 	avere 	aperto al 

CO Quest() Cardinale, 	scrive it Giovio , ch' essendo 
anco facto Papa, diede cagioni di movimenti grandi all' 
Italia. Ma 1' indurre it Re Carlo a passare i Monti, scri- 
ve , che fu allora , 	c'h' egli anclo a 	trovare it Re , che 
s'allegro molto della venuta di lui per le 4agioni , 	che 
rtacconta . 
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Re di Spagna , 	dandogli:la Contea di Rossi- 

lione 	una delle porte c i Francia ? Solere con- • t 	, 
sentire simili cose gli aiiri Re, 	o per liberarsi 
da 	urgentissimi 	pericoli , 	o 	per 	conseguirne 
grandissime utility : 	ma quale necessity , 	quale 
periColo avere mosso lui ? Quale premio Ospet-
tune? Quale frutto risultargliene , se non rave-
re comperato con carissimo prezzo una yergo-
gna moho maggiore ? Che accidenti esser nati ? 
Che difficolta sopravvenute ? 	Che 	pericoli sco- 
pertisi dopo l'avere pubblicato l'impresa per tut-
to '1 mondo ? Anzi crescere piuttosto .rnanifesta-
rnente ognora la speranza della victoria ,' essen- 
do gia restati vani i fondamenti , 	in 	sui 	quali 
gl' inimici aveyano posta tutta la speranza della 
difesa; 	perche 	e 	l'armata Aragonese rifuggita 
vituperosamente , 	dopo 	avere 	data in vano la 
battaglia a Portovenere , nel Porto di Livorno, 
non poter fare pia frutto alcuno contro a Ge- 
nova 	difesa 	da tanti soldati , e da armata pia 
potente di quella ; 	e l'esercito 	di terra ferma- 
tosi in Romagna per la resistenza 	di (t) pic- 
colo numero di Frarizesi , 	non aver 	ardire di 
passare pia innanzi : 	che farebbero come cor- 
resse la fama per tutta Italia , 	che 	it Re con 
Canto esercito avesse passato i monti ? Che •tu- 
multi si susciterebbero per tutto ? 	In che sbi- 

(t) Questo numero di Franzesi era una squadra di 
tirettoni, e da 3oo 	uomini 	d'arme Franzesi, 	ed una 
Banda di Svizzeri sotto Obignino, che si congiunse con 
Giovan Francesco Sanseverino, General di 6uo uomini 
d'arme, e tremila falai Sforzeschi. Giovio. 
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gottimento si ridurreb4,-,e it Pontefice , come dal 
proprio palagio vedessi. 	rarmi de' Colonnesi in 
sulle porte di Roma ? In che 	spavento • Piero 
de' Medici avendo inimico it sangue suo metle-
sima , la Citta devotissima del norne Franzese, 
e cupidissima di recuperare 	la 	liberty oppressa 
da lui ? Non potere cosa alcuna ritenere 1' im-
peto del Re insino a'confini del Regno di Na; 
poll ; 	dove 	accostandosi sarebbero i 	medesimi 
tumulti , e spaventi , ne altro per tutto , che 0 
fuga , 	o ribellione : 	temere Corse che avessero 
a mancargli i danari, li quail, come si sentisse 
lo strgpito dell' armi sue , 	it 	tuono 	orribile di 
quelle impetuose artiglierie , 	gli sarebbero por- 
tati a gara da tutti gli Italia:1i : 	e 	se pure al- 
cuno si metlesse a resistere , le spoglie , le pre-
de , le ricchezze de'vinti gli nutrirebbero reser- 
cito , 	perche in Italia assuefatta per moiti anni 
pie. alle imagini 4elle guerre , 	che 	alle guerre 
vere , non 	era 	nervo 	da 	sostenere ii furore 
Franzese . Pero quale timore ? Quale confusio-
ne ? Quali sogni , quail ombre vane essere en- 
irate nel petto 	suo ? 	Dove 	essere 	perduta si 
presto la sua magnanimita ? 	Dove quella fero- 
cia , 	con la quale quattro di prima si vantava 
di vincere lute Italia unita insieme? Consideras- 
se non essere pia 	in potesta propria i consiglr 
suoi , troppo oltre essere andate le cose per la 
alienazione Belle terre , per gl'Imbasciatori udi-
ti , mandati , e scacciati, per le tante spese fat- 
te , 	per 	tanti 	apparati , 	per 	la pubblicazione 
fatta per tutto , 	per essere gia condotta la sua 
persona quasi in sull'alpi , 	strignerlo la neees- 
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sits , 	quando bene l'impr;;sa fosse pericolosissi- 
ma , a seguitarla : poichg tra la gloria , e Iin-
famiu ', tra it vituperio ,"Te i trionfi , tra l'essere 
o it pia stimato Re , 	o 	it 	pid 	dispregiatd ' di 
tutto 'l mondo , non gli restava pie mezzo al- 
cuno : 	che adunque tardare a una vittoria , 	a 
un trionfo gia preparato , e manifesto 	Queste 
cose Bette in sostanza dal Cardinale , 	ma . se- 
condo la sua natura , pia con sensi efficact , e 
con gesti impetuosi e accesi , 	che 	con 	ornato 
di parole , 	commossero tanto I'animo del Re , 
che non uditi pill se non quvgli , 	che lo con- 
fortavano alla guerra , 	parti it medesimo di da 
Vienna , 	accompagnato da tutti i Signori 1. 	e 
Capitani del Reame di Francia , 	eccetto it (I) 
buea di Borbone , al quale commesse in luo- 
go suo l'amministrazione di tutto it Regno , 	e 
PAmmiraglio , 	e pochi altri deputati al gover- 
uo , 	e alla guardia delle provincie 	pia unpor- 
land : e passando in Italia per la montagna di 
Mongineura , motto pia agevole a passare, the 
quells di Monsanese , e per la quale passe an- 
licamente , 	ma con incredibile difficolta 	Anni- 
bale Cartaginese , entra in Asti (2) it di nono 
di Settembre 	dell'anno 	mille 	quattrocento 	no- 
vantaquattro , conducendo seco in Italia i semi 

(z) Questo Duca di Borbone chiamato , secondo 
Paolo Emilio 	 'Giovanni, 	e second() it Giovio , 	Pietro , 
fu marito d'Anna sorella del Re, presso la quale 	esso 
Ile fu allevato , come ha scritto di sopra , e come seri-
vow it Corio , it Giovio , e tEmilio . 

(2 ) 11 Carlo dice it dl undid. 
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d'innumerabili calami 	, 	e 	d' orribilissimi aeci- 
denti , e variazione di quasi tutte le cose: per- 
che della passata sua no'n solo ebbero printipio 
mutazione di Stati , sovversione di Regni , 	de- 
solazione di paesi , eccidj di Citta , crudelissime 
uccisioni ; 	ma eziandio nuovi abiti , 	nuovi co- 
stumi , nuovi e sanguinosi modi di guerreggia- 
re , infermita (1) , 	Insino a quel 	di 	non 	co- 
noseluie ; 	e si disordinarono di maniera gl' in- 
strumenti delta quiete e concordia Italiana, che 
non si essendo mai poi potuti riordinare, han-
netevuto facolth Are nazioni straniere , ed eser-
citi barbari di conculcarla miserabilmente e de- 
vastarla ; 	e 	per maggiore infelicity , 	acciocche 
per it valore del vincitore 	non 	si diminuissero 
le nostre vergogne , 	quello 	per la venuta del 
quale si causarono 	tanti mali , 	sebbene dotato 
si amplamente de' beni della fortuna , 	era spo- 
gliato quasi di tutte le doti della natura , e del-
ranimo : perche , certo e , che Carlo insino da 
puerizia fu di complessione motto debole , e di 
corpo non sano, di statura piccolo, e d'aspetto 
( se to gli levi it vigore, e la dignity degli oc- 
chi ) bruttissimo ; 	e Nitre membra proporzio- 
nate in modo, 	che 	pareya 	quasi piit simile a 
mostro , 	che a uomo : 	ne solo senza ‘alcuna 
notizia - delle buone 	arti , 	ma 	(2) 	appena gli 

(t) Cioe li. mal Franzese; di che al fine del secon- 
do Libro. 

(z) Scrive Paolo Emilio, che it padre di Carlo non 
voile , che egli imparasse latino altro . the 	questo : 	Qw 
nescit simulare, nescit regmare . Gli Annali di Francia di- 
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furono cogniti i caratteri? delle 	lettere : 	animo 
cupid() d'imperare , 111?7 abile pia ad ogni altra 
cosa , .perche aggirato sempre da' suoi ,., non ri-
teneva con lore ne maesta , ne autorita ; alieno 
da tutte le fatiche e faccende , e in quelle alle 
quali pure attendeva , povero di prudenza e di 
giudicio : se pure alcuna cosa pareva in lui de- 
gna di laude , 	risguardata 	intrinsecamelite 	era 
pia lontana dalla virta , che dal vizio ; inclina- 
zione alla gloria , 	ma pia presto :ion impeto , 
che con consiglio ; liberalita , ma inconsiderata , 
e senza misura 	o distinzione ; immutabile tal- , 
Volta nelle deliberazioni , ma spesso pia ostina-
zione mal fondata, che costanza : e quello che 
molt; chiamavano bonta , 	meritava pia conve- 
nientemente nome di 'freddezza , e di remissio- 
ne d'animo . 	II 	di medesimo che '1 Re arrive 
nella cina d'Asti , cominciando a dimostrarsegli 
con lietissimo augurio 	la benignity della Fortu- 
na , 	gli sopravvennero da Genova desideratissi- 
me novelle : perche Don Federigo poiche riti-
ratosi da PortoVenere net Porto di Livorno eb- 
be rinfrescata l'armata , 	e 	soldato nuovi fanti , 
ritornato nella medesima riviera , 	pose in terra 
Obietto dal Fiesco con tremila fanti , it quale , 
occupata senza difficolta la terra di Rapalle di-
stante da Genova venti miglia , comincie a in-
festare it paese circonstante ; it quale principio, 
non essendo di piccola importanza , perche nel- 

eon° , che Carlo impart, in lingua Franzese la cognizion 
Oelle cose . 

Giacciard. VOL I. 
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k core  di quella Cilia 	6 	per 1' infezione dale 
parti 	pericolosissimo 	ogni 	( quantunque mini- 
Imo ) rnovimento , non parve a quegli di 	den- 
tro da comportare , che per gl' inimici si faces-
se rnaggiore progresso : per() lasciata una parte 
dclle genii alla guardia di Genova , si mossero 
col resto per terra 	alla 	volta di Rapalle i fra- 
telli Saa Severini , e Giovanni Adorno 	fratello 
d'Agostino Govcrnatore di Genova co' fanti Ita- 
liani , 	e it Duca 	cf Orliens 	con mille 	Svizzeri 
sell' armata di mare , nella quale erano (i) di-
ciotib galee , sci galeoni , e nove navi grosse ; 
i quali unitisi tutti 	presso a Rapalle assaltarono 
con impeto grande gl' inimici , che avevano fat-
to testa al ponte, che 6 tra it borgo di Rapal- 
le , 	e uno stretto piano , 	it 	quale 	si distende 
insino al mare : cotnbatteva per gli Aragonesi, 
oltre alto furze proprie , 	it vantaggio del sito , 
per l'asprezza del luale pia che per altra mu- 
nizione sono lOrti I luoghi del paese ; 	e 	per- 
cie it principio 	dell' assalto 	non 	si 	dimostrava 
Felice p ,r gl' inimici , e gia gli Svizzeri essendo 
iu luogo inabile a spiegare 	la 	loro ordinanza , 
cominciztvano quasi a ritirarsi : ma concorrendo 
tumultuosarnente da ogni 	banda 	molti 	paesani 
seguaci degli Adorni , 	i quali tra que' sassi , 	e 

(1) Di copra tho notato quanto siano diversi nel nu.- 
mero delegni di questa armata it Giovio , 	it 	Corio , it 
re rovo di Nebio , e questo 'utore. Ma questa fazione a 
Rapalle 6 dal Giovio diffusamente raccetata , ma 	con 
qukiehe diversity . t,on quest'Autore s'accorda it Vescovo 
di Nebio , benche brevissimamente la scriva . 
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monti asprissitni 	sono 	r;ktissimi 	a 	combattere ; 
ed essendo oltre a questa nel tempo medesimo 
infestati gli Aragones!: per fianco dalP artiglierie 
dell' armata Franzese , accostatasi al lido quarto 
poteva , 	cominciarono a sostenere 	difficilmente 
l' impressione degl'inimici : ed essendo gia spun-
tati dal ponte , sopraggiunsero avvisi a. Obietto, 
in favore del quale i. suoi partigiani non si era- 
no mossi , 	appropinquarsi Gianluigi dat Fiesco 
con molti fanti: 	per 	it che dubilando di non 
essere assaltati dalle spalle , 	si 	messero 	in fu- 
ga (I) , e Obietto it prim° , secondo l'uso de' 
Fuorusciti , per la via della montagna ; 	restan- 
do 	parte 	nel 	combattere , 	parte 	nel 	fuggire 
morti di loro 	pill 	di cento uomini : 	uccistone 
senza dubbio 	non 	piccola 	secondo le maniere 
del guerreggiare , le quali a quel tempo in Ita- 
lia si esercitavano . 	F1110110 medesimamente fatti 
molti 	prigioni ; 	tra' quali 	Giulio 	Orsino , 	che 
soldato dcl Re Alfonso aveva con quaranta uo- 
mini d'arme , 	e alcuni balestrieri 	a cavallo se- 
guitata I'armata , e Fregosino figliuolo del Car-
dinal Fregoso , e Orlandino della medesima fa-
miglia . AssicurO al tutto questa vittoria le cose 
di Genova, perche Don Federigo, it quale su-
bito che ebbe posti i fanti in terra , s'era , per 
non essere costretto a combattere 	nel golf() di 

	

(i) Dice it Vescovo di Nebio , 	che 	essendo 	Obietto 

	

in questa fuga spogliato tre volte, 	si 	volt() al figliuolo 
Orlandino, e facetamente gli disse : Figliuolo, sara be-
ne camminar nudi come faceva Adamo, acciocche per 
isperanza di preda niuno pa ei perseguiti. 
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Rapelle con l'armata ;.rirnica , 	allargato 	in alto 
mare , disperandosi di poter fare per allora pia 
frutto alcuno , ritith un'a:tra volta l'armata .nel 
Porto 	di 	Livorno : 	e 	benche 	quivi di 	nuovi 
fanti si provvedesse , e avesse varj disegni d'as-
saltare qualche altro luogo delle riviere : nondi-
meno come per li principj avversi dell' imprese 
si perde e l'animo , e la reputazione , non ten- 
16 pia cosa alcuna di momento , lasciando giu-
sta cagione a ,Lodovico Sforza di gloriarsi , che, 
aveva (r) con l'industria , e consigli suoi scher- 
niti gli avversarj : 	perche 	non altro avere sal- 
vato le cose 	di 	Genova , 	che 	la 	tardita della 
mossa loro procurata con I'arti sue , 	e 	con le 
speranze vane, che avea loro date. Ma a Carlo 
era andato subito in Asti Lodovico Sforza , 	e 
Beatrice sua% moglie 	con 	grandissima 	pompa , 
e onoratissima compagnia 	di molte donne no- 
bili , 	e di forma eccellente del Ducato di Mi- 
lano , e insieme Ercole Duca di Ferrara ; 	do- 
ve , trattandosi delle cose comuni fu deliherato , 
che it pia presto che si poteva si movesse 1' e-
sercito : e acciocche questo pia sollecitamente si 
facesse , Lodovico , che non mediocremente te-
meva , che sopravvenendo i tempi aspri non si 
fermassero 	per 	quella 	vernata 	nelle 	terre 	del 
Ducato di Milano , 	presto 	di nuovo danari al 
Re , it quale n'avea necessity non mediocre : e 
nondimeno scoprendosegli quel male, che i no- 

(r) Confermasi di Lodovico Sforza quanto ho notate 
qui sopra, dove ho citato altri luoghi. 
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stri chiarnano Vajuolo , &oggiorno in Asti cir- 
ca a un 	mese , 	distribuitO 	l'esercito 	in 	quella 
Citt4 ;, e 	nelle terre cirostanti ; 	it 	numero del 
quale , per quel ch'io ritraggo nella diversity di 
mai, per pia vero, fu, are ai dugento gen- 

' tiluomini della guardia del Re , 	computati 	gli 
Svizzeri , 	i quail 	prima col Bagli di Digiuno 
erano 	andati a 	Genova , e 	quella 	gente 	che 
sotto Obigni militava in Romagna , 	mule sei- 
cento uomini d'arme ; 	de'quali 	ciascuno 	ha , 
secondo l'uso Franzese , due Arcieri , in modo 
che sei cavalli sotto ogni lancia 	( questo nome 
hanno i loro uomini d'arme) si comprendono; 
seimila fanti Svizzeri , 	seimila 	fanti del regno 
suo , de' quali la meta erano della Provincia di 
Guascogna , dotata meglio , secondo it giudicio 
de' Franzesi , 	di fanti atti alla guerra , 	che al- 
cun' altra parte di Francia : 	e 	per 	unirsi 	con 
questo esercito erano 	state 	condotte 	per mare 
a Genova qnantita grande 	d'artiglierie 	da bat- 
tere le muraglie , e da usare in campagna ; ma 
di tal sorte che giammai non aveva veduta Ita- 
ha le simiglianti (r). Questa peste trovata 	mol- 

(,) Con l'opinione di questo autore si accordano in- 
torno a quel che dice 	dell' artiglierie , 	it 	Plating nella 
Vita kill Papa Urbano VI. 11 Volaterrano nel lib. 3o. 	de 
suoi Comment. Urbani . Polidoro , Virgilio, e '1 Secretario 
Fiorentino , quegli nel lib. 2. a cap. 	i i. e questi nel li- 
bro r. delle sue Istor. 	se la memoria non m' inganna , 
non gli avendo io. veduti gig pia 'di 20. anni: e con essi 
it Biondo da Porn, Piero Spino, e altri . 	Ma l'uso e ill- 
venzion dell' artiglierie 6 pia antico , come scrivono Gio. 
Villani nel lib. 12. cap. 65. e Piero Sublancig nel lib. de' 
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t'anni innanzi in Germania, fu condotta la pri- 
ma volta in Italia da' Veneziani 	nella guerra , 
che circa l'anno 	della 	Ppstra 	salute 	milte ..tre- 
cent' ottanta ebbero i Genovesi con loro : 	nella 
quale i Vcneziani vinti in mare , e afflitti per 
la perdita di Chioggia , 	ricevevano 	qualunque 
condizione avesse volute it vincitore , se a tan-
ta preclara occasione non fosse mancato mode-
rato consiglio. Il nome delle maggiori era Botn-
barde , le frail, sparsa dipoi questa invenzione 
per tut to Italia , s' adoperavano tiell' oppugnazio-
ni ,delle terre , alcune di ferro , alcune  di bron-
zo ; ma grossissime in modo , che pt,r la mac- 
china grande , 	e per l'imperizia degli uomini , 
e 	male 	attitudine 	degl' instrumenti 	tardissima_ 
mente , e con grandissima diffleolta si condtre-
vano : piantavansi alle terre co' medesimi impe- 
diment; , 	e 	piantate era 	dall'un colpo all' altro 
tanto intervallo , che con piccolisFimo , frutto , a 
comparazione 	di 	quello 	che seguito 	da poi , 
molto tempo consumavano : 	donde 	i difensori 
de' luoghi oppugnati 	avevano 	spazio di potere 
oziosamente fare di dentro ripari , 	e 	fortifira- 
zioni ; 	e nonditneno per la violenza del salni- 
tro , col quale si fa la polvere ,• datogli it fuo- 
co , volavano con si orribile tuono , 	e 	impeto 
stupendo per i'aria le palle , che questo instru- 

fatti d'Alfonso XI. Re di Castiglia , e 'I Petrarca nel lib. 
de' Remedi dell' una e ?I ell' altra fortuna al Dialog() 9g. , 
dove quelr autor dice, che l' artiglieria fu trovata in Ger- 
mania : e da vedere 	Antonio Cornazzant, che scrisse in 
versi volgari dell' Arte della guerra net lib. 3. al cap.:. 
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"(lento faceva ezianclio innanzi , che avesse mag- 
gior.  perfezione, ridicoli lutti gl' instrumenti , 	i 
qualt 	nella 	oppugnasione 	delle 	terre avevano 
con tanta fama d'Archimede , 	e degli altri in- 
ventori , usati gli antichi . 	Ma i Franzesi fah- 

' 	bricando pezzi motto 	pia espediti , 	ne 	d'altro 
che di bronzo , 	i quali chiamano Cannoni , 	e 
usando palle di ferro , dove prima di pietra ,•e 
senza comparazione pia grosse, e di peso gra-
vissimo s'usavano; gli conducevano in sulle car-
rette tirate non da buoi , come in Italia si co- 
sturnava , 	ma 	da cavalli con agility tale 	d' uo- 
mini , 	e d' instrumenti deputati a questo servi- 
gio , 	che 	quasi 	sempre 	al 	pail 	degli eserciti 
camminavano ; 	e condotte alle muraglie erano 
piantate con prestezza ineredihile, e interponen-
dosi dall'un colpo all'aliro piccolissimo interval-
lo di tempo si spesso , e con impeto si gagliar-
do percuotevano , che quello che prima in 1ft- 
lia fare in molti giorni si soleva , 	da 	loro 	in 
pochissime ore si faceva: usando ancora questo 
piuttosto diabolico , che umano instrumento non 
meno alla cam'pagna , che a combattere le ter-
re , e co'medesimi Cannoni , e con altri pezzi 
minor; , ma fabbricati , e condotti , secondo la 
loro proporzione , con la rnedesima destrezza , 
e celerita. 	Facevano 	tali artiglierie motto for- 
midabile a tutta Italia l'esercito di Carlo , 	for- 

•—.4-nidabile oltre a questo non per it numero , ma 
per 	it 	valore 	dei 	soldati ; 	perche 	essendo 	le 
genii d'arme cuasi tulle 	di sudditi del Re , 	e 
non di plebe , ma di gentiluomini , i quail non 
rueramente ad arbitrio dei Capitani si metteva- 
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no , 	o rimunvevano; 	e pagate non da loro , 
ma dal ministri Regj ; avevano le 	compagnie 
non solo i numeri inter; ,, ma la gente fiorita , 
e bene in ordine di cavalli , e d'armi , non es- 
sendo per la poverty impotenti 	a 	 provvederse- 
ne ; 	e facendo ciascuno a gara di servire me- 
glio , cosi per l'instinto dell'onore , ii quale nu- 
trisce nei 	petti degli uomini 	l'essere nati nobil- 
mente , tome perche dell'opere valorose poteva-
no sperare premj , e fuora della milizia, e nel-
la milizia ord:nata , in modo che per pia gradi 
si saliva insino al Capitanato . 	I medesimi sti- 
molr avevano i Capitani quasi tutti Baron.). e Si- 
gnori , 	o almeno di sangue molto nobile , 	e 
quasi tutti sudditi del Regno di Francia , i qua- 
E , 	terminata la quantitA della sua compagnia , 
perche secondo 	it costume 	di quel Reame a 
niuno si dava condotta pia di cento lance, non 
avevano altro intento , 	che 	meritar 	laude ap- 
presso al suo Re : 	donde non 	avevano luogo 
Ira loro ne 1' instabilita di mutare 	padrone , 	o 
per ambizione , o per avarizia , 	ne le concor- 
renze con gli altri Capitani per avanzargli con 
maggiore condotta : 	cose 	tulle 	contrarie Della 
milizia Italiana , 	dove molti degli uomini d'ar- 
me , o contadini , o plebei , 	e sudditi ad altro 
Principe , e in tutto (t) dipendenti dai Capita- 

(i) Si verifica ciO per le Vite , che si 	leggono de 
Capitani vecchi , scritte dal Campano, dal Giovio , 	dallo 
Spino , 	e da altri , 	oltre 	alle Istorie universali ; 	e 	quel 
massirnamente , 	the ne serive it Giovto nal lib. 2. dell' 
Istor. in ronformita di (panto e quf scritto, dove pada 
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ni , co' quali convenivano dello stipendio ., 	e in 
arbitrio de' quail era meitergli , e pagargh, non 
avevano ne per natura , 	ne 	per 	accidence stt:  
molo estraordinario al ben servire: e i Capitani 
rarissime volte sudditi di chi gli conclu.  ceva , 	e 
che spesso avevano interessi, e fini diversi, pie- 
ni tra loro d'emulamone , e d'odj ; 	ne avendo 
prefisso terrnme 	alle 	condotte, 	e 	interamente 
padroni delle compagnie ; 	ne tenevano 	it 	nu- 
mero de soldati , 	che 	erano 	loro 	pagati ; 	ne 
contenti 	delle condizioni 	oneste 4mettevano 	in 
ogni occasione ingorde taglie a' padroni , 	e in- 
stabili al medesimo servigio passavano spesso a 
nuovi stipend] , sforzandogli qualche volts l'am- 
bizione , o l'avarizia , 	o altri 	interessi , 	essere 
non solo instabili , ma infedeli . 	Ne 	si vedeva 
minore diversita 	tra 	i 	fanti Italiani , 	e 	quegli 
che erano con Carlo ; 	perche 	gl'Italiani 	non 
combattevano in squadrone fermo , e ordinal° ; 
ma sparsi per la campagna ritirandosi , 	it 	piii 
delle volte ai vantaggi degli argini 	e de' fossi : 
ma (r) gli Svizzeri , nazione bellicosissima , 	la 
quale con lunga milizia , 	e con molte preda- 
rissime vittorie aveva rinnovata la fama dell'an- 
tica ferocia, 	si presentavano a combattere con 
schiere ordinate , e distinte a certo numero per 
fila ; ne uscendo mai della sua ordinanza s'op- 

di Sforza, di Braccio , del Carmagnuola, e del Piccini-
no , che avevano fornito le guerre solo co' soldati a ca-
vallo. 

(t) Discorre copra questa nazione pienamente l'Au-
tore nel lib. to. di questa lsteria. 
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ponevano agr inimici a modo d'un muro stabi- 
b , e quasi invitti , dove combattessero in 	luo- 
go largo 	da potere distendere it loro squad'ro- 
ne , e con la medesima discipiina , 	e ordinan- 
za , 	benche non con la medesima 	villa corn- 
battevano i fanti Franzesi , e Guasconi. Mentre 
che'l Re impedito dalrinfermita si stava in Asti, 
nacque nel paese di Roma nucvo tumulto: per-
cite i Cclonnesi , i quali , benche Alfonso ayes- 
se accettate tutte le ditnande immoderate , 	che 
avevano fatte , 	si 	erano subito the Obigni fu 
entrato con le genti Franzesi in Romagna , de- 
postela simulazione , 	dichiarati soldati del Re 
di Francia , 	occuparono la Rocca d' Ostia 	per  
trattato tenuto da alcuni 	fanti Spagnuoli , 	che 
v'erano a guardia. Costrinse questo caso it Pon- 
tefice 	a 	querelarsi 	dell'ingiuria Franzese 	con 
tutti i Principi Cristiani , e specialmente col Re 
di Spagna, e col Senato Veneziano , al quale , 
benche in vano , 	domando ajuto per robbligo 
della (i) confederazione contratta l'anno prece- 
dente insieme ; 	e voltatosi con animo costante 
alle provvisioni della guerra , citati Prospero, e 
Fabrizio , 	a quail 	fece 	poi 	spianare 	le case , 
che . avevano in Roma , 	e unite 	le genti sue , 
e pa...le di quelle 	d'Alfonso 	sotto Virginio in 
sul flume del Teverone appresso a Tivoli , 	1e 
mando in sulle terre de' Colonnesi , i quali non 

(,) La quale era a difesa comune , come ha scritto 
di sopra in principio, quando si fece lega tta',1 Papa, i 
Veueziani, e 't Luca di Milano . 
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avevano altre genti , 	che dugento uomini d'ar- 
me e mille fanti . Ma dubitando poi it Ponte-
fice , che l'armata Franzese, la quale era fama 
dover andare da Genova 	al 	soccorso d' Ostia , 
non avesse ricetto a Nettunno , 	Porti) 	de' Co- 
lonnesi : 	Alfonso 	raccolte 	a Terracina tutte le 
genti che ii Pontefice , ed egli avevano in quel- 
le parti , vi pose it campo , 	sperando 	d' espu- 
gnarlo agevolmente; ma difendendolco i Colon-
nesi francamente , ed essendo passato senza op- 
posizione nelle terre loro 	la corftpagnia di Ca- 
millo Vitelli da Citta di Castello , e de'fratelli , 
soldati di nuovo dal Re di Francia ; 	it Poniez 
fice richiamey a Roma 	pare 	delle sue 	genti , 
ch'erano in Romagna con Ferdinarido (I), 	le 
cose del quale non continuavano 	di proccdere 
con quella prosperitA , 	la 	quale 	pareva 	che si 
fosse dimostrata da principio : 	perche 	anivato 

a Villafranca tra Furli e Facnza , 	e 	di 	quivi 
prendendo 	it cammino 	per la 	strada maestra 
verso Imola , l'esercito inimico , che era allog- 
giato appresso a Villafranca , 	essendo inferiore 
di forze , si ritiro tra la selva di Lugo, e Co-
lombara presso al Fossato del Genivolo , allog-
giamento per natuta molto forte , luogo d' Er- 
Cole da Esti , 	del 	dominio 	del quale aveva le 
vettovaglie: onde tolta a Ferdinando per la for- 
tezza 	del silo la facolta d'assaltargli senza gra- 
vissimo pericolo , partito da Imola ando ad al- 

(I) Con alquanto pia distesa narrazione si leggono 
i progressi di questa guerra di Romagna nel Giovio. 

   
  



,Z24 
toggiare a Toscanclla appresso a Castel san Pie-
ro nel territorio Bolognese; perche desiderando 
di combattere cercava 	con 	la dimost razi one di 
andare verso Bologna mettere 	gr inimici , 	per 
non gli lasciare libero l'andare innanzi , in ne- 
cessita di condursi 	in alloggiamenti 	non tanto 
forti : 	ma 	essi 	dopo qualche di approssimatisi 
a Imola , si fermarono in sul flume del Santer-
no tra Lugo , e Sant'Agata , avendo alle spalle 
11 flume del P6, in ailoggiamento motto forti- 
ficato, . 	Allogi,ie Ferdinando it di seguente vi- 
cino a loro a sei miglia in sul flume medesimo  
apprato a Mordano , e Bubano ; e rahro di 
con resercito ordinato 	in 	battaglia 	si presence 
vicino a un miglio : 	ma 	poiche per spazio di 
qualche ora Oi ebbe aspettati indarno nella pia-
nura comodissima per Ia sua larghezza a com- 
battere ; 	essendo di manifesto pericolo rassaltar- 
gli in quelr alloggiamento , 	ando 	ad alloggiare 
a 13arbiano Villa di Cotignuola, non pia verso 
la montagna , come insin' allora aveva fatto, ma 
per fianco agr inimici , avendo sempre it mode- 
simo intento di costrignerli , 	se 	avesse potuto, 
a uscire da alloggiamenti cosi forti . Era paru-
to che insino a questo di le cose del Duca di 
Calabria fossero procedute con maggiore repu- 
tazione ; 	perche , 	e gP inimici avevano aperta- 
mente ricusato it combattere , 	difendendosi pitl 
con la fortezza degli alloggiamenti , che con Ia 
virth dell' armi , e in qualche riscontro fatto tra 
i cavalli 	leggieri erano piuttosto gli Aragonesi 
rimasi superiori : ma essendo poi coRtinuamen- 
te aumentato resercito Franzese , 	e Sforzesco , 
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per it sopravvenire delle genti , 	che da prm et:  
pio erano restate indietro , 	comincie 	a vanarst 
lo stato della guerra ; 	perche it Duca , raffre- 
nato l'ardore suo da' consigli de' Capitatni , 	che 

,gli erano appresso , per non si commettere se 
non con vantaggio alla fortuna, si ritiro a Sant' 
Agata , terra del Duca di Ferrara: dove essen, 
do diminuito di fanti , 	e in mezzo delle terre 
Ferraresi , e partita gia quella parte delle geriti 
d'arme della Chiesa , la quale avefa revocata it 
Pontefice , attendeva a fortificarsi : ma soprasse-
dutovi pochi di , avuta notizia aspettarsi di nuo- 
VO nel campo 	degl' inimici dugento 	lance , 	e 
mille fanti Svizzeri mandati dal Re di Francia 
subito che ci fu arrivatu in Asti , si ritire nel-
la Cerca di Faenza , lunge tralle mura di quel-
la Cala, e un fosse" , il quale loutano circa un 
miglio della terra , e circondandola tutta rende 
quel sito molto forte; 	per la ritirata del quale 
gl' inimici vennero 	nell' alloggiamento 	abbando- 
nato da lui in Sant'Agata . 	Dirnostrossi 	certa- 
Inente animoso iron esercito, e l'altro , quando 
vedde l'inimico inferiore : ma quando 	le 	cose 
erano quasi pareggiate , ciascuno fuggiva it ten-
tare la fortuna : onde accadde quel che rarissi- 
rne volte accade , 	che 	un 	medesimo consiglio 
piaccia a due eserciti inimici: pareva a'Franzesi 
ottenere 1' intento 	per 	it 	quale si erano mossi 
di Lombardia , se impedivano , che gli Arago- 
nesi non passassero pill innanzi ; 	e it Re Al- 
fonso 	reputando 	acquisto non piccolo , 	che i 
progressi degr inimici insino 	alla vernata si ri- 
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tardassero (i)-, 	avevu• commesso espressamente 
al fisliuolo , e ordinato a Gianiacopo da Triul-
zi , e al Conte di Pitigliano , che non meties- 
sero 	senza 	grander 	occasions 	in 	potesta 	della 
fortuna it Regno di Napoli , che era perduto , 
se quell'esercito si perdeva . Ma non bastavano 
questi rimed] alla sua salute , perche Carlo non 
ritenendo l'impeto suo, 116 la stagione del tem- 
po , tie alcun'altra difficolta , 	subito 	che 	ebbe 
recuperat a la ) san it a , mosse r eserci to . 	Giaceva 
nel Castello di Pavia oppresso da gravissima in- 
feriiiita Giovan Galeazzo Duca 	di Milano suo 
!rata() cugino: ( (2) erano it Re , ed egli nati 
di 	due 	sorelle 	figliuole 	di Lodovico 	secondo 
Duca di .Savoja ) it quale , 	it Re passando per 
quella Cilia , e alloggiato net medesirno Castel-
lo , ando benignissintamante a visitare . Le pa- 
role furono generali 	per la .presenza di Lodo- 
vico , 	dimostrando 	molestia del suo male , 	e 
confortandolo ad atteudere con buona speranza 
alla recuperazione della salute : ma l'affetto del-
l'animo non fu senza piccola compassione, cosi 
del Re , 	come di tutti coloro , che erano con 
lui, tenendo ciascuno per certo la vita 	dell' in- 

(f) Si legge nel Giovio, the 	it conte di Pitigliano 
non voile mai , che si combattesse; 	ma il Triulzia , 	it 
Pescara, e it Liviano sempre instarono per la battaglia. 
Ferrando nondimeno tuttoche pieno di ardor di combat-
tore, ubbid1 al Pitigliano per lb ragioni quivi addotte. 

(2) La madre di Gio. Galeazzo fu Mad. Bona di 
Savoja , maritata a Galeazzo Duca di Milano a 6. La- 
gl:o 1466. Ella ebbe una sorella, madre , 	come qul a 
scrim), di Carlo VIII. 
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Felice giovane dovere, per .r insidie del Zio , es-
sere . brevissima ; e si accrebbe molt() pith per la 
presenza d' Isabella sua moglie , 	la 	quale 	ansia 
non solo della salute dcl marito , 	e 	ay' di un 

.piccolo figliuolo, che aveva di lui., ma mestis- 
sima oltre a questo 	 per it pericolo del padre , 
e degli altri suoi , si gitt4 molto miserabilmente 
nel cospetto di tutti a'piedi del Re, raccoman-
dandogli con infinite lacrime it padre , e la Ca- 
sa sua d'Aragona : 	alla 	quale 	it 	Ile , 	benehe 
mosso dall' eta , e dalla bellezza sua dimostras-
se 'averne compassione ; nondimeno non si po-
tendo per cagioni cosi leggiere fermare un mo- 
vimento si grande , 	gli 	rispose , 	che• essendo 
condotta l'impresa tanto innanzi era_necessitato 
a continuarla . I)a Pavia an& it Re a Piacen-
za , dove essendosi fermato sopravvenne la mor-
te di Giovan Galeazzo , per la quale Lodovico 
che l'aveva seguitato , 	ritorna 	con grandissima 
celerita a Milano ; dove da' principali del Con-
siglio Ducale subornati da lui , fu proposto che 
per la grandezza di quello Stato , e per i tem- 
pi dillicili , i 	quail 	in 	Italia si 	preparavano , sa- 
rehbe cosa molto perniciosa che U figliuolo 	di 
Giovan Galeazzo d'eta d'anni cinque succedesse 
al padre : 	ma esserc necessario avere un Duca 
che fosse grande di prudenza , e d' autorita : e 

(i) Era questo figliuolo di eta di anni 5. Francesco 
Sforza , di cui si parla in questo , e nel lib. 14. e seg.; 
e it Giovio dice, 	che Gio. Galeazzo raccomande i suoi 
figliuoli al Re, cioe Francesco e Bona, che fu Regina 
di Polonia . 
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pro doversi , dispefisando , 	per la salute pub- 
blica , e per la necessita , alla disposizione della 
legge , 	come 	permettono 	le leggi medesiine , 
coiistrignere Lodovico a consentire che in se si 
trasferisse per benefieio universale la dignita del 
potato, peso gravissimo in tempi tali : col qua- 
ic cc:1km cedendo l'onesta all'ambizione , 	ben- 
che simulasse 	fare qualche 	resistenza , 	assunse 
la mattina seguente i titoli , e r insegne del Du- 
cat() di Milano , 	protestato prima segretamente 
riceverle come appartenente a se per 	1' hives& 
inn del die de' Romani . 	Fu 	pubblicato da 
molti la morte di Giovan Galeazzo essere pro-
ceduta da coito it-moderato : nondimeno si cre-
dette universalmente per tutta Italia che e' fosse 
morto , non per infermitA naturale , ne per in- 
continenza , ma (I) di veleno; 	e Teodoro da 
Pavia uno de' Medici Regj , 	it quale era pre- 
sente quando Carlo lo visite , 	affermo 	averne 
veduto segni manifestissimi . Ne fu alcuno che 
dubitasse, che se era stato veleno non gli fosse 
stato dato per opera del Zio ; come quellu ,che 
non contento d'essere con assoluta autorith Go- 
vernatore dcl Ducato di Milano ; 	e 	avid° 	se- 
condo r appetito comune degli uomini grandi , 

di 

(r) II Pontano at principio del lib. 4. de Prudentia , 
scrive che ciascun Ordine di persone teneva la morte di 
Gio. Galeazzo esser successa per opra di Lodovico, che 
lo fece avvelenare ; e quivi percio biasitua , detesta , e 
fortemente lacera esso Lodovico ; it che similmente fa 
al fine del lib. 5. 
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di farsi pick illustre co' titoli , 'e 	con 	gli onori; 
e molto pih per giudicare che alla sicurta sua, 
e alla successione de' figliuoli fosse necessaria la 
moite.  del Prit6pe legittimo, avesse voluto tra- 
sferire , e stabilire in se la potesta , 	e a nome 
Ducale: dalla quale cupidity fosse a cosi scelle- 
rata opera stata sforzata 	la 	sua natura , 	man- 
sueta per l'ordinario , 	e aborrente dal sangue : 
e fu creduto quasi 	da 	tutti questa essere stata 
sua intenzione 	insino 	quando comincio a trat- 
tare che i Franzesi passassero in. Italia ; paren-
dogli opportunissima occasione di metterla a el- 
icit° , 	in 	tempo nel quale per essere it Re di 
Francia con tanto esercito in quello Stato, ayes-
se a mancare a ciascuno l'animo di risentirsi di 
tanta scelleratezza. Credettero altri questo esse- 
re stato nuovo pensiero 	nato 	per timore che '1 
Re, 	come sono subiti i consigli 	de Franzesi , 
non prucedesse precipitosarnente a liberare Gio-
van Galeazzo da tanta soggezione ; movendolo, 
o it parentado , e la cornpassione delreta , o it 
parergli pia sicuro per se che quello Stato fos- 
se nella potesta, del cugino , 	che di Lodovico ; 
la fedo dcl quale non mancavano persone gran-
di appresso a Iui che continuamente si sforzas- 
sero fargli sospetta . 	]da I' avere Lodovico (I) 
procurata I'anno precedente rinvestitura , e fat- 

. to poco innanzi alla morte del nipote espedirne 

• (0) Questa investitura procure Lodovico eel maritar 
Bianca sua nipote a Massimiliano Imperatore, come s' e 
detto di sopra. 

Gukciard. Vol. I. 	 9 
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sollecitimente i privilegj Imperiali, arguisce pill 
presto deliberazione'remeditata , e in tutto vo-
lontaria, che subita, e quasi spinta dal pericolo 
preseute. Soprastette alcuni di Carlo a Piacenza 
non senza inclinazione di ritornarsene di la da' 
monti; perche la carestia de' danari , 	e 	it non 
si scoprire per Italia cosa alcuna nuova in suo 
favore lo rendevano dubbin del successo : e non 
meno it sospetto 	conceputo del nuovo Duca , 
del quale era fama , che sebbene quando pail 
da 	lui gli tivesse 	promesso 	di 	ritornare , 	che 
pill non ritornerebbe . Ne 6 fuora del verisimi- 
le ;. che essendo 	quasi incognita appresso agli 
Oltramontani la scelleratezza d'usare contro agli 
uomini i veleni , frequente in molte parti d'Ita- 
lia , Carlo , e tutta la Corte 	oltre 	al sospettare 
della fede , avesse in more it nome suo : anzi 
si reputasse gravemente ingiuriato che Lodovico 
per poter fare senza pericolo un' opera cosi ab- 
bominevole avesse la sua venuta 	in Italia pro- 
curata . Deliberossi pure finalmente l'andare in-
nanzi , come continuamente sollecitava Lodovi- 
co , 	promettendo di ritornare al Re fra pochi 
giorni: perche e it soprassedere del Re in Lom-
bardia , ne meno it ritornarsene precipitosamen- 
te in Francia 	era 	del 	tutto 	contrail() alla sua 
intenzione. Al Re it di medesimo che si mos-
se da Piacenza , vennero (i) Lorenzo e Gio- 

, 

(I) Di questi Lorenzo e Giovanni ha scritto di so-
pra , dove ha detto, per qual cagione da'Magist ati fu- 
rono conflnati alle for ville; 	it che si Legge anco nel 
Giovio . 
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vanni de' Medici, 	i 	quali . fuggiti occultamente 
delle loro Ville facevano instanza che '1 Re s'ae- . 
cosiasse 	a 	Firenze, 	promettendo 	molto della,. 
volonta 'del popolo Fiorentino in versq,la Casa. 
di Francia , - e 	non 	meno 	dell' odio contro a 

-Piero de' Medici, contro al quale era per nuo-
ve cagioni aurpentato non poco lo sdegno del 
Re ; 	perche avendo mandato da Asti un Im- 
basciatore a Firenze 	a 	proporre mope offerte 
se gli consentivano it passo , e in futuro s'aste-
nevano dall'ajutare Alfonso; e in caso perseve-
rassero nella prima deliberazione molti minacci, 
e avendogli , 	per fare maggior terrore , 	coin- 
rnesso che se subito non si determinavano , si 
partisse : gli era stato , 	cercando scusa del dif- 
ferire, risposto, che per essere i Cittadini prin- 
cipal del governo , 	come in quella stagione a 
costume de'Fiorentini , alle loro vile , non po-
tevano dargli risposta certa cosi subito : ma che 
per un Imbasciatore 	proprio farebbero 	presto 
intendere al Re la mente loro . 1  Non era mai 
stato nel Consiglio Reale messo in dubitazione 
donde fosse piuttosto da dirizzarsi con l'eserci-
to , o per it cammino ' it quale per la Tosca-
na , e per it territorio di Roma conduce dritto 
a Napoli , 	o per quello che per la Romagna , 
e per la Marca , 	passato it flume del Tronto 
entra nell'Abruzzi; 	non perche e' non confi- 
dassero di cacciare le gents Aragonesi, le quali 

1 Era nel cons/ glio Reale senza contraddi-
zione stato deliberato , che fusse . 
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con difficolt1 resistexano a ObignI ; ma perche 
pareva cosa indegna 	della grandezza 	di 	Canto 
Re , e della glom dell' arms sue , 	essendbsi it 
Fontefice , e i Fiorentini dichiarati contro a lui 
dare causa agli uomini di pensare , ch'egli fug-
gisse quel cammino , perche si diffidasse di sfor- 
zargli ; 	e 	piii 	perche si stimava 	pericoloso 	it 
fare la guerra nel Reame di Napoli lasciandosi 
alle spalle inimica la Toscana e lo Stato Eccle-
siastico ; oncle volti al cammino di Toscana , si 
delibero di passare l'Appennino piuttosto per la 
mpntagna di Parma, come Lodovico Sforza 
desideroso d' insignorirsi di Pisa aveva insino in 
Asti consigliato , che per it cammino diritto di 
Bologna : 	pero 	Pantiguardia , 	della 	quale 	era 
Capitano Giliberto Monsignore di Monpensieri 
della famiglia di Borbone del sangue de' Re di 
Francia , seguitandola it Re col resto dell'eser- 
cito , 	passel a Pontremoli , 	terra 	appartenente 
al Ducato di Milano , pasta al, pie dell'Appen- 
nino in sul flume della Magra , 	it qual flume 
divide 	it 	paese 	di Genova , 	chiamato 	antica- 
mente Liguria , dalla Toscana . Da Pontrernoli 
entre Monpensieri 	nel 	paese della Lunigiana , 
della quale una parte ubbidiva a' Fiorentini, al-
cune Castella erano de'Genovesi , it resto de' (1) 

(,) Questi Marchesi Malespina hanno avuto antico 
domiuio nella Lunigiana, e,altrove, come si legge nel-
rorigine e succession loro, scritta da Tom.Poreacchi fat-
ta d'ordine del Marchese Lodovico, illustre di sangue e 
d'animo,che nuovamente 	a' 22.. di Luglio 	passato 	del 
i 573. 8 da 1)io stato chiamato a miglior riposo con gra- 
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Marchesi Malespini ; 	i quail sotto la protezio- 
ne , chi del Duca di Milano , 	chi de'Fiorenti- 
ni ,,illi de' Genovesi, i loro piccoli Stati man-
tenevano:Unironsi seco in quei confini gli Sviz- 
zeri , 	ch'erano 	stati 	alla difesa di Genova , 	e 
Partiglierie venute per mare a Genova , e dipoi 
alla Spezie, 	e 	accostatosi 	a Fivizano Castello 
de' Fiorentini , dove 0i condusse Gabriello Ma- 
lespina Marchese di Fosdinuovu , 	loro .racco- 
mandato , to presero per forza , 	e saccheggla- 
rono, ammazzando tutti i soldati lorestieri che 
vi erano dentro , 	e molti degli 	abitatori , 	cosa 
nuova , e di spavento grandissimo all' Italia, gia 
lungo tempo assuefatta a vedere guerre pia pre-
sto belle di pompa , 'e di apparati quasi sunlit 
a' spettacoli , che pericolose , e sanguinose. Fa- 
cevano i Fiorentini 	la 	resistenza .principale 	in 
Serezana piccola Citta, stata da loro motto for-
tificata ; ma non ravevano provveduta contro a 
inimico cosi potente, come sarebbe stato neces-
sario , percbe non v'avevano messo Capitano di 
guerra d'autorita , ne molti soldati , e quegli gia 
ripieni di vilta per la fama 	sola 	dell' approssi- 
marsi I'esercito Franzese ; e nondimeno non si 
reputava di facile espugnazione , massimamente 
la fortezza ; 	e motto pia (I) Serezanello, toc- 

ye jattura de' virtuosi, e con eterna gloria del nome suo. 
lila la terra di Pontremoli , dice it Govio , che per que-
stion nata and() in ruina poco dipoi ; e soggiunse alcuni 
altrj, particolari di terre prose , che qul non si leggono . 

(i) Serezanello si tiene, 	che fosse edificato da Ca- 
struccio signor di Lucca. Govio. 
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ca molto munita , edificata in sul monte sopra 
Serezana ; ne poteva dimorare l'esercito in que- 
sti luoghi molti di , 	perche 	quel 	paese sterile 
e stretto rin'chiuso tra 1 mare, e '1 monte , non 
bastava a nutrire tanta moltitudine , ne potendo 
venirvi vettovaglie 	se 	non 	di 	luoghi lontani -i- 
non potevano essere 	a 	tempo al bisogno pre- 
senie ; da che pareva che le cose del Re po-
tessero facilmente ridursi in non piccole angu-
stie: perche sebbene non gli potesse essere vie-
tato , che , lasciatasi indietro la terra , o la for- 
tezza di Serezana , 	e di Serezanello 	assaltasse 
Pia : o per it Contado di Lucca , la qual citta. 
per mezzo del Duca di Milano , 	aveva occui_ 
tamente deliberato di riceverlo , entrasse in altra 
parte del dominio Fiorentino ; nondimeno mal 
volentieri 	si 	riduceva 	a 	questa 	deliberazione , 
parendogli che se non espugnava la prima ter- 
ra che se gli era opposta , 	si diminuisse tanto 
della sua reputazione , che tutti gli altri piglie- 
rebbero facilmente animo 	a fare it medesimo . 
Ma era destinato che , 	o 	per 	beneficio 	della 
Fortuna , o per ordinazione d'altra pia alta po- 
testa 	(se pert) queste sense meritano 	1' impru- 
denze , e le colpe degli uomini ) 	a tale impe- 
dimebto sopravvenisse rimedio subito ; imperoc- 
the in Piero 	de'Medici 	non 	fu ne maggiore 
animo , 	ne maggiore constanza 	nell'avversita , 
che fosse stata , o (I) moderazione, o pruden- 

. 	 • 
(i) Accusa 1' immoderato, 	e 	impruderte procedere 

di Piero de'Medici di sopra; 	il che si Iegge anco net 

   
  



r35 
za nelle prosperity . 	Era , continuaniente multi- 
plicato it dispiacere che la Citta di Firenze ave-
va• da principio ricevuto dall'opposizione che si 
faceva al Re, non lento per esscre stab di nuo-
vo sbandeggiati i mercatanti Fiorentini di tutto 

.11 Reame di Francia : quanto per it timore del- 
la potenza de' Franzesi 	cresciuto 	eccessivamerr- 
te , 	come s' intese resercito avere cominciato .a 
passare l'Appennitto , 	e dipoi la crudelta usata 
nell'occupazione di Fivizano : e pert) da ciascn-
no era palesemente detestata la temerity di Piero 
de' Medici , che senza necessity , e credendo pill 
a se medesimo , 	e 	al consiglio di ministri te- 
merarj , e arroganti ne' tempi della pace , inu- 
tili e viii 	ne' tempi pericolosi , 	che 	a' Cittadini 
amici paterni , 	da' quail 	era 	stato 	saviarnente 
consigliato , 	avesse 	con 	tanta inconsiderazione 
provocato I'armi d'un Re di Francia potentissi- 
mo , 	e ajutato dal Duca di Milano , 	essendo 
massimamente 	egli 	imperito 	delle 	cose 	della 
guerra , la Citta , 	e it dominio loro non forti- 
ficato , e poco provveduto di soldati , e di mu- 
nizioni per difendersi 	da tanto impel° ; 	ne, 	si 
dimostrando degli Aragonesi , per i quali s'era- 
no esposti a tanto pericolo , 	altro 	che '1 Duca 
di Calabria, impegnato con le sue genti in Ro- 
magna . 	per 	l'opposizione solo di una piccola 
parte dell'esercito Franzese : 	e percio la patria 

Giovio ; it quale mostra , ch' egli. tirato da giovenil leg- 
gerezza commetteva 	i govemi a ministri motto igno- 
bili . 
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loro abbandonata 	da„ ognuno 	restare 	in odio 
smisurato , 	e 	in preda manifesta 	di chi aveva 
con tanta instanza cercato 	di non avere.  neces- 
sity di nuocere loro. 	Questa 	disposizione 	gta 
quasi di iutta la Citta era accesa 	da molti Cit- 
tadini nobili (i), 	a' quali 	sommamente dispia== 
ceva it governo presente , 	e che 	una fanugha 
sola s'avesse arrogato la potesta di tutta la Re-
pubblica i e questi aumentando it timore di co-
loro che da .0 stessi temevano, e dando ardire 
a coloro , che cose nuove desideravano , aveva-
no in modo sollevato gli animi del popolo, che 
gia si cominciava molto a temere 	che is Citta 
facesse tumultuazione ; incitando ancora pill gli 
uomini la superbia , e it procedere immoderato  
di Piero , 	discostatosi in molte cose dai costu- 
mi civil; , 	e dalla mansuetudine de' suoi mag- 
port : donde quasi insino da puerizia era stato 
sempre odioso alla universality de' Cittadim , 	e 
in modo che 6 certissimo , 	che 	it 	Padre Lo- 
renzo 	contemplando 	la sua natura si era spes- 
so lamentato 	con 	gli 	amici 	pill 	intimi , 	che 
1' imprudenza , c arroganza del figliuolo parto- 
rirebbe 	la 	rovina 	della 	sua 	,rasa . 	Spaventato 
adunque Piero dal pericolo , it quale prima ave- 
va ternerariamentc disprezzato , 	mancandogli 	i 
sussidj promessi dal Pontcfice , 	e 	da 	Alfonso 
occupati per la perdita d' Ostia , per l'oppugna- 

(1) Di sopra ha addotto le ragioni perche it gover-
no presente avosse avuto a dispiacere al N'obili di Do-
renza; it che e scritto net luogo da me citato di sopra. 
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zione di Nettunno , e per, it timore dell'armata 
Franzese , 	ei 	risolve precipitosamente 	d'andare 
a cercare dagr inimici 	quella 	salute , 	la 	quale 
pitl nod sperava dagli amid , seguitando„Pesem-
pio (1) del padre, it quale essendo l'anno mil-
-13 quattrocento settanta nove per la guerra fatta 
a' Fiorentini da Sisto Pontefice , e da Ferdinan- 
do Re di Napoli ridotto 	in gravissimo perico,- 
lo , andato a Napoli a Ferdinando , ne riporto 
a Firenze la pace pubblica , e la 	icurta priva- 
ta . Ma 6 senza dubbio molto pericoloso it go- 
vernarsi con gli 	esempi , 	se 	non concorrono 
non solo in generale , 	ma in tutti i particolari 
le medesime ragioni ; se le cose non sono re- .. 
golate con la medesima prudenza , 	e se , oltre 
a tutti gli altri fondamenti , non v' ha la parte 
sua la medesima fortuna . Con questa determi-
nazione partito da Firenze, ebbe ' innanzi die 
arrivasse al Re avviso 	che (2) i cavalli di Pa- 
golo Orsino , 	e trecento fanti mandati da' Fio- 
rentini 	per 	entrare 	in 	Serezana ,erano 	stati 
rotti da alcuni de' Franzesi 	corsi 	di 	qua 	dalla 
Magra , e restati la maggior parte o morti , o 
prigioni. Aspetto a Pietrasanta it salvocondotto 
Regio , dove andarono 	per condurlo sicuro it 

Poco /onion° . 

(1) Questo esempio 6 recitato dal Pontano nel lib. 5. 
de prudentia, avendolo egli prima lael lib. 4. della istes-
sa virtu commendato , siccome ho notato di sopra nel 
principio di quesio lib. 

(a) Dice it Giovio , che Paolo Orsino aveva 	i suoi 
cavalli in Serenana , la qual consegnata, essozli aveva 
nienati a Fioreuza . 
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Vescovo di San 11/1a1b , 	e alcuni 	altri Signori 
della Corte , ,dai 	quail 	accompagnato ando al- 
l'esercito it di medesimo che it Re col resto del-
resercito s'uni con rantiguardia, la quale accam-
pata a Serezanello baiteva quella rocca , ma non 
con tale progresso ch'avessero speranza d'espe= 
gnarla. Introdotto innanzi al Re, e da lui rac-
colto benignamente pia con la fronte , che con 
ranimo , 	mitigo 	non 	poco della sua indegna- 
zione col consentire a tutte le sue (t) dimande 
che furono alto , e immoderate : che le fortezze 
di 	:)lietrasanta , 	e 	di 	Serezana , 	e 	Serezanello 
term che da quella parte erano 	come chiave 
del dominio Fiorentino , e le fortezze di Pisa  , 
e del porto di Livorno , membri importantissi- 
mi del Toro Stato 	si deponessero in mano del , 
Re , 	11 quale per uno scritto di mano propria 
si obbligasse a restituirle , 	come 	prima 	avesse 
acquistato it Regno di Napoli ; procurasse Pie- 
ro che i Fiorentini gli prestassero 	dugentomila 
ducati , e it Re gli ricevesse in confederazione, 
e sotto la sua protezione : delle quail cose pro. 
'nesse con semplici parole , si differisse a espe-
dime le scritture in Firenze, per la quale Citta 
it Re intendeva di passare : 	ma 	non 	si differ! 
gi 	la 	consegnazione 	delle FOrtezze ; 	perche 

(0) II Giovio tace , che 'l Re 	domandasse 	a Piero 
queste Fortezze , ma solo dice , che furono consegnate ; 
e soggiunge , che furono mandati Imbasciatori Fiorenti- 
ni a Carlo; it che 6 scritto nella carta seguente , 	dove 
ho notato , che it Beinbo tiene opinion cbntraria a que-
sto Autore, e al Giovio . 
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Piero gli fete subito consngnare quelie di Se_ 
rezana , di Pietrasanta , e di Screzanello; e po-
chi di poi fu per ordine suo lam) it medesimo 
di quelle di Pisa , e di Livorno : 	maraviglian- 
dosi grandemente 	tutti 	i Franzesi 	che 	Piero 
.cosi facilmenie avesse consentito a cose di tanta 
importanza , perche it Re senza dubbio avreb-
be convenuto con inolto minori condizioni. Ne 
pare in questo luogo da pretermettere quel che 
argutamente rispose a Piero 	de' Medici Lodo- 
vico Sforza , che arrive il di seguente all'eser- 
cito ; 	perche scusandosi Piero che essendo an- 
datogli incontro per onorarlo , I'avere Lodovico 
fallito la strada era stato cagione che ,la sua an-
data fosse stata vana , rispose molto prontamen-
te, vero h, the uno di not ha fallito la stra- 
la , ma sarete forse .Ooi stato quello , 	quasi 
rimproverandogli 	che per 	non avere prestato 
fede a' consigli suoi, fosse caduto in tante dif- 
ficoltV, 	e pericoli; 	ben& i successi seguenti 
dimostrarono 	avere 	fallito 	it 	cammino 	diritto 
ciascuno di loro , ma con maggiore infamia, e 
infelicity di colui , it quale collocato in maggio-
re grandezza faceva professione d'essere con la 
prudenza sua , 	la 	guida di tutti gli altri . 	La 
deliberazione di Piero 	non solo assicure it Re 
delle cose della Toscana , 	ma 	gli rimosse del 
tutto gli ostacoli della Romagna , dove gia de-
clinavano molto gli Aragonesi : perche come 6 
difficile a chi appena difende se stesso dagl'im- 
minenti pericoli , 	provvedere 	in un medesimo 
tempo ai pericoli degli altri; 	mentre che Fer- 
dinand° sta ileum nel forte alloggiamento della 
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Cerca di Faenza , gr-inimici ritornati nel Con_ 
tado d'Imola, poiche con parte delresercito eb. 
bero assaltato 	it Castello 	di 	Bubano , 	ma 	•in 
vano ; perche per it piccolo circuito bastava po- 
ca gente a difenderlo , 	e 	per 	la 	bassezza del 
luogo it paese era inondato dalracque , preseref 
per forza ii Castello di (i) Mordano , con tut- 
to che assai forte , 	e provveduto copiosamente 
di soldati per difenderlo : 	ma 	fu talc l'impeto 
dell' artiglierie-, 	tale 	la 	ferocia 	dell' assail° 	dei 
Franzesi , 	che benehe nel passare i fossi pierii 
d'aiqua non pochi d'essi v'annegassero ; 	quelli 
di dentro 	non 	poterono 	resistere ; 	contro 	a' 
quali talmente in ogni eta , 	in 	ogni sesso in- 
crudelirono , che empierono tutta la Romagna 
di grandissimo terrore : 	per 	it 	qual 	caso 	(2) 
Caterina Sforza, disperata d'aver soccorso, s'ac-
cordo per fuggire it pericolo presente co'Fran- 
zesi , 	promettendo all'esercito loro ogni como- 
dita degli Stati loro sottoposti al figliuolo ; don-
de Ferdinando insospettito della volonta dei Fa- 

(0 Dice it Giovio nel lib. 2. che Mordano fu preso 
da' Franzesi , avendo 	essi con due colpi di Falconetto 
rotta la catena del ponte levatojo, per it quale poi rur. 
pero dentro; e che i difensori vi furono tagliati a pezzi 
tutti fino a' fanciulli per vendetta d'alcuni annegati nella 
forsa , essendosi rotto it ponte . 

(2) Questa Caterina , di cui ha parlato di sopra , fa 
figliuola di Galeazzo Maria Sforza, 	ma naturale , 	e fa 
moglie del 	Sig. Girolamo 	Riario Signore 	di Forli , 	e 
d'lmola ; e poi di Giovanni de' Medici , 	come scrive di 
sotto nel lib. 4. benche altri falsamente dica di Cosimo. 
11 success° di lei e scritto verso it fine Zti detto lib. 4.,  
., Jai Giovio . 
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ventini , e parendogli pericoloso lo stare in mez- 
zo d'Imola, 	e 	di Forli , 	tanto pia essendogli 
gia. nota I'andata di Piero de' Medici a Sereza-
ra , si litho alle mura di Cesena; dimostrande 
tanto timore , 	che 	per non passare appresso a 
Forli, condusse l'esercito per'-.t poggi , 	via pia 
lunga e dilficile , a canto a Castrocaro Castello 
de' Fiorentini : 	e 	pochi giorni poi come ebbe 
inteso l'accordo fatto da Piero de' Medici , per 
it quale partirono da lui le genii de' Fiorentini, 
si dirizzo al cammino di Roma : e nel tempo 
rnedesimo Don Federigo 	partito 	dal Porto di 
Livorno , si ritiro con l'armata verso it Regno 
di Napoli , 	dove 	cominciavano a essere neces- 
sarie ad Alfonso per la difesa propria• quell ar-
mi , le quail aveva mandate con tanta speranza 
ad assaltare 	gli 	Stati 	d'altri , 	procedendo non 
meno infelicemente in quelle 	parti le cose sue 
che ahrove : perche non gli succedendo l'oppu- 
gnazione 	tentata 	di 	Nettunno , 	aveva 	ridotto 
l'esercito a Terracina ; e l'arrnata Franzese , del-
la (pale erano Capitani it Principe di Salerno, 
e Monsignore di Serenon , si era scoperta so- 
pra Ostia , 	benche pubblicando 	di 	non voler 
offender 	lo 	Stato 	della 	Chiesa , 	non 	poneva 
gente in terra , 	ne laceva segno alcuno 	d'ini- 
micizia 	col 	Pontefice ; 	con. tutto 	che 	it 	Re 
avesse pochi di innanzi recusato 	di 	udire (t) 

(t) Questo fu poi fatto Papa, e chiamato Pio III. o 
dice it Giovio ancora , cli ei non fu udito, 	ne ricevuto 
in campo, essendo in odio al Re, ed'ai Baroni, per la 
fresca memorilh di Papa Pio suo Zio fautor dean Ara. 
gonesi contro gli Arigioini. 
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Francesco Piccolornini Cardinale di .Siena man-
datogli Legato da Jut . Pervenuta a Firenze la 
notizia delle convenzioni fatte da Piero delde- 
dici 	con 	tanta diminuzione del dominio loro , 
e con si grave , e ignominiosa ferita della Re-
pubblica , si concite in tutta la Citta ardentiesi-
ma indegnazione; commovendogli oltre a tanta 
perdita l'avere Piero 	con 	esempio nuovo , 	ne 
mai usato da' suoi maggiori alienato senza con-
siglio de' Cittadini, senza decreto de' Magistrati , 
una parte tanto notabile 	del dominio Fiorenti- 
no: percia , e le querele erano acerbissime con-
ttto a lui, e per tutto si udivano voce di Citta- 
dini , 	che stimolavano l'un reify° a recuperate 
la liberta , non avendo ardire quegli che con la 
volonta aderivano a Piero , 	di 	opporsi ne con 
le parole, 	ne 	con forze a tanta inclinazione . 
Ma non avendo 	facolta 	di difendere Pisa , 	e 
Livorno , 	sebbene si confidassero di rimuovere 
it Re dalla volonta 	d'avere quelle 	Fortezze , 
nondimeno per separare i consigli della Repub- 
blica dai consigli 	di Piero , 	e 	perche almeno 
non fosse riconosciuto dal privato 	quel che al 
pubblico apparteneva , gli mandarono subito (r) 
molti Imbasciatori di quegli che erano malcon-
tenti della grandezza de' Medici; e perci6 Piero 
conoscendo questo essere principio di mutazione 

(i) II Bembo metre, 	che gl'Imbasciatori 	Fiorentini 
fossero quegli, che fuor della commission° avuta desse- 
ro le Fortezze a Carlo, 	e che percio dalla Repubblica 
furon banditi , 	e confiscate i beni ; 	it .che 	discorda da. 
questo Autore , e dal Giovic. . 
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dello Stato , per provvedere ,, alle cose sue innan-
zi nascesse maggiore disordine , si parti dal Re 
sotto colore d'andare a dare perfezione a quel-
lo gli aveva promesso . Nel qual tempo , e Car-
lo parti da Serezana (1) per andare a Pisa, e 
Lodovico Sforza , 	ottenuto 	con 	pagare 	certa 
quantity di danari , che r investitura di Genova 
conceduta dal Re pochi anni innanzi a Giovari 
Galeazzo per lui , e per i discendenti , 	si tra- 
sferisse in se , e ne' discendenti suoi , se ne ri-
torno a Milano ;. ma con l'animo turbato con-
tro a Carlo , per avere negato di lasciare a guar-
dm sua , secondo diceva essergli state promes-
so , Pietrasanta , e Serezana : le quali terre per 
farsi scala all' ardentissima cupidity , 	che 	aveva 
di Pisa , domandava , come tolte ingiustamente 
pochissimi anni innanzi da' Fiorentini 	a' Gene- 
vest . 	Ritornato 	Piero 	de' Medici 	a Firenze , 
trove la maggior 	parte 	de' Magistrati 	alienata 
da lui , 	e 	sospesi gli anirni degli amici di pia 
moment°, perche contro al consiglio Toro ave-
va tutte le rose imprudentemente governato ; e 
it popolo in tanta sollevazione , che voleudo egli 
A di seguente , 	che 	fu it di nono di Novem- 
bre entrare nel Palagio , 	nel 	quale risedeva la 
Signoria , Magistrato sommo della Repubblica , 
gli [II proibito 	,da 	alcuni 	Magistrati , 	che ar- 
tnati guardavano la porta , dei quali fu it prin- 

. 

(I) II Giovio , 	e it Corio dicono che ande primeolo 
Lucca , dove ebbe danaro, doe 4o. mila wadi , secokl- 
do it Coro . 	i 
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Jacopo de' Nerli , giovane nobile , e cipale (i) 	

. 

ricco : it che divulgato per Ia Citta , 	it popolo 
subito tumultuosamente piglio l'armi , 	concitato 
con maggiore impeto , 	perche • Pagolo 	Orsino 
co' suoi uomini d'arme , chiamato da Piero s'ap- 
prossimava : 	donde egli 	che gia alle sue case 
ritornato era , perduto d'animo , e di consiglio, 
e inteso elle la Signoria 	l'aveva 	dichiarato re- 

_belle , 	si fuggi con grandissima celerity di Fi- 
renze, seguitandolo (2) Giovanni Cardinale del-
la Chiesa Romana , e Giuliano suoi fratelli ; a 
quali similmente lurono 	imposte 	le pene ordi- 
nate contro ai rebelli , e se ne ande a Bologna; 
ovq, Giovanni Bentivogli , 	desiderando in altrui 
quel vigore d'animo , 	it quale (3) non rappre- 
sent() poi egli nelle sue avversit, rnordacemen-
te nel primo congresso lo riprese , che in pre- 
giudicio non solo proprio , 	ma non meno per 
rispetto dell'esempio di tutti quegli , che oppri- 
mevano la liberty delle loro patrie , 	avesse cosi 
vilmente , 	e senza Ia morte d' un uomo solo , 
abbandonata tanta grandezza. In questo modo , 
per la temerity d'un giovane , cadde per allora 
la famiglia 	de' Medici 	di 	quella 	potenza , 	la 

quale 

(t) It Giovio aggiunge a Jacopo de'Nerli it Gualte-
rotto. 

(2) Travestito da Fratp . Giovio. 
(3) Iliprende di sotto nel lib. 7. 	Giovanni Bentivo- 

glio del medesimo errore , ch'egli qul tassa in Piero de 
Medici ; 	e nel lib. z: l'autorc tassa anco di questo me- 
desiino vizio Giovanni Pontano , come quivi ho Potato . 
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quale sotto norne , 	e 	cosh dimostrazioni 	quasi 
civili aveva sessanta 	anni 	continui 	ottenuta 	in 
Firenze , 	ceminciata 	in 	Cosimo suo bisavolo , 
Cittadino di singolare prudenza, e di ricehezze 
ine'stimabili , 	c peril celebraiissimo 	per tune le 
parti dell'Europa; e molto pia pt.Tche con am-
mirabile magnificenza , e con animo veramente 
Regio , avendo pill rispetto alla eternity del no-
me suo, che alla comodita de' discendenti, spe- 
se pia di quattrocentomila 	ducati, in 	fabbriche 
di Chiese , di Monasteri , e d'altri superbissimi 
edifiej , 	non 	solo 	nella 	patria , 	ma 	in molts 
parti del Monde : 	del 	quale Lorenzo nipote:, 
grande d'ingegno, e di eccellente consiglio, ne 
di generosite d'animo minore dell'avolo , 	e nel 
governo della Repubblica 	di pia assoluta auto- 
rite , benche inferiore assai di ricchezze , 	e di 
vita motto pill breve, 	fu in grande estimazione 
per tutta Italia, e appresso a molti Principi fo- 
restieri , 	la quale dopo la morte si converti in, 
memoria molto chiara , 	parendo 	che insieme 
con la sua vita , la concordia e la felicity d'Ita- 
lia fossero mancate. 	Ma 	(t) it di medesimo , 
nel quale si mute to Stato di Firenze , essendo 
Carlo nella Cilia di Pisa , 	i 	Pisani 	ricorsero a 
lui popolarmente a domandare la liberty , que- 
relandosi gravemente dell' ingiurie , 	le quali di- 
cevano riceverc da'Fiorentiiii , 	e affermandogli 

(1) Aggiunge it Giovio anco nell'ora medesima ; ed 
it cape dc' Pisani dice, 	che fu 	Simone 	Orlandi, 	che 
and() a doinqudar la liberty . 

Guicciarti. rot. I. 	 lo 
; 
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aleuni de' suoi che eKano present; , esser Boman-. 
da giusta , 	perche i Fiorentini 	li 	dominavano 
aeerbamente , 	it 	Re 	non 	considerando quell° 
che importasse questa richiesta , e che era con-
traria alle cose trattate in Serezana , rispose su- 
Lin) essere contento: 	alla quale risposta it po- 
polo Pisano pigliate l'armi , 	c gettate per terra 
de'luoghi pubblici 	P insegne 	de Fiorentini , 	si 
vendico cupidissimamente 	in liberta ; 	c 	nondi- 
meno it Re ,,contrario a se mcdesimo , ne sa-
pendo che cose si concedesse , voile che vi re- 
stassero (r) gli ufficiali 	de' Fiorentini a eserci- 
tare la solita giurisdizione : e da altra parte la-
scio la Cittadella vecchia in mano de' Pisani ri- 
ttne"ndo per se la (2) nuova , 	ch'era d'impor- 
tanza molto maggiore. Potette apparire in que- 
st; accidenti di Pisa e di Firenze 	Tud 	che 6 
eonfermato per provcrbio comune, che gli uo- 
Mini , 	quando s'approasintuno i loro infortuni , 
perdono principalmente 	la 	prudenza , 	con 	la 
quale aveebhero petuto irnpedire 	le cose desti- 
nate : 	perche 	e 	i Fiorentini 	sospettosissimi in 
ogni 	tempo 	della 	fede 	de' Pisani , 	aspettando 
una guerra di tanto pericolo , non chiamarono 
a Firenze i Cittadini principal; di Pisa , 	come 
per assicurarsene solevano fare di numero gran-
de in ogni leggiere accidente ; ne Piero de'Me- 

0) Dice it Giovio,.che si fuggiron di Pisa; iI che 
e al fine del lib. i. 	ma questo Autor 	lo rafferma nel 
principio del lib. 2. 

(:-) In questa lascio Antracio Franzese con una ban-
da eletta di soldki . Giovio of principio id lib. 2. 
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dici apProPinquandosi taut,: difficulty , arm6 di 
fanti forestieri la piazza, e it palagio pubblico, 
come in sospetti molto minori s'era fatto molte 
altre vdlte , 	lc quli provvisioni avrcbbero fatto 
impedimento grande a queste mutazioni . 	Ma 
ire quanto alle cose di Pisa 	6 manifesto , 	che 
a' Pisani 	inimicissimi per natura de! nome Fio- 
rentino 	Bette 	animo 	principalmente 	a, 	questo 
mote l'autorita 	di 	Lodovico Sforza , 	it 	quale 
aveva tenuto 	prima 	pratiche 	occ'ilte 	a questo 
effetto con alcuni Cittadini 	Pisani 	sbanditi 	per 
delitti privati : 	e 	it 	di medesimo Galeazzo di 
Sanseverino , 	it 	quale da lui era stato 	Jasciato 
appresso al Re , concito it popolo a questa tu-
rnultuazione, mediante la quale Lodovico si per-
suadeva it dominio di Pisa avergli presto a per-
venire , non sapendo tal eosa dovero dopo non 
motto tempo esser cagione 	di tutte le sue mi- 
stoic. Mat medesimamente manifesto, de co- 
municando la none dinanzi 	alcuni Pisani 	quel 
che avevano s nell'animo 	di 	fare 	al Cardinal di 
San Piero in Vincola ; 	egli , 	it quale insino a 
quel di (i) 	non era forse mai stato autore di 
quieti consigli , 	gli 	conforte con gravi parole , 
che considerassero non solamente la superficie , 
e i principj delle cose, ma pill intrinsecamente 
quel che potessero in progresso di tempo par- 
torire . 	Essere 	desiderabile 	e 	preziosa cosa la 
--- ..----- 

(1) A carte 72. di questo Autore 	ho notato in po- 
stilla , che anco it Ginvio tiene, 	che fin quando quest* 
Cardinale fu fatto Papa , 	e fu chiamato Giulio II. egli 
diede cagioni: di movimenti grandi all' Italia. 
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liberty , 	e 	tale 	che. meriti 	di sottomettersi ad 
ogni pericolo , quando almeno in qualche par- 
te 	s' ha 	sperahza 	verisirnile ,di sostenerla ; 	ma 
Pisa citta spogliata di popolo , 	e 	di 	ricchezze 
non avere facolta di difendersi dalla potenza de' 
Fiorentini , ed esser &Mace consiglio it promet-
tersi , che ratitorita del Re di Francia avesse a 
conservTi-li : 	perche 	quando hen non potessero 
pia in lui i danari de' Fiorentini , 	come verisi; 
milmente poirebbero , 	atteso massimamente 	le 
cose trattate a Serczana , 	non 	avere sempre i 
Franzesi a stare in Italia; perche per gli esem- 
pi de' tempi passati 	si 	poteva facilmente giudi- 
cat"' it 	futuro , 	ed 	essere grande imprudenza 
l'obbl igarsi a un pericolo perpetuo sotto fonda- 
menti non perpetui, 	e per speranze incertissi- 
me 	pigliare 	con 	inimici 	tanto 	pia 	potent; 	la 
guerra ceria : nella quale non si potevano pro- 
mettere 	gli 	ajuti d'altri , 	perche 	dependevano 
dall'altrui volonta ; e quel che era pia , 	da ac- 
cidenti molto varj : e quando bene gli ottenes-
sero , non per questo fuggirebbero , ma fareb-
bero pia grdvi le calamity della guerra , vessan- 
doli 	nel 	tempo medesimo i soldati deg!' inimi- 
ci , e aggravandogli i soldati degli amici , tanto 
piii acerhe a tollerare , 	quando 	conoscerebbero 
non cornbattere per la liberty proprie , ma per 
l'Imperio alieno , permutando servita a servoa: 
perche niun Principe vorrcbbe implicarsi ne'tra- 
vagli , e nelle spese d'una guerra , 	se non per 
dominargil; la quale per lc ricchezze, e per la 
vicinity de'Fio 	mini , (quali mentre che ayes- 
sero spirito, 1 un cesserebbero mai di molestar- 
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0 ) sostenere , 	se non con grandissime diffi- 
colta , non si potrebbe'. Partissi in questa con- 
fusions .di 	cose Carlo .da Pisa , 	prendendo it 
cammino verso Firenze, non intierarnente riso- 
Into che forma volesse dare alle cose de'pisani, 
e si ferm6 (1) a Signa, luogo propinquo a Fi-
renze a sette miglia , per aspettare innanzi che 
entrasse in quella Cilia , che alquanto fosse ces-
sato it tumulto del popolo Fiorentino , it quale 
non aveva deposte l'armi prese it di ch'cra sta-
to cacciato Piero de' Medici , e per dare tempo 
a Obigni , 	it 	quale per entrare con maggiore 
spavento in Firenze , aveva mandato a chiama- 
re , 	con ordine che lasciasse 	l'artiglierie a Ca- 
strocaro, e licenziasse dagli stipeudj suoi i cin-
quecento uomini d'arme Italiani , che eiano se-
co in Romagna , e insieme le genii d'arme dcl 
Duca di Milano, in modo che de'soldati Sfor-
zeschi non lo seguito altri che'l Conte di Ga-
jazzo con trecento cavalli leggieri : e per molti 
indiz j si comprendeva essere it pensiero del Re 
d'indurre i Fiorentini col terrore delrarmi a ce- 
dergli it dominio assoluto 	della Gina ; 	ne 	egli 
sapeva dissimularlo con 	gr Imbasciatori medesi- 
rni, i quali pia volte andarono a Signa per ri- 
solver seco it modo delrentrare in Firenze , 	e 
per dare perfezione alla concordia 	che si trat- 
tava . Non e dubbio che 'I Re per l'opposizio-
ne che gli era stata fatta aveva contro al nome 

(1) Arrivo4  a Sipa, venendo da. Pisa, in ire allot-
giamenti . Gic;vio. 
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Fiorentino grandissimo sdegno , e odio conce-
puto , e ancora che e' fosse manifesto non es- 
sere proceduta dalla volonta 	della Repubblica , 
e ohe la Citta se ne fosse 	seco 	ddigentissima- 
mente giustificata , nondimeno 	non 	ne .restP.va 
con l'animo purgato , 	indotto , 	come si crede 
da molti de'suoi , i quali giudicavano non do- 
vere pietermettersi ropportunita 	d'insignonrse- 
ne , o mosi da avarizia non volevano perdere 
l'occasione di saccheggiare si ricca Citth, ed era 
vociferazione per tutto Pesercito, ale per resent- 
pio degli altri si dovesse 1 abbracciare  , 	poiche 
prima in Italia d'opporsi alla potenza di Fran- 
cia presunto avevano . 	Ne mancava tra i prin- 
cipali del suo consiglio 	chi alla restiturtone di 
Piero de' Medici to confortasse , 	e specialmen- 
le (I) Filippo Monsignor 	di Brescia , 	fratello 
del Duca di Savoja , 	indotto 	da amicizie pri- 
vate , e da promesse , in modo che , o preva- 
lendo la persuasione di questi 	(benche it Ve- 
scovo di S. Male consigliasse it contrario) , 	o 
sperando con questo terrore fare inclinar pia i 
Fiorentini alla sua volonta, o per aver'occasio- 
;Pe di prender pia facilmente in 	sul fatto quel 
partito che piii gli piacesse , 	scrisse una letters 
a Piero , 	e gli fece scrivere da Filippo Mon- 
signore , confortandolo ad accostarsi a Firenze , 
perche per l'amicizia 	stata tra i padri loro , 	e 

= Panire. 	• 

(i) Filippo Bressio lo chiama il Gtovin , a cui ag-
giunge Brissonnetto, ch' 6 it Vescovo di san  Male, di 
cui questo Autore strive in concrario, e'! Nkaro . 

   
  



15i 
per, it buon animo dimostratogli da lu.  i nella•con-
segnazion delle Fortezze , era deliberato di rein-' 
tegrarlo nella pristina autoria : 	le 	quali lettete 
non lo trovarono , come it Re aveva creduto , 
in Bologna , 	perch Piero mosso dalr asprezza. 
delle parole di Giovanni Bentivogli, e dubitan-
do non essere perseguitato dal Duca di Milano , 
e forse dal Re di Francia era per sua infelicita 
andato a Venezia , ,dove 	gli furono 	mandate' 
dal Cardinal suo fratello, it quale 'era restato in: 
Bologna . 	In Firenze 	si 	dubitava motto della 
rnente del Re, ma non vedendo con quali for-
ze , o con quale speranza gli potessero resime- 
re, 	avevano dew, per meno pericoloso consi- 
glio it riceverlo nella Cilia, sperando pur d'ave- 
re in qualche modo a placarlo : 	e nimdimeno 
per esser provveduti a ogai caso , avevano or-
dinato , the molti Cittadini si empissero le case 
occultamente d'uomini del dominio Fiorentino , 
e che i condottieri , i quali militavano agli sti-
pendj della Repubblica, entrassero dissimulando 
la cagione , con moth de' oro soldati in Firer', 
ze , e che ciascuno nella Citth , 	e 	nei 	luoghi 
circostanti 	stesse 	attento 	per pigliar 	l'armi 	al 
suon della campana maggiore del pubblico p,i-
lagio (0. Entre dipoi it Re con l'esercito con 
grandissima pompa, e apparato fatto con som-
mo studio , e magnificenza , cost dalla sua Cor- 

(i) Questo giorno, che'l Re entre in Fiorenza, stri-
ve it Govio , che morl Pico della Mirandola per sopran- 

, nome Fenice, datogli di Cowan consenso de dotti . 
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to , come dalla Oil; ed entry in segno, di vic- 
toria armato egli, e 'I suo cavallo con la lancia 
in sully coscia : 	dove si ristrinse subito la pra- 
tica dell'accordo, ma con molte difficolta , per- 
die oltre al favore immoderalo 	prestato da al- 
cuni de' suoi a Piero de' Medici , e le dirnande 
intollerabili , 	che si facevano di danari , 	Carlo 
scopertamente it dominio 	di Firenze dimanda- 
va , allegando , 	che per esservi entrato in quel 
modo armato I'aveva , 	secondo gli ordini mili- 
tari del Regno di Francia , legittimarnente gua- 
dagnato : 	dalla 	quale 	dirriat.da , 	bent tie 	final- 
mente si partisse, voleva nondimeno lasciare in 
Firenze certi Imbasciaiori di roba lunga 	( cosi 
chiamano in Franc is i Fottori , 	e 	le 	persone 
togaie ) 	con tali 	autori , 	che 	second0 gl' insti- 
tuti Franzesi avrebbe potuto pretendqe eSsergli 
attribuita in perpetuo non piccola giurtabzione : 
e per it contrario i Fiorentini cram) ostmatisst-
mi a couservare intiera , non ostante qualunque 
pericolo , 	la 	propria 	liberth , 	donde 	trattando 
insieme con opinioni tanto diverse, si accende- 
vano continuamente gli animi 	di ciascuna delle 
parti, e nondimeno niuno era pronto a termi-
mare le dIfferenze con l'armi : perches it popolo 
di Firenze 	dato 	per 	lu ga 	consuetudine 	alle 
mercatanzie , 	e 	non agli 	esercizj 	militari , 	te- 
meva 	grandemente , 	avendo 	infra 	le 	proprie 
rnura un potentissimo 	Be 	con 	tanto esercito , 
pieno di nazioni incognite, c ft roci: e a' Fran- 
zesi 	faceva molto timorc I'essere it popolo gran- 
dissimo , 	e l'avere dimostrato in quei di , 	the 
fu mutato it governo segui rnaggiori •d'audacia, 
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elle, prima non sarebbe stato creduto , e la fa,-
ma pubblica che al suono della campana grossa 
quantity d'uomini innumcrabile di tutto it pac- 
se circostante concorresse: 	nella 	qual 	comune 
paura levandosi 	spesso 	romori vani , 	ciascuna 
delle parti per sua sicurt 	tun;ultuosamente pi- 
gliava l'armi, ma niuna assaltava l'altra , o pro- 
vocava. 	 Riusci 	vano al Re 	it fondamento 	di 
F'iero de' Medici , 	per& he Piero 	sospettoso 	tra 
la speranza datagli , 	e 	it 	tin-lore di non essere 
dato in preda agli avversarj, domande sopra le 
lettere dcl Re , consiglio al Senato Veneziano. 
Niuna cosa 6 certamente pill (1) necessaria nel-
le deliberazioni arduc; niulla da altra parte pi4 
pericolosa che '1 domandare consiglio:  ne 6 dub- 
bio die meno 	6 	necessario 	agli 	uomini pru- 
dent; it consiglio, che agli imprudenti: 	e non- 
dimeno , che molto pith utility 	riportano i savj 
del consigliarsi: perche chi e quello di pruden-
za tanto perfecta , che consideri sempre , e co- 
nosca ogni cosa da se stesso ? 	E nelle ragioni 
contrarie discerna sempre la miglior parte? Ma 
che certezza ha chi domanda it consiglio d'es- 

	

sere fedelrnente consigliato? 	Perche 	chi 	d5 	it 
consiglio , se non 6 molto fedele , o affezionato 

(i) Di qul nasce, 	che 	quanta 	pit e necessario it 
tonsigliarsi nelle deliberazioni and .v, tanto pit deve es. 
sere avuto in reputazione 	it consOftro fedele; 	it che 
mostra Erodoto 	nel lib. 	1. nella 	oet ,ona 	di Creso Re 
de' Iidi , cui Ciro dopo avergli preso it Regno , 	l' ebbe 
riondimeno in molta stima, e gli fece grandissimi otaori 
per la prudenza ehe in lui conobbe nel eonsigliare . 
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a chi lo domanda , mosso non solo .da notabl- 
le interesse , tna per ogni piccolo suo comodo , 
per 	ogni leggier 	satisfazione 	dirizza spessb it 
consiglio a quel fine , che pia gli torna a pro- 
posito , o di che pia si compiace ; 	ed essendo 
questi fini it pia delle volte incogniti a chi cer-
ca d'esser consigliato, non s'accorge , se non i 
pruclente , dell' infedelta del consiglio . 	Cosl in- 
tervenne a Piero de' Medici , perche 	i 	Vene- 
ziani , giudicando, che l'andata sua faciliterehhe 
a Carlo it ridurre le cose di Firenze a'suoi di- 
segni , 	it 	che per 	l'interesse 	proprio 'sarebbe 
stato 	loro 	molestissimo , 	e 	pert) 	consigliando 
piuttosto se medesimi, che Piero , efficacissima_ 
rnente lo confortarono a non si mettere in po-
testa del R3 , it qual da lui si teneva ingiuria-
to : e per dargli maggiore cagione di seguitare 
it conaglio loro , 	gli 	offersero 	d'abbracciare le 
cose sue , e di prestargli , 	quando it tempo lo 
comportasse, ogni favore a rimetterlo nella pa-
tria : ne contenti di questo , per assicurarsi che 
allora di Venezia 	non si partisse , 	gli 	posero 
( se 6 state vero quel che dipoi si divulge) se-
gretissime guardie . Ma in questo mezzo erano 
in Firenze da ogni parte esacerbati 	gli animi , 
e quasi trascorsi a manifesta contenzione , 	non 
volendo it Re dall'ultime sue domande declina-
re ; ne i Fiorentini a somma di danari intolle-
rabile obbligarsi , ne giurisdizione , o preminen- 
za alcuna nel loro stato 	consentirgli : 	le 	quali 
difficolta quasi inesplicabili , se non con l'armi, 
sviluppe 	la 	virta 	di Piero Capponi , 	uno de' 
quattro 	Cittadini 	deputati 	a trattere 	col 	Re , 
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• uomo d'ingegno , e d'animo grande , e in Fi- 
renze molto stimato per queste quality , 	e per 
essere.nato di famiglia 	onorata , 	e 	disceso 	dt 
persone che avevano potuto assai nella Repub- 
btica , perche essendo un di egli , 	e i.,compa- 
gni suoi alla presenza del Re, e leggendosi da 
un Segretario Regio 	i 	capitoli immoderati , 	i 
quali per l'ultimo per la parte sua si propone71  
rano , 	egli 	eon gesti impetuosi Oa di mano 
del Segretario quells scrittura , 	la 	straccio in- 
nanzi agli occhi- del Re, soggiugnendo con vo- 
ce concitata 	(t), poiche si domaridano cose 
si disoneste, voi sonerete le postre Trombe , 
e not soneremo le nostre campane : ' volendo 
espressamente inferire 	che le differenze si de- 
ciderebbero con l'armi , e col medesimci impe- 
to , andandogli dietro i compagni , 	si partl su- 
bito della camera . 	Certo e , 	che 	le parole di 
questo Cittadino , noto prima a Carlo, e a tutta 
la Corte , 	perche pochi mesi innanzi era stato 
in Francia lmbasciatore de' Fiorentini , messero 
in tutti tale spavento , 	non credendo massima- 
mente, elle tanta audacia fosse in lui s6ma ca-
gione , che chiamatolo , e lasciate le dimande , 
alle quali si recusava di consentire, 	si conven- 
nero insieme it Re , 	e 	i Fiorentini 	in questa 
sentenza : 	che 	rimesse tutte le ingiurie prece- 
denti , la Citta di Firenze fosse am;ca , 	conle- 

(i) Vedi il Giovio 	al principio del lib. 2. Di qui - 
disse 11 Segretario Fiorentino, to strepito dell' arrni, c de' 
cavalli non pole far si, the non fosse udita la voce d'uu 
Cappon fra tanti Galli. 
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derata , 	c in prolezione perpetua della Corona 
di Francia : 	che in 	mano 	del Re per sicurth 
sua rimanessero la Cilia di Pisa , Ia terra,di Li. 
vorno con tulle le Inro Fortezze , le quali (t) 
fosse obbligato 	a 	restituire 	senza 	alcuna spesa 
a'Fiorentini , 	subito 	ch' avesse 	finita l'imresa 
del Regno di Napoli , intendendosi finita ogni 
volta dm avesse conquistata Ia Cilia di Napoli, 
o composto le cose con 	pace , 	o 	con tregua 
almeno di due anni, o che per qualunque cau- 
sa la persona sua d'lialia 	si partisse ; 	e 	che i 
Castellani giurasscro di presence di  restitilirk no' 
Ca5;4  SOpradd.:111 : e in questo mezzo it dorninio, 
la giurisdizione : il governo, l'entrate delle 	ter- 
re tosser° de'Finrentini , 	second() 	it solito , 	e 
che le cose medesime si facessero di Pietrasan-
ta, di Serezana, e di Serezanello , ma che per 
pretendere i Genovesi d'avcr ragione in queste, 
fosse lecito al Re procurare di terminare le dif-
ferenze loro , o per concordia , o per giustizia: 
ma che non l'avendo terminate nel soprascritto 
tempo , le restituisse a'Fiorentini : che 'I Re po-
tese lasciare in Firenze due Imbasciatori , sen-
za intervento de'quali durante Ia delta impresa, 
non si Ir ittasse cosa alcuna appartenente a quel-
la, ne potessero nel tempo medesimo eleggere , 
senza sua participazione, Capital) generale delle 
genii loro; restituissensi subito tutte I'altre terre 

C.) Ouesto capitol° di restituir le terre di Lunigiana 
a'Fiorentini, scrive it Vescovo di. Nebio , che fu una del. 
le cagioni, che fece sdegnare Lodovico ,?;forza contro ai 
Wranzesi. 
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tolte , 	o ribellatesi da'Fiorentini , 	a' quali fosse 
Jecito recuperarle con Parmi , in caso ricusasse- 
ro di ricevergli : 	donassero 	al Re 	per sussidio 
della su-a impresa ducati 	(i) 	cinquantamila fra 
quindici di, 	quarantamila per toll° Marzo , 	e 
tretitamila per tutto Giugno prossimi: f(As'e per- 
donato a' Pisani it 	delitto della ribellione , e gli 
altri delitti cornmessi dipoi (2); liberassinsi Pie- 
ro de' Medici , 	e i kitten.' dal bando , 	e 	dalla . 
confiscazione , ma non potesse accastarsi Piero 
per cent° miglia a' confini dcl dorninio Fioren- 
tino , 	it 	the 	s" 	faceva 	Fee 	privarlo 	della 	1;41.11114 
di stare a Roma : 	tie 1 Fratelli 	per cento mi- 
glia ally Cilia 	di Firenze . 	Quest; 	furono 	gli 
l'ticoli pia important; 	della 	capilolazione Ira '1 

Re  , e i Fiorentini: 	la 	quale nitre all'essere sti- 
pulata legittimamente , 	fu con granclissima ceri- 
monia pubblicata nclla Chiesa 	maggiore 	in tra 
gli ullic) divini , 	dove it Re personahnente , 	a 
richiesta del quale fu fano questo , 	e 	i Magi- 
strati della Citta promisero l'osservanza con giu-
ramento solenne , prostrato in sull' altare princi- 
pale presente la Corte , 	e 	tutto 'I popolo Fio- 
rentino , 	e 	due di poi (3) part! Carlo da Fi- 

(1) In tutta la comma , 	dice ii Giovio , 	ducati I So: 
anila. Il Corio s'accorda in cio con questo autore , seb-
ben discorda nel resto . 

(2) Contrario a questo, 	dice 	it 	Giovio , the Carlo 
giuro di non favorire t Medici . 

(3) Aggiugne it Giovio , 	ch' avanti it suo partir da 
Fiorenza , 	scrisse lettere per tutta Italia , 	dichiarando , 
the era venuto a liberare i popoli di servit, e a trasfe-
rir la guerra contro i Turchi. 
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renze , dove era dimorato dieci di , 	e and 	a 
Siena; la quale Citta confederate col Re di Na- 
poli , 	e 	co' Fiorentini 	aveva 	seguitato 	la. loro 
autorith , 	insino 	a 	tanto che l'andata di Piero 
de' Medici a Serezana , 	gli costrinse a pensare 
da se stessi alla propria salute. 	La Citta di Sie- 
na , Citta popolosa , 	c 	di territorio molt() fer- 
tile , 	e Ia quale ottenne in Toscana 	gia lungo 
tempo it primo luogo di potenza dopo i Fio-
rentini , si governava per se medesima , ma in 
modo , che conosceva pih presto it nome della 
liberta, che gli effetti , perche distratta in mol-
te fazioni , o membri di Cittadini, chiarnati ap, 
press° a' 	Qrdini , 	ubbidiva 	a quella parte  , 
la quale , secondo gli accidenti de' tempi , 	e 	i 
favors de' Potentati forestieri , 	era pia potente , 
che Nitre : 	e 	allora 	vi 	prevaleva 	l'ordine del 
Monte de'Nove . In Siena dimorato pochissimi 
giorni, c lasciatavi genie a guardia, perche per 
esser Luella Citta inclinata insino 	a' tempi anti- 
chi alla divozione dell' Imperio 	 gli era sospet- 
ta , si 	indirizza al cammino di Roma , 	inso-. 
lente pia run di die I'altro per i successi mol- 
to maggiori , 	che non erano giammai state le 
speranze : ed essendo i tempi benigni e sereni 
assai piii che non comportava Ia stagione , de- 
liberato di continuare 	senza interrnissione que- 
sta prosperita, terribile non solo agr inimici ma- 
nifesti , 	ma a quegli , 	o che erano stati con- 
giunti seco , 0 i quali non I'avevano provocato 
in cosa alcuna • 	perche , e it Senato Venezia, 
no , 	e it 	Duca di Milano 	impauriti 	di tanto 
successo , 	dubitando massirnamerite per le for- 
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tezze ricevute de' Fiorentini , 	e per la guardia 
lasciata in Siena , 	che i pensieri suoi non ter., 
minassero nell' acquisto di Napoli , 	incomincia- 
rono per ovviare al pericolo comune a trattare 
di fare 	insieme 	nuova 	confederazione : .e 	gli 
avrehbero data pia presto perfezione, se le cose 
di Roma avessero fatto 	quella resistenza , 	che 
fu sperato 	da 	molti : 	perche 	1' intenzione dcl 
Ouca di Calabria , col quale s'erano unita'pres- 
so a Roma le genti del Pontefice , 	Virginio ,e 
Orsino col resto dell'esercito Aragonese , 	fu di 
fermarsi a Viterbo• per impedire a Carlo it pas- 
.tare pia innanzi , invitandolo oltre a molte ca- 
gioni ropportunita 	del 	luogo 	circondato dalle 
terre della Chiesa , 	e propinquo agli Stati de-
gli Orsini ; ma tumultuando gia tutto it paese di 
Ioma per le scorrerie the i Colonnesi faceva- 
tio di Vi dal flume del Tevere , 	e 	per gl' im- 
pedimenti , 	che 	per mezzo d' Ostia si davano 
alle vettovaglie , 	le 	quali 	solevano 	condursi a 
Roma per mare , 	non 	ebbe ardire di fermar- 
visi : 	dubitando 	oltre a questo della mente dcl 
Pontefice , 	perche insino quando intese la va- 
riazione di Piero de' Medici , 	aveva cominciato 
a udire le domande Franzesi , per le quali an- 
d() allora a Roma a parlargli 	it Cardinale As- 
canio , essendo andato 'prima per sicurta sua ii 
Cardinal di Valenza a Marino , 	terra dei Co- 
lonnesi ; 	e 	benche 	Ascanio 	si 	partisse senza 
certa risoluzione , 	perche 	nel 	petto d'Alessan- 
dro la diffidenza della mente di Carlo , c it ti- 
more delle 	sue 	forze 	insieme 	combattevano : 
nondimeno come Carlo 	fu partito di Firenze , 
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gionamenti delraccordo i si ritorn6 di nuovo a' ra 

per  i quli il Pontefice mand6 a li i Vesccvi 
di Concordia , e di Treni , 	e mae

u
stro Grazi- 

no suo (t) confessore , 	trattando di comporre 
insieme le cose sue, e quelle del Re Altbnso. 
Ma era diversa 	l'intenzione di Carlo , 	rispluto 
di non concordare se non col . Pontefice solo , 
peril manda a lui Monsignor della Tramoglia, 
e ii Presidente di Gannat „ 	e 	vi andarono per 
la medesima cagione 	it 	Cardinale Ascanio , 	e 
Prospero Colonna, i quati non prima arrivati , 
che Alessandro , 	quale si fosse la causa , 	mu- 
tato proposito messe subito it Duca di Calabria 
con tuito l'escrcito 	in 	Roma , 	e 	fatti ritenere 
Ascanio , 	e Prospero , 	gli fece custodire nelta 
mole d'Adriano , 	detta 	gia it Castello di Cre- 
scenzio , oggi Castel Sant'Angelo , dimandando 
loro la restturzione di Ostia , nel qual tumulto 
furotto dalle genti Aragonesi 	fatti prigioni 	gli 
Oratori Franzesi , 	ma 	questi it Pontefice fece 
subito liberare ; 	na molti di poi fecq it mede- 
simo d'Ascanio , e di Prospero, costrignendogli 
nondimeno 	a partirsi 	da Roma 	subitamente : 
mud() dipoi al Re , 	it 	quale 	s'era fermato a 
Nepi , Federigo di Sanseverino Cardinale , co- , 	 min- 

(i) II Gi,vio recite nel tenor di questa Imbasceria , 
che si 'tan?) solo di persuader it Re Carlo a non lasciar 
violar la Cita di Roma da'soldati stranieri, 	e pone la• 
tisposta del Re, ch' era di voler visitar le Sante ChieSe, 
e baciare i piedi al Papa . Incli soggiunge la paura, ch.  
aveva it Papa , e le cagioni di essa; di che questo Au-
tor parla nella seguente prossima lacciata . 
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minciando a trattare solamente 	delle cose pro- 
prie; c not dimeno con l'animo molto ambiguo, 
perche ora di fennarsi alla difesa di Roma de- 
liberara , 	e 	per° pertnetteva 	che Ferdinando , 
e i Capitani attendessero 	nei luoghi pia deboli 
a fortiticarla: ora parendogli cosa difficile"il sos- 
tenerla 	per essere 	le 	vettovaglie 	marittime da 
quegli 	ch'erano ' in 	Ostia 	interrolte , 	e per il 
numero infinito de' forestieri pieni di vane vo- 
Ionia, e per la diversita delle fazicni tra i Ro-
mani inclinava a partirsi di Roma , e pea) ave- 
va voluto che nel Collegio ciascuno 	de'Cardi- 
nali gli promettesse per serittura di mano pro-
pria di seguitarlo : ora spaventato delle difficol- 
la , 	e 	dai 	pericoli 	immtnenti 	a qualunque di 
queste deliberazioni, voltava l'animo all'vccordo: 
neile quali ambiguity mentre 	che 	sia sospesu , 
i Franzesi correvano 	di 	qua dal Tevere tutu) 
it paese , occupando ora una terra , ora un' al- 
tra ; 	perche 	non 	si 	trovava 	pia luogo niuno 
che resistesse , 	niuno 	pia che non cedesse al- 
l'impeto loro : 	seguitando 	I'esempio degli altri 
insino a quegli 	che 	avevano cagioni grandissi- 
me d'opporsi, insino a Virginio Orsino, astret-
to con tanti vincoli di fede , d'obbligazione , e 
d'onore alla casa d'Aragona , Capitan Generale 
dell' esercito Regio , gran Contestabile del Re-,- 
Ano di Napoli , congiunto ad Alfonso con pa- 
rentado motto stretto ; 	perche a GiangioMano 
suo figliuolo era maritata una figliuola naturale 
di Ferdinando Re morto , e che da loro aveva 
ricevuto gli Stati 	nel Reame , 	e 	tanti 	favori : 
dimenticatosi di tutte queste cose, niZ meno xli.:,  

Guicciard. Vol. I. 	 ix 
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menticatosi 	che dagli interessi 	suoi le calamity 
Aragonesi avevano avuto la prima origine , con-, r 
senti con ammirazione dei Franzesi , 	non 	as- 
sueti a queste sottili distinzioni de' soldati •d'Ita- 
lia , 	che restando agli stipendj del Re di Na- . 
poli la sua persona, 	i figliuoli convenissero col 
Re di Francia , 	obbligandosi dargli nello Stato 
teneva nel dominio della Chicsa 	ricetto passo , 
c vettoVaglie , e depositare Campagnano , e cer- 
te altre .terre- (i) 	in 	mano del Cardinal Gur- 
gense , 	quale promettesse restituirle subito che 
l'esercito fosse uscito del tenitorio Romano , e 
nel medesimo modo convennero congiuntamente 
it Conte di Piligliano, e gli altri della famiglia 
Orsina : it quale accordo come fu fatto , Carlo 
mode da Nepi a Bracciano , 	terra principale di 
Virginio , e a Ostia mando Luigi Monsignor 
di Ligni , e Ivo Monsig. d'.,.kllegrt con cinque-
cento lance , e duemila Svizzeri, acciocche pas- 
sando 	it Tevere , 	ed uniti 	con 	i Colonnesi , 
che correvano per tutto , 	si sforzassero di en- 
trare in 'Roma , i quali per mezzo dei Romani 
della fazione 	loro 	speravano 	a 	ogni modo di 
conseguirlo i 	con tutto che per i tempi diven- 
tati sinistri le difficolta Tossero accresciute . 	Gia 
Civitavecchia, Corneto, e finalmente quasi tutto 
it territorio di Roma era ridotto alla devozione 
Franzese , gia tutta la Cove , 	gia tutto it po- 

(,) Si legge nel Giovio , 	che Virginio Orsino fece 
da Carlo suo figliuolo dar le proprie 	terre in mano der 
Re, e che esso suo figliuolo alloggiO la persona del Re 
nella Rocca di Bracciano . 
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polo Romano 	in 	grandissima sollevazione , 	e 
terrore chiamavano ardentemente la concordia . 
Pero il Pontetice ridotto in pericolosissimo frank 
genre-, a vedendo mancare continuamente i fon-
damenti del difendersi , non si riteneva per .al-
tro che per la memoria di essere stato dei pri-
mi ad incitare il Re alle cose di Napoli ; e di-
poi senza essergliene stata data cagione alcuna, 
avere con rautorita , con i consigli , e. con rar- 
mi fattagli 	pertinace resisteuza , 	onde 	merita- 
mente dubitava dover essere del medesimo va-
lore la fede che ei ricevesse dal Re , che quel- 
la che il Re aveva ricevuta 	da lui : 	accresceva 
il terrore il vedergli appresso con autorita non 
piccola il Cardinale 	di 	San Piero in Vincola , 
e molti altri Cardinali inirnici suoi; per le per. 
suasioni dei quali , 	per 	il nome Cristianissimo 
del Re di Francia , per la fatna inveterata del-
la religione di quella nazione , e per respetta- 
zione , 	che 6 sempre maggiore 	di 	quegli che 
son° noti per nome 	solo , 	temeva 	che 	il Re 
non voltasse ranimo (I) a riformare , come gia 
cominciava a divulgarsi , 	le 	cose della Chiesa : 
pensiero a lui sopra !nod° terribile , che si ri-
cordava con quanta infamia fosse asceso al Pon. 
tificato , 	e 	averlo 	continuamente 	amministrato 
con costutni , e con arti non difformi da prin- 
cipio tanto brutto . 	Alleggerissi questo sospetto 

(r) Pare, che lecita cagione avesse il Papa di temer 
questa riforma : poiche intendeva 	 che i Cardinali Co- 
ionna , Savello 	e altri aderenti dello Sforza , trattavano 
41i raunare il &milk) per depQrlo del Papaw . Giovio . 
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per la diligenza , ed eflicaci promesse del Re , 

31 quale desiderando sopra . ogni cosa accelerare 
Tandata sua al Regno di Napoli , 	e pert non 
ptetermettendo 	opera 	alcuna 	per 	rimuoversi 
l'impedimento del Pontefice (I) , gli mind() di 
nuovo Imbasciatori it Siniscalco 	di Belcari , . it 
Maresciallo di Gies , e it medesimo Presidente 
di Gannai , 	i quali sforzandosi di persuadergli 
non 	essere 	V intenzione 	del Re 	mescolarsi in 
quello che apparteneva 	all' autorita Pontificale , 
ne domandargli se non quanto fosse necessario 
alla sienna del passare innanzi ; 	fecero instan- 
za , 	che 	ei 	consentisse spontaneamente  al Re 
l'entrare 	in Roma , 	affermando questo 	essere 
scrnmamente desiderato da lui , 	non perche e' 
nv fosse in sua potesta l'entrarvi 	con 	l'armi , 
ma per non essere necessitato di mancare a lui 
di quella riverenza , 	la quale avevano ai Pon- 
tefici Romani portata sempre i suoi maggiori ; 
e che subito 	the fosse entrato 	in Roma , 	le 
differenze state 	tra 	loro 	si 	convertirebbero in 
sineerissima benevolenza , e congiunzione. Dure 
condizioni parevano al Pontefice 	spogliarsi in- 
nanzi a ogni cosa 	degli 	ajuti 	degli amici , 	e 
rimettendosi totalmente in potesta dell' inimico , 
riceverlo prima in Roma , che stabilire seco le 
cose sue: ma finalmente giudicando che di tutti 
i pericoli 	questo 	fosse 	it 	minore , 	consentite 

(t) Non si legge in questo autore quel che nel Gio-
rio ; cioe che per noire del Papa , e del popolo Roma--
no furon mandati alcuni Oratori nobili Romani al Re 
Carlo ad,offerir a Citta )  le case, vettovaglie, e altro. 
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‘lueste &mantle (r) , 	fece 'partire 	di Roma it 
fiuca "di Calabria col suo esercito , ma Ottenuto 
prima per lui salvocondotto . da Carlo , 	perch& 
sicuramente potcsse passare 	per 	tutto lo Stato 
Ecclesiastic° : 	ma Ferdinando avendolo magni- 
ficamente rifiutato , usci di Roma per la porta 
di S. Sebastiano (2) rultimo di dell'anno mine 
quattrocento novanta quattro 	nell'ora 	propria , 
the per la porta 	di 	Santa Maria 	del: Popolo 
v'entrava con resercito Franzese 	;1 Re 	armato 
con la lancia 	in sulfa coscia , 	com'era 	entrato 
in Firenze : e nel tempo medesimo it Pontefi-
ce Tien() d' incredibil tirnore e ansieta s'era ritl- 
rato in Castel S. Angelo , 	non 	accompagnato 
da altri Cardinali , che da Batista Orsino , e da 
Ulivieri Caraffa Napoletano . 	Ma it Vincola , 
Ascanio , i Cardinali Colonnesi , 	e Savello , - e 
molealtri 	non 	cessavano 	di 	fare 	instanza col 
Re , che rimosso di quella Sedia ur Pontefice 
pieno di tanti vizj , 	e 	abbominevole a tutto it 
Mondo , se ne eleggesse un altro , dimostran- 
dogli non essere 	meno 	glorioso 	al nome suo 
liberare dalla tirannide 	d'un 	Papa 	scellerato la 
Chiesa d'Iddio , che fosse stato a Pipino . e a 
Carlo Magno suoi antecessori , liberare i Pon- 

(i) Nel Giovio 6 scritto , che Fernando era stato ri-
chiamato da Alfonso suo padre , essendo arrivato gib. ad  
Ostia Lignino Capitano della vanguardia de' Franzesi . 

(a) II Corio, e gli altri.  Autori scrivono; the la en• 
trata del Re Carlo in Roma fu it primo di Gennajo 1495. 
Ma nel Giovio 6 scritta 1' ordinanza delle rani Franzesi, 
the in questa entrata fecero bella Mostra. 
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te fici di santa vita dalle persecuzioni dii coloro , 
che ingiustamente gli opprimevano : ricordavan- 
gli questa deliberazione 	essere 	non 	meno ne- 
cessaria per la sicurta sua , che desiderabile' per 
la gloria: perche come potrebbe mai confidarsi 
nelle promesse d'Alessandro , uomo per natura 
pieno di fraude , insaziabile nella cupidita, sfac-
ciatissim2  in tutte le sue azioni , e come aveva 
dimostrato 	l'esperienza , 	di 	ardentissimo 	odio 
contro al noire Franzese, ne che ora si recon- 
ciliava spontaneamente , 	ma 	sforzato dalla.  ne- 
cessita , e dal timore , per i conforti de' quali , 
e perche 	it Pontefice 	nelle 	condizioni 	che 	si 
trattavano , 	recusava di concedere a Carlo Ca- 
stel Sant'Angelo 	per 	assicurarlo 	di 	quello gli 
pro pettesse (1) , 	furon due volte 	cavate l'arti_ 
glierie del palagio di S. Marco , nel quale Carlo 
alloggiava , 	per 	piantarle 	intorno 	al 	Castello . 
Ma ne it Re aveva per sua natura inelinazione 
a offendere it Pontefice , 	e 	nel 	consiglio suo 
pia intim° potevano quegli , i quali Alessandro 
con doni , e con speranze s'aveva fatti benevo-
li : per?) finalmente convennero , che Ira 'I Pon-
tefice , e'1 Re fosse amicizia perpetua , e con- 
rederazione per la difesa comune : 	che 	al Re 
per sua sicurezza si dessero 	per 	tenerle insino 
all' acquisto del Reame 	di Napoli , 	le Rocche 

(1) Furono anco fatti per Boma 	diversi ammazza- 
wend di persone, e tumult; , 	intanto che use1 fuora la 
voce, che la Cilia andava a sacco: onde it Papa !nand() 
id Re quattro Cardinali a 	tratar 	l'accordo. 	11 Giovio, 
the cio scrisse, manta ale capitoli deli' accord°. 
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di Civita Vecchia , di Terracina, e di Spoleto, 
benche questa non gli fu poi consegnata ; non 
riconoscesse it Pontefice offesa , 	o 	ingiuria al- 
cuna.. contro ai Cardinali , 	ne contro ai Baroni 
sudditi della Chiesa , 	i 	quail avevano seguitato 
le parti del Re : 	investisselo 	it 	Pontefice 	del 
Regno 	di Napoli : 	concedessegli 	(r) 	Gemin 
Ottomanno fratello di Baiset , it quale dopo la 
morte di Maumet padre 	comune perseguitato 
da Baiset, secondo la consuetudine efferata de-
gli Ottomanni , i quali stabiliscono la successio- 
ne del Principato col sangue de' fratelli , 	e 	di 
tutti i pia prossimi , 	e 	pereio 	rifuggito a (2) 
Rodi , e di quivi condotto in Francia , era fi- 
nalmente stato messo 	in 	potesta 	d'Innocenzio 
Pontefice , donde Baiset , usando l'avarizia de' 
Vicarj di Cristo 	per 	instrumento 	a 	tenere in 
pace I' imperio inimico alla fede Cristiana , pa-
gava ciascun anno , sotto nome delle spese che 
si facevano in alimentarlo , e custodirlo , ducati 
quarantamila a' Pontefici , accio che fossero me- 
no pronti a liherarlo , 	o 	a concederlo ad altri 
Principi contro a se . Fece instanza Carlo d'a- 
verlo 	per 	facilitarsi 	col 	mezzo suo 	l'impresa 
contro ai Turchi , la quale enfiato da vane adu. 
lazioni de'suoi , 	pensava , 	vinti 	che avesse gli 

(r) xi Istoria di questo Gemin , che da altri 6 detto 
Gene , pih. copiosa si legge nel Giovio . 

. (2) El gran Maestro di Rodi Pietro Deubusson , a 
rail Gemin era rifuggito per ajuto , lo fece imprigionare, 
e poi to milder sotto custodia in Provenza , quindi a , 
Roma al Papa . Giovio . 
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Aragonesi , d'incominciare; e perche gli ultimi 
quarantamtla ducati 	mandate 	dal Turco 	erano 
stati tolti a Sinigaglia dal (t) Prefetto di Roma, 
tche'l Pontefice 	e 	la 	pena , 	e 	la 	restituzione 
d'essi gli rimettesse . A queste cose si agginn-
se , the '1 Cardinal di Valenza seguitasse come 
Legato Apostolico (2) tre mesi it Re , 	ma 	in 
verita per static() "delle promesse paterne . 	Fer- 
mata la- concordia it Pontefice ritorno al Pala- 
gio Pontificals in Vaticano , 	e 	da 	poi con la 
pompa , 	e ceremonie consuete a ricevere i Re 
grandi, riceve it Re nella Chiesa di San Piero, 
it quale avendogli , 	secondo it costume  antico, 
genuflesso baciati i piedi , 	e 	dipoi ammesso a  
baciargli 	it yolk), 	intervenne 	un 	altro 	giorno 
alla Messa Pontificate , sedendo it _prime dopo  
it prime Vescovo Cardinale , 	e secondo it rito 
antics() dette al Papa celebrante la Messa l'acqua 
alle mani ; 	delle 	quali ceremonie it Pontefice , 
perche si conservassero nella 	memoria de' po- 
steri , 	fece 	fare pittura in una loggia del Ca- 
stello di Sant'Angelo : 	pubblice 	di pill ad in- 
stanza sua Cardinali it Vescovo di San Male , 
e it Vescovo di Unians 	della 	easa 	di Luzim- 
borgo , 	ne 	omesse dimostrazione alcuna d' es- 
sersi seco sinceramente , 	e 	fedelmenie reconci- 
liato . 	Dimord Carlo 	in 	Roma (3) circa 	un 
mese , 	non 	avendo 	percid 	cessato di mandar 

• (i) Era questi Gio. della Rovere fratello del Card, 
Giuliano ; di cui vedi it Giovio , e '1 Bembo . 

(2) Quattro mesi , dice it Giovio. 
(3) Perciocche se oe part] a 2g. di Genial° . Cori** 
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genie a' confini del regno Napoletano , nel qua- 
le 	gia 	°gni 	cosa 	tumulinava , 	in 	modo 	che 
l'Aquila , e quasi tulle l'Abruzzi aveva, 	prima 
che '1,Re partisse di -Roma, alzate le sue ban- 
diere , 	e 	Fabrizio Colonua 	aveva 	occupato 	i 
Contadi d'Albi, e di '1 agliacc2ku : i e eta molto 
pie quieto it resto 	del 	PeLme , 	perche 	subito 
che Ferdinando lu partito 	da Ili ma ccmincia- 
rono 	i 	fiutti 	dell'( dio , 	che i 	popoli portavano 
ad Alfonso ad apparire , 	aggiugnendobi• Ia me- 
moria di coolie 	acerbity 	usate 	da•  Ferdinando 
suo padre : 	donde esclamando con grandissimo 
ardore delle iniquity de'governi passati , e della 
crudelth , e superbia d'Alfonso , it desiderio del- 

- la venuta 	de' Franzesi palesemente dirnostrava- 
no ; 	in 	mode che le reliquie 	antiche della fa- 
zione Angioina , benche congiunte con la me-
moria , e col seguito di tanti Baroni stati scac-
ciati ,' e incarcerati in varj tempi da Ferdinando 
(cosa per se di somma considerazione , e po-
tente instrumento ad alterare) facevano in que-
st° tempo a comparazione delraltre cagioni pic- 
colo momento , 	tanto senza 	questi stimoli era 
concitata , 	e 	ardente la disposizione di tutto 'I 
Regno conlro Alfonso , it 	quale 	intesa ch'eb- 
be Ia pariita del figliuolo da Roma , 	entre in 
tanto terrore , che dimenticatosi della fama , 	e 
gloria grande , 	la 	quale 	con lunga esperienza 
aveva acquistata in molte guerre d' Italia, e di- 
sperato di peter res;siere 	a 	questa 	fatale tern- 
pesta , delibere di abbandonare, it Regno , 	re- 
nunziando it nome , e l'autorith Reale a Ferdi- 
nando , 	e 	avendo 	forse qualche Speranza €he 
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rhnosso con lui Podio si smisurato , e fatto Re 
un giovane 	di somma 	espettazione , 	it 	quale 
non aveva offeso aim() , e cuanto a se era in 
assai grazia appresso 	a 	eiasruno , 	allenterebbe 
per avventura ne' sudditi 	it 	desiderio de' Fran- 
zesi ; 	it 	qual 	consiglio , 	se 	forse 	anticipato 
avrebbe fatto quatche frutto, differito a tempo, 
che le cose non solo erano in veemente movi- 
mento , 	ma gia cominciate a precipitare , 	non 
bastava 	pill 	a 	fermare 	tanta 	rovina . 	E' fama 
eziandio 	(se pert 	6 	lecito 	tali cose non del 
tutto disprezzare) 	che (i) lo spirita di Ferdi- 
nando appari tre volte in diverse notti a Jaco- 
po primo Cerusico 	della 	corte , 	e 	che prima 
con mansuete parole, dipoi con mope minacce 
gl' impose dicesse 	ad Alfonso 	in 	suo 	nome , 
che non sperasse 	di 	poter 	resistere al Re 	di 
Frrancia , 	perche 	era destinato cite la progenie 
sua travagliata da infiniti casi , 	e privata final- 
mente 	di 	sl preclaro Regno , 	si 	estinguesse . 
Esserne cagione molte enormita usate da loro , 
ma sopra tutte quella , 	che 	per 	le persuasioni 
fattegli da lui , 	quando 	tornava da Pozzuolo , 
nella Chiesa di San Lionardo hi Chiaia appres- 
so a Napoli aveva 	commessa : 	ne avendo 	es- 
presso altrimenti i particolari , stimarono gli uo-
mini che Alfonso lo avesse in quel luogo per-
suaso a far morire occultamente molti Baron; , 

(i) Di sopra ho detto, che anco 	a Ferdinando era 
accresciuto it timore da molte predizioni infelici , 	dove 
ho notato cluanto strive l' Alessandrini del libro di S. Ca-
bald°. 
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i 	quay lungo 	tempo 	erano 	stati incarcerati . 
Que' che di questo sia la veritb , certo 6, che 
Alfonso 	tormentato 	dalla 	conscienza propria , 
non 1.rovando ne giorno , ne notte requie nel- 
l'anitno , 	e (I) 	rappresentandosegli 	nel 	sonno 
Pombre di quei Signori rnorti, e it popolo per 
pigliare supplicio• di lui tumultuosamente conci- 
tarsi , 	conicrito quel che aveva deliberato sola- 
rnevte con la Reina sua matrigna , 	ne 	coluto 
a' preghi suoi coniunicarlo 	ne 	col fratello , 	ne 
col 	figliuolo , 	ne 	soprastarsi 	per 	due , 	o 	tre 
giorni soli per finire I'anno intero del 3uo Re- 
gno , 	si 	part), con quattro galee sottili cariche 
di molte robe preziose , 	dimostrando 	nel par- 
tire tanto spavento , 	che 	pareva 	fosse gib cir- 
condato da' Franzesi, e voltandosi paurosamente 
a ogni sirepito , come temendo che gli  fossero  
congiurati contro it Cielo , e gli elementi, e si 

(I) Queste imaginazioni vengono a chi ha la cosoien-
za offesa . Cosl si legge in Frocopio nel lib. i. delle cose 
de Goti , che '1 Re Teodorico avendo facto morir Boezio 
e Simmaco, ed essendogli poi a cena portato in tavola 
un pesce grandissimo , si spavent6 fortemente , parendo- 
gli , 	che la testa di quel pesce 	fosse quella di Sinuna- 
co. che si mordesse it labbro di sotto, e con occhi ter-
ribili lo minacciasse . Di che spaventato , si gene al let-
to, e piangendo la morte di coloro, poco appresso egli 
se ne usei 	di 	vita , 	avendogli paruto sempre di aver 
quella 	testa 	innanzi 	agli occhi. 	Cost 	fingono i Poeti 
d' Oreste agitato dalle furie 	per la morte della madre . 
Dia dove qul I'Autore pone the Alfonso non conferl la 
sua partita col figliuolo, 	6 contrario 	a 	quanto 	dice it 
Gjovio : it qual gli fa fare un ragionamento sopra cie in 
Castel Nuovo, e poi gli fa renunziare it Regno, &Ran-
do 1' instrumento Gio. Pontano . 
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fuggi a Mazari tern 	in Sicilia 	statagli 	prima 
donata da Ferdinando Re di Spagna . Ebbe it 
Re di Francia nell'ora medesima che si parliva 
di Roma avviso della sua fuga , it quale 'come 
fu arrivato a Velletri , 	it 	Cardmal di Valenza '  
fug& occultamente da lui : della qual cosa, ben. 
the it padre 	facesse 	gravi 	querele , 	offerendo 
d'assicurare it Re in qualunque 	modo volesse ; 
si credette fosse stato per suo cotnandamento , 
come quello , 	cite voleva 	fosse in sua facolta 
l'osservare , o no le convenzioni fatte con lui , 
Da Velletri ando l'antiguardia a Monte Fortino 
terra posta nella campagna della Chiesa, e sud-
dita a Jacopo Conti Barone Romano, ii quale 
condotto prima agli stipend, di Carlo 	s'era di- 
poi , 	potendo 	pit in lui 	l'odio 	de' Colonnesi , 
che Vonore proprio , condotto con Alfonso , it 
qfial Castello battuto dall'artiglierie, benche for- 
tissimo di sito , 	presero i Franzesi in pochissi- 
me ore, 	ammazzando tutti 	quei che 	v'erano, 
dentro, eccetto tre suoi figliuoli con alcuni al- 
tri , 	che rifuggiti nella fortezza , 	come videro 
dirizzarsi l'artiglierie, s'arrenderono prigioni (r). 
Ando dipoi l'esercito al Monte di S. Giovanni 
terra del Marchese di Pescara posta in sui con-
fini del Regno , nella medesima campagna , la 
quale forte di sito , 	e di munizione , non era 

(►) Questa terra fu data poi a Prospero Colonna , 
che la domandava per rag-ion d'eredita . Ma del Monte 
9. Giovanni it Giovio dice , che mentre i valorosi eran 
taggiati a pezzi, i disarmati fugg,irono 	dall'altra parts 
della terra . 
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men° munita di difensori, perch 	v'erano den- 
tro ?trecento• fanti forestieri , 	e cinquecerrto de- 
gli abitatori 	dispostissimi 	a 	ogni 	pericolo y 	in 
modo- si giudicava 	non si dovesse espugnare , 
se non in spazio di molti 	di ; 	ma 	i Franzesi 
avendola battuta con l'artiglierie poche ore, gli 
dettero presente it Re, che v'era venuto da Ye- 
ruli , con tanta ferocia la battaglia , 	che supe- 
rate tutte le difficolta 	l'espugnarono 	per ,forza 
it di medesimo , 	dove per it furore loro • natu- 
rale , e per indurre con questo esempio gli al-
tri a non ardire di resistere, commessero gran-
dissima uccisione , e dopo avervi usata ogni al- 
Ira specie di 'barbara ferita incrudelirono contro 
agli edificj col fuoco : 	it 	qual modo di guer- 
reggiare 	non 	usato 	molti secoli in Italia em- 
pie tutto '1 Regno di grandissirno terrore , per-
che nelle vittorie , in qualunque modo acquista- 
te 	Pultimo , 	dove 	soleva procedere la crudelta 
de' vincitori , era spogliare , e poi liberare i sol-
dati vinti ; saccheggiare le terre prese per for-
za , e fare prigioni gli abitatori , perche pagas-
sero le taglie , perdonando sempre alla vita de-
gli uomini , i quail non fossero stati ammazzati 
nell'ardore 	del combattere . 	Questa 	fu 	quanta 
resistenza , e fatica avesse it Re di Francia nel 
conquisto d'un Regno sl nobile , e si magnifi- 
co : 	nella difesa del quale 	non si dimostre ne 
virtu , 	ne animo , 	ne consiglio , 	non cupidity 
d'onore , 	non pot enza , 	non fede , 	perche 	it 
Duca di Calabria , 	it 	quale dopo la partita di 
Roma si era ritirato in sui confini del Reame , 
poiche richiamatO a Napoli per la fuga del pa- 
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iire, ebbe assunto con le solennita (I), ma non 
gia con la pompa , 	ne 	con la letizia consueta 
rautorita , e it titolo Reale , raccolto l'esercito , 
nel quale erano (2) 	cinquanta squadre di ca- 
valli, 	e seimila (anti 	di 	gente 	eletta, 	e 	sotto 
Capitani 	de' pia. 	stimati 	d' Italia , 	si 	ferm6 	a 
S. Germano per proibire , 	che gl' inimici non 
passassero pih innanzi, invitandolo l'opportunita 
del luogo, cinto da una parte di montagne alte 
e aspre , 	dall'altra di paese paludoso , 	e pieno 
d'acque , 	e 	a 	fronte it flume del Garigliano , 
dicevanlo gli antichi Liri , benehe in quel luo- 
go non si grosso , 	the quatche 	volta 	non 	si 
guadi , 	donde 	per 	la 	strettezza del passo , 	6 
detto meritamente, Sap Germano esser una del- 
le chiavi delle porte 	del Reguo di Napoli : 	e 
mand6 similmente gente 	in sulla montagna vi- 
cina alla guardia dcl passo di Cancelle: ma gia 
l'esercito suo incominciato ad impaurire nel no- 
me solo de' Franzesi , 	non 	dimostrava pia vi- 
gore alcuno, e i Capitani parte pensando a sal- 
vare se medesimi , 	e gli 	Stati 	proprj , 	come 
quegli , 	i quali della difesa del Regno si diffi- 
davano , 	parte 	desiderosi 	di cose nuove , 	co- 
minciavano a vacillare non meno di fede , 	che 

(I) Ferdinando fu salutato Re 	con moita festa , 	e 
allegrezza di ognuno per le molte viri6 , 	ch' erano am- 
mirate in lui , scrive it 	Giovio contrario a questo au- 
tore . 

(2) Nel Giovio 6 scritto 2600 uomini d'arme , e 5oo 
cavalli leggieri ; ma dove qui dice, 	che la fanteria era 
di gente eletta : in quello si legge , ch'era tumultuaria . 
Be' passi di S. Germano k da vedere esso Giovio . 
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di animo , ne si stava senza timore , 	essendo il. 
Reame tutto• in grandissima 	sollevazione , 	che 
alie .spalle qualche pericoloso disordine non na- 
scesse- 	per() sopraffatto it consiglio dalla villa , 
come espugnato 	it Monte 	di 	San Giovanni , 
intesero avvicinarsi it Maresciallo di Gies , 	col 
quale erano trecento 	lance , 	e 	duemila 	fanti , 
si (I) levarono 	vituperosamente 	da 	San Ger- 
mano , e con tanto timore , che lasciaronS 	ab- 
bandonati per it cammino otto pezzi di ,grossa 
artigliena , 	c 	si 	ridussero in Capua , 	la 	qual. 
Citta 11 nuovo Re , 	contidandosi net!' amor de' 
Capuani verso la casa d'Aragona,  , 	e nella for- 
tezza del sito, per avere a fronte it flume Vul. 
turno , 	che 	e 	quivi motto profondo , 	sperava 
difendere : 	e 	net_ tempo 	medesimo 	non 	di- 
straendo le sue 	forte 	in 	altri 	luoghi , 	tenere 
Napoli e Gaeta . Seguivano dietro a lui di ma-
no in mano i Franzesi , ma sparsi , e disordi-
nati , facendosi innanzi piuttosto a use .di cam- 
mino , 	che di guerra , 	andando ciascuno dove 
gli paresse dietro all'occasione di predare , 	sea- 
za ordine, senza bandiere , senza comandamerr-
to de' Capitani , e alloggiando it pi,l delle volte 
una parte di loro, 	la notte ne' luoghi , 	donde 
la mattina 	erano 	diloggiati gli Aragonesi. Ma 
ne a Capua si dimostro maggiore virtu, o for-
tuna ; perche , poiche Ferdinando v'ebbe allog- 

(L) Ii Giovio vi aggiunge la cagione, che fu l'cssere 
staca presa la Gina dell' Aquila da Pabrizio Colonna , e 
lesser le genii Frauzesi venute alle spalle degli Aragn- 
nesi. 
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giato l'esercito , ii quale dopo la ritirata da San 
Geraiano era mono diminuito di numero , 	in- 
teso per lettere (t) della Reina, essere in Na- 
poli , 	nata la perdita di San Germano ,-..solle- 
vazione tale , 	che non vi andando lui si susci- 
terebbe qualche tumulto , vi cavalce con picco- 
,la conipagnia per rimediare con la presenza sua 
a questo pericolo, avendo promesso di ritorna- 
re a "Capua it dl seguenie.: 	ma Gianiacopo da 
Triulzi , 	al 	quale 	commesse la cura di quella 
Cilia , aveva gia occultamente chiosto al Re di 
Francia un Araldo per avere 	faculta di andare 
sicuro a lui , it quale come fu arrivato , it Triul-
zio con alcuni gentiluomini Capuani ando a (2) 
Calvi , dove it di medesimo era entrato it Re , 
nonostante, che per molt' altri della terra , 	di- 
sposti ad osservare la fede a Ferdinando , con 
altiere parole contraddetto 	gli 	fosse . 	A 	Calvi 
aubito introdotto innanzi 	al 	Re 	cosi 	armato , 
com'era andato , park in nome de'.Capuani , e 
de'soldati: the vedendo mancate le forze di di- 
fendersi a Ferdinando , 	al 	quale 	mentre v'era 
stata speranza alcuna, avevano servito fedelmen- 
te , 	deliberavano 	di 	seguitare 	la fortuna sua , 
quando fossero accettati con oneste condizioni , 
aggiungendo , che non si diflidava di condurre 
a lui la persona di Ferdinando , purche volesse 

rico- 

(i) Di Federigo Zio di Ferdinando, scrive 	it Gio- 
vio ; ii quale aggiunge la quality del tumulto in Napoli. 

(2) Questa terra, e insierne Trano )  Si Grano mesa 
al lla Carlo. Giovio . 
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riconoseerlo 	come sarebbe 	conveniente . 	Alle 
quali cose it Re rispose 	con 	gratissime parole 
Occettando 	1' offerte 	de' Capuani , 	e 	de' sol- 
cLit , 	c 	la 	venuta 	eziandio 	di , Ferdinan- 
do, purehe ei sapesse non avere a ritenere par- 
te alcuna , 	benehe minima del Rearne di Na- 
poli ; Ma a ricevere Stati , ed onori nel Regno 
di Francia. E'dubbio quel che inducesse a tan- 

' to trasgressione Gianiacopo 	da Triulzi 	Capita- 
no valoroso , e solito a far professione d'onore : 
afferrnava egli di essere 	andato 	con volonta di 
Ferdinando per tentare di cotnporre le cose sue 
col Re di Francia , dalla quale speran,za essen-
do del tutto escluso , e manifesto non si pote-
re pill difendcre con l'armi it Regno di Napoli, 
gli era ,paruto 	non 	solo lecito , 	ma 	laudabile 
provvedere in un tempo medesimo . alla 	salute 
de' Capuani , e de'soldati . 	Ma altrimenti senti- 
rono gli nomini comunemente , 	perche' si cre- 
dette averlo mosso 	it 	desiderare la vittoria del 
Re di Francia , 	sperando che occupato it Re- 
gno di Napoli, avesse a volgere l'animo al Du- 
cats) di Milano , nella qual Citta , 	essendo egli 
nato 	di 	nobilissima 	famiglia , 	ne 	gli 	parendo 
avere appresso a Lodovico Slbrza, o per it fa- 
yore immoderato dei Sanseverini , 	o 'per altro 
rispetto , luogo pari alle virta , 	e 	meriti suoi , 
s'era totalmente alienato da lui, per la qual ea-- 
0one Molti avevano sospettato , 	che 	prima in 
Romagna avesse confortato Ferdinando a pro-
cedere pia cautarnente , die forse qualchc volta 
non consigliavano l'oceasioni i Ma in Capua g.ta 
innanzi al ritorno del Tritilzio era stato messo 
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a sacco da' soldati l'alloggiamento, e i cavalli:di 
Ferdinando : 	le 	genti d'arme cominciate a di- 
sperdersi in varj luoghi : c Virginio , e it Con-
te di Pitigliano con le compagnie loro ritii-fitisi 
a Nola,, 	Citia posseduta 	dal Conte per dona- 
zione degl'Aragonesi , avendo prima mandato a 
chiedere per se , 	e 	per le genti salvocondotto 
da Carlo . 	Ritornava (t) al 	termine promesso 
Ferdicando , avendo col dare speranza della di- 
fesa di Capua , 	quietati 	second° 	it tempo 	gli 
animi de' Napoletani; ne sapendo quel che dopo 
la partita sua fosse accaduto , 	era gia vicino a 
due miglia, quando intendendosi it ritorno suo, 
tutto it popolo 	per 	non lo rievere 	si level 	in 
arme , mandatigli di consiglio comune incontro 
alcuni della nobilta a significargli, che non ye- 

- nisse pill irinanzi, perche la Citta vedendosi ab-
bandonata da lui , andato it Triulzio Governa-
tore delle sue genti al Re di Francia, saccheg-
giato da'soldati proprj l'alloggiamento suo, par-
titisi Virginio , e it Come di Pitigliano , disso- 
luto quasi tutto l'esercito , 	era 	stata 	necessitata 
per la salute 	propria 	d; 	cedere 	al 	vincitore „ 
Donde Ferdinando , poiche insino con le lacri- 

(i) Discordano questo Autore, e it Gu3vio ; it qua- 
le dice, 	che 	essendo 	uscite le Fanterie Tedesche fuor 
di Capua a scaramucciar 	co'Franzesi, tutto che rima- 
nessero superiori, furon serrate fuora della Cilia , e ap- 
pena rimesse dentro dieci per volta , 	acciocche dill' al- 
tra porta uscissero fuora , e che incontrassero Ferdinan-
do : it qual venuto a Capua , chiarno gli amici a parla-
memo , ma niuno mai comparve a rispondergli, gia le-
vale le insegne Fraazesi . 
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mb ebbe fatta invano instanza d'essere ammes- 
so i  se ne iitornd a Napoli , 	certo che tutto it 
Regno seguiterebbe l'esempio de'Capuani : 	dal 
gilt& , 	mossa la Cilia d'Anversa posta tra Ca- 
pua 	e 	Napoli , 	mondo 	subito Imbasciatori 	a 
darsi a Carlo (r) , 	e trattando questo medesi- 
mo gia manifestamente i Napoletani , deliberato 
l'infelice Re di non repugnare all'impeto tanto 
repentino della fortuna, 	ccnvocati in sulhi piaz- 
za del Castel nuovo , 	abitazione Reale , 	mai 
gentiluomini , 	e 	popolari 	uso 'con loro queste 
parole . 

-10 posso chiamare in testimonlo Dio ,.e. 
tuiti quegli uomini , 	ai quail sono stall noti 
per lo passato i concetti mien , che io mai per 
cagione alcuna tanto desiderai di pervenire 
alla corona, quanto per dinzostrare a tutto it 
mondo gli acerbi governi del padre , 	e del- 
l'avolo mio essermi sommamente dispiaciuti , e 
per riguadagnare con le buone opere quell'a- 
more , 	del quale essi per le loro acerbita si 
erano privatz , 	non 	ha permesso 	l'infelicith 
della casa nostra , 	che io possa ricorre que- 
st° frutto , motto pia onorato , 	che l'essere 
Re : perche it regnare depende spesso dalla 
fortuna, ma l'essere Re, che si proponga per 
unico fine la salute , 	e la felicitc) del popoli 
suoi , depende solamente da se medesimo* , 	e 

(0 Anzi s' erano 	gia di tat maniera sollevati, che 
pity non volevano ricevere it Tte nella Ulla con l'eserci-
to : ond'egli fatto un lungo giro di strada, mono le genti 
all' Incoronata, ed enAr6 vela Rocca. Govt. . 
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dalla propria virtel. 	Sono le cose nostre ;i- 
dotte in angustissiino luogo ; 	e potremo pia 
presto lanientarci not d'avere perduto it Re'-
me per la infedelta , e poco valore dei Capi- 
tani , 	ed eserciti nostri , 	che non potranno 
gloriarsi g l' inimici di averlo acquzstato per 
propria virtu, e nondimeno non saremmo pri- 
vi del tutto di speranza , 	se ancora qualche 
poco di tempo ci sostenessimo : perche e dai 
Re di Spagna, e da tutti i Principi d'Italia 
si prepara potente soccorso , 	essendosi aperti 
gli occhi di coloro , i quali non avevano pri- 
ma considerato l'incendio , 	it quale abbrucia 
it Reame nostro , dovere , 	se non vi proveg- 
gono , aggiugnere similmente agh Stan loro ; 
e almeno a me non mancherebbe l'animo di 
terminare insieme it Regno , 	e la vita con 
quella gloria , 	che si conviene a un Re gzo- 
vane , disceso per sl lunga successione di tanti 
Re , e all 'espettazione, che insino ad ora ave- 
te tutti avuta di me ; 	ma perche queste cose 
non si possono tentare senza mettere la pa-
tria comune in gravissimi pericol i , sono piut-
tosto di cedere alla Fortuna deliberato , e di 
tenere occulta la mia virta , che per s.forzar-
mi di non perdere it mio Regno , esser ca-
gione di cffetti contrarj a quel fine, per it 
quale io dveva desiderato d'essere Re . Consi- 
glio , 	e conforto voi , che mandiate a ,pren- 
dere accordo col Re di Francia , 	e perche 
possiate farlo senza macula delfonor vostro , 
v'assolvo liberamente dal: omaggio , e dal giu-
ramento , the pochi di sono mi faceste , e vi 
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rteordo the con tubbidienza , e con la pron-
tezza del. riceverlo vi .sfbrziate di mitzgare la 
superbia naturale de'Franzesi . 	Se i costumi 
bliibizri vi faranno venire in odio timperio 
loro , e desiderare it ritorno alio , io sorb in 
luogo da potere ajutare la vostra 	volonta , 
pronto a esporre sempre la propria vita per 
voi ad ogni perzcolo : ma se l'imperio loro vi 
riuscira benign° , 	da me non riceverd giam- 
Mai questa and, ne questo Rea'ne travaglio 
alcuno : 	consolerannosi per it vostro bene le 
miserie mze , e nzolto pig mi consolerd, se io 
saprb , che , in voi resti qualche memoria., the 
io, ne primogenito Regio , ne Re non ingiu- 
rzai mai persona alcuna : 	the in me non si 
vide mai segno alcuno d'avarizia, 	segno al- 
tune di crudelta : 	the a me non hanno no-. 
ciuto i miei peccati , ma quegli de'padri miei: 
ch'io son deliberato di non esser mai cogione, 
the , o per conservare it Regno , o per recu-
perarlo, abbia a patire alcuno di questo Rea-
me: the pig mi dispiace it perdere la facoltd 
di emendare i falli del padre , 	e clell'avolo , 
che'l perdere l'autorita , 	e 	lo 	Stato 	reale : 
benche esule , e spogliato della patria , e del 
Regno mio mi reputerb non al tutto infelice , 
se in voi resterd memoria di queste cose , 	e 
una 

 
firma credenza , 	the io sarei state Re 

pig presto simile ad Alfonso vecrhio mio pro 
ago ; the a Ferdinando , 	e a questo ultimo 
Alfonso . 

Non potette essere, die queste parole non 
fossero n&f.e con molta compassione , anzi cer- 
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to 6 , the a molti commossero le lacrime, ma 
era tanto I esoso in tutto it popolo, e quasi in 
tutta la nobilta it noire de'due ultimi Re, tart-
to it desiderio de' Franzesi , che per questo non 
si term() in parte alcurta it tumult° , ma subito 
che esso fir ritirato in 	Castello (r) , 	it 	pupal° 
comincid a sacchcggiare le stalle sue , che era-
no in sulla piazza, la quale indegnita non po-
tendo 'egli sopportare, accompagnato da pochi , 
come fuori con generosity grande 	a proibirlo , 
e 	potette 	tanto 	nella 	Citta , 	gia 	ribellata , 	la 
/VIaesta del name reale , 	che 	ciascuno fermato 
l'impeto si discostO 	delle stalle- : 	ma 	ritornato, 
nel Castello , e fdcendo abbruciare , e sornmer-
gere le navi , le quali erano nel porto , poiche 
altrimenti non poteva privarne gl' ininuci , Inco- 
ininciO 	per qualche 	segno 	a 	sospettare , 	che 
i (2) fanti Tedeschi , 	che 	in 	numero di cin- 
quecento stati alla guardia del Castello , pensas- 
sero di farlo prigione , 	pert) con subito consi- 

' othoso . 

(,) Dice it Gioeio , 	che 	it 	sacco 	delle stalle Beali 
fu avanti, che it lie fosse ricevuto deniro dal suo ritor- 
no di Capua, e non melte egli 	l'Orazione fatta dal Re 
al Popolo, e a'Nohili, 	che da 	questo 	autore con tanti 
bei colori e introdotta. 	Ma 	it Bernie 	scrive, 	che 'I Re 
Ferrando dono a'suoi Cittadini 3oo cavalli bellissimi , 	e 
non sommerse , ma abbruccio due navi, 	che erano in 
porto. 

(2) Contrario a questo scrive it Giovio , che avendo 
it Re ricevuto 	i Tedeschi cacciati di Capua nella Doc- 
ca , egli la lascid loro in guardia sotto Alfonso Davalo: 
11 Corio dice, 	che lassie amendue i Castelli con buon 
presidio . 
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glio done loro le robe , che in quello si con-
servavano,. le quail mentre che attendono a di-
videre , egli , avendo prima liberati di carcere , 
&cello it Principe di Rossano , 	e 	it Conte di 
Popoli , tutti •i Baroni avanzati alla erudelta del 
padre , 	e dell'avolo , 	uscito del Castello per la 
porta del soccorso , month in sulk galee sotti-
li , che l'aspettavano nel porto , e con lui Don 
Pederigo , e la Reina vecchia , moglie ,gia del-
l'avolo, con Giovanna sua figliuola , e seguitato 
da pochi de' suoi navigo 	all' Isola d'Ischia , det- 
ta dagli antichi Enaria , vicina a Napoli a tren- 
ta 	mtglia , 	replicando spesso 	con 	alte 	voci , 
mentre che aveva innanzi agli occhi it prospet-
to di Napoli , it versetto del Salmo del Profe-
ta , che contiene essere vane le vigilie di colo-
r() , che custodiscono la Qua , la quale da Dio 
non 6 custodita : ma non se gli rappresentando 
ormai altro che difficolta , ebbe a fare in Ischia 
esperienza della sua virttl , 	e 	della ingratitudi- 
ne , e infedelta , che si scuopre contro a colo-
r° , i quail sono percossi dalla fortuna ; perche 
non volendo it (r) Castellano della Rocca rice-
verlo se non con un compagno solo , egli co- 
me fu dentro, 	se 	gli gine addosso con tanto 
impeto , che con la ferocia , e con la memoria 
dell'autorita Regia 	spavente 	in modo gli altri, 
che in potest 	sua ridusse subito it Castellano , 

(1) Era chiamato Giusto , come si legge nel Giovio, 
it quale scrive 1' istesso atto del Be, che cacciato nano 
alla spada si scaglid addosso al Castellano . 
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e la Rocca . 	Per 	la 	partite di Ferdinando 6a 
Napoli ciascuno cedeva per tutto , 	come 	a un 
impetuosissimo torrente , alla lama sob de' vin- 
citori , e con tante villa , 	che 	dugento CavaLti 
della compagnia di Ligni andati a Nola , dove 
con quattrocento uomini d'arme si erano ridot- 
ti (i) Virginio , 	e it Conte di Pitigliano , 	gli 
fecero senza osiacolo alcuno 	prigioni ; 	perche 
essi 	parte 	confidandosi 	nel 	salvocondotto , 	it 
quale avevano avviso dai suoi essere stato con-
ceduto dal Re, parte menati dal medcsimo ter- 
rore , 	dal 	quale 	erano 	menati 	tutti 	gli altri , 
senza 	contrasto 	s'arrenderono , 	donde 	furono 
condotti prigioni alla Rocca di Mondragone  , e 
messe in preda tutte le genii loro . Avevano in  
questo mezzo 1rcivatc Carlo in Anversa gl'lm- 
hasciatori 	Napoletani 	mandati 	a 	dargit 	quella 
Cinh , a'quali ovendo conceduto con soma Ii- 
beralita mold privilegj , 	ed esenzioni (2), 	en- 
tre it di seguente , 	che 	fu 	il

, 
 vigesimo primo 

di Febbrajo in Napoli , ricevuto con tanto ap-
plauso , e allegrezza d'ognuno , che vanamente 
si 	tenterelle 	d'esprimerlo , 	concorrendo 	con 

(I) Erra it Corio dicendo it Conte di Pitigliano, e '1 
Triulzio . Ma l'Argenione scrittore Franzese , 	e 'I 	 iovio 
s'accordano con questo Autore ; 	e dicono , 	che fu fatto 
torto a questi due Earoni . 	Di sotto ancora nel Libra 2. 
questo Autore racconta le ragioni Toro , 	e degli avver- 
sarj . 

(2) L' entrata del Be Carlo a'21. di Febbrajo ; 	stri- 
ve it Vescovo di Kebio, che fu a' 23 di Marzo;  e it Curio 
aggiunge, che csso entro a cavallo copra una mula con 
gli sproni di legno epiecti : bene e vero , che parendo* 
gli cosa ridicola , Eattribuisce alla Tama. 
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esultazione incredibile 	ogni 	sesso , 	ogni 	eta , 
ogni condizione , 	ogni 	quality , 	ogni 	fazione 
d'uomini , come se fosse stato padre , e primo 
fondatore di quella Cilia , 	ne manco degli al- 
tri , quegli , .rhe o essi , o i maggiori torn era. 
no stati esaltati , o beneficati dalla Casa d'Ara- 
gona: 	con la quale 	celebrita 	andato a visitare 
la Chicsa maggiore , 	fu dipoi 	( perehe Castel- 
nuovo si teneva per gl' inimici ) condotto ad al-
loggiare in Castel Capuano gia abitazione antica 
de' Re Franzesi , avendo con maraviglioso corso 
d' inaudita felicity , 	sopra 	l'esempio 	ancora 	di 
Giulio Cesare, prima vinto, che veduto, e con 
tanta facility , the e' non fosse necessario in que-
sta espedizione ne spicgare mai un padiglione, 
lie rompere mai pure una lancia, e lbssero tan- 
te, superilue motto dello 	sue 	provvisioni , 	elle 
l'armato marittima preparata con sravissima spe-
sa , conquassaia dalla violenza del mare, e tra- 
portata (1) nell' Isola 	di Corsica , 	ludo 	Canto 
ad accostarsi a' lidi del Reame , che prima it Re 
era gia entrato in Napoli . 	Cost per le discor- 
die dornesticbe , 	per le quali 	era abbagliata la 
sapienza 	tanto 	famosa 	de' nostri 	Prineipi , 	si 
ahem!) con sommo vituperio , 	e 	derisione della 
milizia Italiana , e con grandissimo pericolo , 	e 
ignominia 	di 	tutu , 	una 	preclara , 	e 	potente 
parts d' Italia dall'Imperio degl'Italiani, all' Im- 

(o) Di qul venuta con difficolta a Port' Prcole. i Si-
gnori con la maggior parte de soldati, che v'eran sopra, 
a piedi vermeil) a Roma a trovar Carlo . Giovio . 
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perio di gente Oltramontana : perch] Ferdinan- 
do vecchio , sebbene nato in Ispagna , 	nondi- 
meno perche 	insino dalla prima 	gioventh era 
stato , o Re , 	o figliuolo di Re continuamente 
in Italia , 	e perche non aveva altro Principato 
in altra provincia , e i figliuoli , e i nipoti tutti 
nati e nutriti a Napoli 	erano 	meritamente re- 
putati Italiani . 

   
  



. 	LIB.R0 SECONDO. 

solfm.dRIO• 

Vedendo i Pisani esser favoriti , ,ancol-
che occultamente da Carlo Re di Francia, 
si ribel..ano 	al 	tuna 	da'Fiortntini , 	i 	quail 
non si perdono 	d'animo per tal ribellione , 
non perdonano a spesa akuna per acquistarla 
per forza d'arme ,, attendendo in tanto a ri- 
formar it govern° di dentro , 	con la nuova 
riforma , persuasa da Fra Girolamo Savona-
rola . Erano successe in questo mentre le cose 
molt° felicemente a'Franzesi in Italia . Onde 
Lodovico 	Sforza pentito d'averceli chiamati, 
s'unisce in lega con i Veneziani contro a To-
ro , che dopo le tante vittorie se ne tornavano 
in Francia . 	E Polendo i Collegati impedir 
loro it passo , 	si fece it filo d'arme al flu- 
me del Taro , 	nel quale resiando vittoriosi i 
Franzesi passarono bravamente in Francia . 
Cominciando dopo la for partita a scemarsi 
la reputazion Franzese in, Italia, Ferdivando 
d'Aragona racquista per fbrza d'arme it Re-
gno di Napoli , essendo seguita tra Lodovico 
Sforza e'l Re di Francia piuitosto simulata 
che sincere pace; e dopo la passata di Id da' 
monti de'Franzesi , 	si scoperse in queste no- 
stre parti.il mal Franzese , 	sh'aillisse molto 
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a quel tempo l'Italia , portatoci, secondo che 
si crede, 	dall'Isole nuove , trovate quasi-in 
quei tempi da Cristojano Colon24o Genovese. 

Mentre che queste cose si facevano in Ro- 
ma , e nel Reame Napoletano , 	crescevano in 
altra parte d' Italia le faville d'un piccol fuoco , 
destinato a partorire 	alla 	fine 	grandissimo in- 
cendio in danno di molti , 	ma 	principalmente 
contro a (i) colui, che per troppa cupidity 	di 
dominare , l'avesse suscitato , e nutrito ; perch6 
ancora che it Re di Francia si fosse convenuto 
in Firenze , che tenendo lui Pisa insino all'ac- 
quisto di Napoli , la giurisdizione , 	e 	l'entrate 
appartenessero a' Fiorentini ; nondimeno parten- 
dosi da Firenze, non aveva lasciato provvisione, 
o posto ordine alcuno 	per 	Posservanza di tale- 
promessa , in modo che i Pisani, a'quali incli- 
nava it favore 	del 	Commissario , 	e 	de' soldati 
lasciati dal Re alla guardia di quella Citta, de- 
liberati di non ritornare 	pia 	sotto 	it 	dominio 
Fiorentino , avevano cacciati (2) gli uffiziali , e 
tutti 	i Fiorentini 	che 	v'erano 	rimasti : 	alcuni 
xt'avevano incarcerati , occupate le robe , e tutti 

(0) cioe contro a Lodovico Sforza , che raveva su- 
scitato . 

(2) Qnelli , 	che di sopra nel lib. r. ho detto , 	ehe 
ii Ple Carlo volle, che restassero in Pisa; se bene it Gio- 
vio al fine del suo lib. 2. scriva it contrario. 
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i beni loro , e confermato totalmente con le di- 
mostrazionr, 	e con l'opere ,la ribellione , 	nella 
quale per potere perseverare , non solo manda- 
rono Imbasciatori al Re , 	dapoi che fu partito 
da Firenze , 	che 	difendessero 	la 	causa loro , 
ma. disposti a fare ogni opera per ottenere aju- 
to 	da 	ciascuno , 	ne mandarono incontinente , 
che furond ribellati , a Siena , 	e a Lucca , 	le 
quali CittA , essendo inimicissime al nom 	Fio- 
rentino ,non potevano con animi pia allegri la 
Pisana ribellione avere udita ; 	q, percid insieme 
gli provveddero di qualche quantita 	di danari , 
e i Senesi vi mandarono 	subito 	alcuni cavalli : 
tentarono medesimamente i Pisani , mandati Ora- 
tori a Venezia , 	l'animo 	di quel Senato , 	dal 
quale , benche ricevuti benignamente , 	non ri- 
portarono speranza 	alcuna . 	Ma 	it 	principale 
fondamento facevano nel Duca di Milano , per-
ches non dubitavano , che siccome era stato au- 
tore della 	loro 	ribellione , 	sarebbe 	disposto a 
mantenergli , it quale , 	benche a' Fiorentini di- 
mostrasse altrimenti , attese in segreto a mette-
re loro animo con molti conforti , e offerte , e 
persuase occultainente a' Genovesi , che provve-
dessero i Pisani d'armi , e di munizioni , e che 
mandassero un Commissario in Pisa , e trecen-
to fanti , i quali per la inimicizia grande , che 
avevano co' Fiorentini , riata dal dispiacere , che 
ebbero dell'acquisto di Pisa, 	e quando poi -(t) 

(,) Comperarono i Fiorentini da Tommaso Fregoso, 
Doge di Genova , Livorno col sao Porto, l' nano 1418. 
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comperarono a tempo al Tommaso Fregoso 
loro Doge it Porto 	di Livorno , 	it • quale 	essi 
possedevano , e accresciuta oltimamente , quan- 
do i Fiorentini tolsero loro Pietrasanta , 	e Se- 
rezana , non solo furono pronti a queste cose , 
ma avevano gia occupalo la maggior parte del- 
le terre , 	le 	quali 	i Fiorentini 	nella Lunigiana 
possedevano , 	e gia sotto pretcsto d'uua Ictiera 
Regia otterkuta per la restituzione di certi beni 
confiscati , nelle cose di Pietrasanta s' intromet- 
tevano , 	delle 	quali 

i 
 azioni querelandosi i Fio- 

rentini a Milano , 	l Duca rispondeva non es- 
sere in sua potesia secondo 	i capitoli 	ch'aveva 
co' Genovesi , di proibirle , e slorzandosi di sa- 
tisfare loro con le parole, 	e 	dando vale spe- 
ranze , 	non 	cessava 	d'operare co' fatti tutu il, 
contrario , come quello che sperava non Si re- 
cuperando Pisa per 	i 	Fiorentini , 	avere 	facil- 
mente a ridurla sotto 	it 	suo 	dominio , 	it 	che 
per la quality della Cilia , 	e 	per Popportunita 
del silo , ardentissirnamente desiderava: cupidity 
non nuova in lui , ma cominciala insino quan-
do (r) cacciato da Milano , poco dopo la inor-
te di Galeazzo suo fratello, per sospeito t h'ebbe 
di lui Madonna Bona madre , e tutrice del pic-
colo Duca , vi stette coufinato molti mesi. Sti- 
molavalo oltre a questo la memoria , 	che Pisa 

per i2o. mita ducati , trovandosi Genova infestata dal-
l'armi di Filippo Maria Visconti Duca di Milano. H Ve. 
scovo di Nebio negli Annali di Genova, 	dove a smiths 
anco ii soccorso dato da' Get ovesi a'Pisani. 

(I) 11 che fu Faun° 1477. Corio . 

   
  



191 
innanzi venisse 	in 	potesta 	de' Fiorentini , 	era 
stata dominata 	da 	Giovan 	Galeazzo Visconte 
prime .Duca di Milano : 	per 	it che e stimava 
essergit glorioso recuperare quel 	che era stato 
posseduto da' suoi maggiori , 	e gli pareva po- 
tem" pretendere colore di ragtone , 	come 	se a 
Giovan Galeazzo 	non 	fosse stato lccito lascia- 
re' (i) per testamento , 	in pregiudizio de' Du- 
chi di Milano suoi successors , a Gabriel, Ma-
ria suo figliuolo naturale, Pisa acquistata da se , 
ma con le pecunie, e con le forze del Ducato 
di Milano ; 	ne content; i Pisani d'avere levata 
la Citta della ubbidienza de' Fiorentini , attende-
vano a occupare le terre del Contado •di Pisa , 
le quali quasi tutte seguitando, come quasi sem- 
pre fanno 	i 	Contadini , 	l'autorita della Citta , 
riceverono 	ne' pritni 	di 	della 	ribellione 	i loro 
Commissarj , 	non si opponendo da principio i 
Fiorentini, 	occupati 	insino non composero col 
Re , in pensieri pia gravi , 	e aspettando dopo 
la partita sua 	di Firenze , 	che 	egli 	obbligato 
con si pubblico , c solenne giuramento vi prov- 
vedesse ; 	ma poiche da Iii si differiva it rime- 
dio , 	mandatovi 	gente 	recuperarono 	parte per 
forza , 	parte per accord() tutto quello 	che era 
stato occupato , eccetto Cascina , 	Buti , 	e Vi- 
copisano , nelle quali terre i Pisani , non essen- 
do potent; 	a resistere 	per tutto , 	avevano 	ri- 
strette le forze loro; ne a Carlo in segreto era 

(I) Fatto 	l'anno 1397. 	e 	corroborate 	l'anno 14o1. 
Carlo nella quarta parte. 
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molest° it procedere 	de' Pisani , 	la 	causa 	de 
quali aveva fautori scopertamente molti de' suoi, 
indotti alcuni da pieta, 	per 	l' impressione 	gia 
fa►ta in quella Corte, che, e' fossero stati dOrni- 
nati acerbamente ; . altri 	per 	opporsi al Cardi- 
nale di San Maio, it quale si dimostrava favo- 
revole a' Fiorentini , 	e 	sopra 	tutti it Sinisealco 
di Beledri , corrotto con danari da' Pisani , ma 
molt° pi►i , perche mat content° dell'essersi au-
mentata trorpo la grandezza del Cardinale, co- 
minc7ava , 	secondo 	le 	variazioni 	delle Corti a 
essere disz,ordante da lui 	per la medesima arn- 
bizione , per la quale , 	per avere eompagnia a 
sbattere 	gli 	altri 	I'aveva 	prima 	fomeutato : 	e 
questi non avendo rispetto a quello che conve-
nisse all'onore, e alla fede di mato Re , dimo-
stravano essergli pia utile tettere i 	Fiorentini in 
questa necessity , 	e 	conservare 	Pisa 	in 	quell° 
stab°, 	almeno insino a tanto che avesse aequi- 
mato it Regno 	di 	Napoli : 	le 	persuasion; de' 
quali prevalenclo appresso a lui, 	e 	pert') sfor- 
zandos► di nutrire 	l'una parte , 	e 	l'altra 	con 
speranze vane introdusse, mentre era in Roma, 
gl' Imbasciatori de' Fiorentini 	a udire in presen- 
za sua le querele , 	che 	gli 	facevano i Pisani , 
per i quali 	pule Burgundio Lobo Cittadino di 
Pisa , Avvocato Concistoriale nella Corte di Ro-
ma , lamentandosi aeerbissimarnente i Pisani es- 
sere stati tenuti 	(I) 	ottantotto 	anni 	in sl 	ini- 

qua , 

(') Se 4 vero quanto dice it Cori* ; e lo ecrivo ad-, 
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qua , e atroce servita, che quella Citta , la qua- 
le aveva gia con molte 	nobilissime 	vittorie di- 
steso l'Imperio suo insino nelle parti dell'Orien-
te ,' e la quale era stata delle pill potenti, e pia 
gloriose Cita di tutta Italia , 	gia 	 fosse 	per la 
crudely, 	e 	avarizia de' Fiorentini condotta all' 
ultima desolazione; essere Pisa quasi vota d'abi- 
tatori, 	perch& 	la 	maggior parte de' Cittadini , 
non potendo tollerare 	si aspire giogo , 	l' aveva 
spontaneamente 	abbandonata , 	it 	zonsiglio de' 
quali essere 	stato 	prudentissimo , 	avere 	dimo- 
strato le miserie di color° , ,i quali v'aveva rite- 
nun Pamore 	della 	patria , 	perch& per l'acerbe 
esazioni del pubblico , e per ie rapine insolenti 
de' privati Fiorentini , erano rimasti spogliati di 
quasi tutte le sostanze ; ne avere pia modo al- 
cuno di sostentarsi , 	perche 	con 	inaud,•.ta em- 
pieta, e ingiustizia si proibiva loro it fare mer-
catanzie% l'esercitare arti di alcuna sorte, eccet- 
to le meccaniche : 	non essere ammessi a qua- 
llth alcuna d'ufficj , o d'amminislrazione dcl do. 
minio Fiorentino , eziandio di quelle , 	le quali 
alle persone straniere si concedevano : 	gia 	in- 
crudelirsi da' Fiorentini contro alla salute, e alle 
vile loro , avcndo , 	per spegnere in tutto le re- 
liquie de' Pisani , 	fatto 	intermettere 	la cura di 
mantenere gli argini , 	e i fossi del Contado di 
Pisa, conscrvata sempre 	da' Pisani 	antichi con 

la seguente postilla , verrebbero a essere 9 i. anni, e non 
85. , ma in questo luogo 1'Autore non 6 tenuto a guar-
dare ad altro che a recitar quel che nel suo parlament° 
esponeva r Oratore, o vero, o falso che dicesse. 

Gacciard. Vol. I. 	 13, 
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esattissima diligenza , perche altrimenti era im- 
possibile , che per la bassezza 	del paese offeso 
immoderatamente 	dall'acque , 	ogni 	anno 	non 
fossero sottoposti 	a 	gravissime 	infermita ., 	per 
queste cagioni cadere per tutto in terra le Chie- 
se , 	e i palagj , 	e tanti nobili 	edificj 	pubblici , 
-e privati , edificati con magnificenza , e bellez- 
za inestimabile 	da' maggiori 	loro : 	non 	essere 
vergocna alle Chia preclare , 	se 	dopo it torso 
di molti secrtli cadevano 	finalmente 	in servitU , 
perche era fatale, che tulte le cose del Iviondo 
fossero sottoposte alla corruzione , 	ma la me, 
moria della nobilia , 	e 	della 	grandezza 	loro , 
dovere pit) presto generare nella inente de' vin- 
citori compassione , 	che accrescere acerbity , e 
asprezza , massimamente , che ciascuno aveva a 
considerare , potere , anzi dovere a qualche tem- 
po accadere a se quel medesimo 	fine , 	che 	6 
destinato , 	che accaggia a tune le Citta , 	e 	a 
tulti gl' Imperj : 	non 	restare a'Pisani 	phi cosa 
alcuna , dove potesse disiendersi piu l'empieta , 
e appetito insaziabile 	de' Fiorentini , 	ed 	essere 
impossihile sopportare Oil tante miserie , e per- 
cu!) aver tutti unitamente 	deierminato 	d'abban- 
donare 	prima la patria , 	d'abbandonare prima 
la vita , cite ritornare sotto si iniquo , 	sotto 	si 
empio dominio , pregare it Re con le lacrime , 
le quali egli s'immaginasse 	essere 	lacrime 	ab- 
bondantissime di onto it popolo Pisano , 	pro- 
strato miserabilmente innanzi a' suoi piedi , che 
si ricordasse con quanta pieta , e giustizia ayes:  
se restituita a' Pisani 	la liberta usurpata loro in- 
giustissimamente, the come costante , e Inagua! 

.1 
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nimo Principe conservasse il beneficio fatto lo-
ro', eleggendo piuttosto d'avere,  il nome di pa-
dre , e di Liberatore di quella Citta , che rimet-
teildogli in tanto pestifera servitil, diventare mi- 
nistro della rapacita , 	e 	della crudelta de' Fio- 
rentini . Alle quali accusazioni non con minore 
veemenza rispose Francesco 	Soderini Vescovo 
di Volterra, il quale fu poi Cardinale, uno de-
gli Oratori de' Fiorentini ; dimostrando , .il tito-
lo della sua Repubblica essere ginstissimo , per-
che avevano insino nell'anno (i) mille quattro-
cento quattro comperato Pisa da Gabriel-Maria 
Visconte legittimo Signore , dal quale non pri-
ma stati messi in possessione , i Pisani averne- 
gli violentemente spogliati , 	e peril essere stato 
necessario cercare di recuperarla con lunga guer- 
ra , 	della 	quale 	non 	era 	stato meno Felice il 
fine , che fosse stata giusta la cagione, ne man-
co gloriosa la pieta de' Fiorentini, che la vitto-
ria : conciossia che avendo avuta occasione di la- 
sciare morire 	per 	se stessi i Pisani 	consumati 
dalla fame , avessero , per rendere loro gli spi-
riti ridotti all' ultime estremita , nell'entrare con . 
l'esercito in Pisa , condotto seco maggiore quan- 
tity di vettovaglie , che d'armi : 	non 	avere 	in 
tempo alcuno la Citta 	di 	Pisa 	ottenuto gran- 

(r) It Corio dice 103. e recita nella quarta parte , 
che i Fiorentini spesero 	tanto in recuperar Pisa , 	della 
quale furono spogliati, subito fatta la compera , che ne 
hbri pubblici era domandata il Monte della Paura . Ma 
negli Annali di Genova scritti dal Giustiniani Vesce'o di 
Nebio e scritto fanno ios., 
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dczza in terra ferma , 	anzi 	non avendo mai , 
non ch'altro potuto dominare Lucca Chth tan-
to vicina , essere stata sempre rinchiusa in an: 
gustissimo tenitorio , e la potenza rnarittima 'es- 

• sere stata breve, 	perche per giusto giudizio di 
Dio concitato per molte loro iniquita , 	e 	scel- 

• lerate operazioni , e per le lunghe discordie ci- 
vili , e ittimicizie tra loro medesimi , 	era mol- 
t'anni 'prima , 	che fosse venduta 	a' Fiorentini , 
caduta d'ogn: 	grandezza , 	"e 	di 	ricchezze , 	e 
d'abitatori , e diventata tanto debnle , che e'fos-
se riuscito a (I) Ser Jacopo d'Appiano notajo 
ignobile del Contado di Pisa , di farsene Signo- 
re , 	e dopo averla dominata 	pia anni lasciarla 
ereditaria a figliuoli ; 	ne 	importare it dominio 
di Pisa a'Fiorentini , 	se non per ropportunita 
del silo , e per la comodita del mare , 	perche 
rentrate, le quail se ne traevano , erano di pic- 
colo considerazione , 	essendo 	l'esazioni si leg- 
gieri , 	che 	di 	poco sopravanzano 	alle 	spese , 
che per necessita vi si facevano, con tutto the 
la pill parte si riscotesse 'da'mercatanti foresne- 

. ri ; e per beneficio del porto di Livorno : 	ne 
essere circa le mercanzie , 	arti , e uffizj legati 
i Pisani con altre leggi , die fossero legate I'al- 
tre Citta suddite dci Fiorentini , 	le 	quali con- 
fessando esser governate 	con Imperio modera- 
to , 	e mansueto , 	non 	desideravano mutat. Si- 

0) Questa Istoria 6 scritta da Leonardo Aretino 	nel 
libro r. dell' Istoria di Fiorenza ; dal Corio nella parte 3. 
dell' Istoria di Milano, e da altri ancora, e successe 
ranno 1332. 
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snore , perche non avevano quella alterigia , 

7  
e 

pslinazione , la quale era naturale a' Pisani : nh 
anche quella perfidia, the in loro era tanto no- 
toila , 	che ella fosse celebrata per antichissimo 
proverbio in tutta la Toscana , 	e se quando i 
Fiorentini acquistarono Pisa, molti Pisani spon- 
taneamente , 	e subito 	se ne partirono , 	essere 
proceduto dalla superbia loro impaziente ad ac-
comodare l'animo alle forze proprie , e illla for-
tuna , non per colpa de' Fiorentiiii , i quali gli 
avevano retti con giustizia, 	e con mansuetudi- 
ye , e trattati talmente , che sotto loro non era 
Pisa diminuita 	ne 	di riccbezze , ne d'uornini , 
e anzi avere con grandissima spesa (I) recupe-
rato it Porto di Livorno, senza it quale quella 
Citth 	era stata 	abbandonata.  d'ogni 	comodith , 
ed emolumento , 	e. 	con 	l'Introdurvi to studio 
pubblico di tutte le scienze , 	e 	con 	mole altri 
mod; , ed eziandio col fare continuare diligen-
temente la cura dei fossi , essersi sempre sfor-
zati di farla frequents d'abitatori. La vetith del- 
le quali cose 	era si manifesta , 	che con 	false 
lamentazioni , e calunnie oscurare non si pote-
va : essere permesso a ciascuno it desiderare di 
pervenire a migliore fortuna , ma dovere anche 
ciascuno pazientemente tollerare quello , che la 
sorte sua 	gli 	ha ,dato , 	altrimenti confondersi 
tutte le Signorie , e tutti gl' Irnperj , 	se a cia- 

(a) Avendolo eomprato da Tommaso Fregoso Doge 
di Genova per 	tzo. mile ducati , come ho notate di 
sopra . 
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seuno, the e suddito , fosse lecito it cercare di 
diventare libero : 	ne 	reputare necessario a' Fio- 
rentini l'affaticarsi 	per 	persuadere a Carlo Cri- 
stianissimo Re di Francia , 	quel 	che 	apparie- 
nesse a lui di fare , perche essendo Re sapien- 
tissimo , e giustissimo , 	si rendevano certi non 
si lascerebbe sollevare 	da 	querele , 	e 	calunnie 
tanto vane , e si ricorderebbe da se stesso quel 
che avesse promesso innanzi,che l'esercito suo 
fosse ricevuto in Pisa , quel che sI solennemen- 
te 	avesse 	giurato 	in 	Firenze , 	considerando , 
che quanto un Re 6 pill potente e maggiore , 
tanto gli 6 pia glorioso 	l'usare la sua potenza 
per conservazione della giustizia , e della fede . 
Appariva manifestamente , 	che da Carlo erano 
con pill henigni orecchi uditi i Pisani , 	e 	che 
per beneficio loro desiderava , 	che 	durante la 
guerra di Napoli, l'offese tra tutte due le parti,  
si sospendesscro , 	o che i Fiorentini consentis- 
scro , 	che 	it 	Contado tutto si tenesse da lui , 
affermando , che acquistato che avesse Napoli., 
metterebbe subito a esecuzione 	le 	cose conve- 
nute in Firenze ; 	it che i Fiorentini , 	essendo 
gih sospette loro tutte le parole 	del 	Re , 	co- 
stantemente recusavano , ricercandolo con gran- 
de instanza dell'osservanza 	delle 	promesse , 	a' 
gnat; per mostrar di 	satisfare , 	ma 	veramente 
per fare opera d'avere da loro innanzi al tem- 
po debito i setiantamila ducat; promessi , man- 
de) net tempo medesimo 	che parti da Roma , 
it Cardinale di S. Mak a Firenze , 	simulapdc, 
co'Fiorentini di mandarlo 	per satisfare alle di- 
mande loro, ma in secreto gli oldine , che pa- 

   
  



scendogli di speranza 	insino 	che gli dessero 99i 
danari , 	lasciasse - finalmente 	le cose nel grado 
medesimo ; delta qual ['nude sebbene i Fioren- 
titri , dvessero 	non piccola 	dubitazione , 	nondi- 
meno 	gli 	pagarono 	quarantaniila 	ducati , 	de' 
quali it termine era propinquo , 	ed 	egli 	rice- 
vuti che gli ebbe , andato a Pisa, promettendo 
di restituire i Fiorentini 	nella possessione 	della 
Citth, se ne ritorne senza aver tatto cffetto al-
cuno , scusandosi d'aver trovati i Pisani si per-
tinaci , che l'autorita non era stata sufficiente a 
disporgli , ne avere potuto costrignerli , 	perche 
dal Re non aveva ricevuta.'questa commissione, 
ne a se , che era Sacerdote , 	essere stato con- 
veniente pigliar deliberazione alcuna , della qua- 
le avesse a nascere effusione 	di sangue Cristia- 
no . Forni nondizneno di nuove guardie la Cit-
tadetla nuova , e avrebbe lornito la vecchia , se 
glie n'avessero consentito i Pisani , i quali cre-
scevano ogni di d'animo , e di forze, perche it 
Duca 	di Milano 	giudicando 	esser necessario , 
che 'in Pisa fosse maggiore presidio, e un Con-
dottiere di qualche esperienza e vatore v'aveva , 
benche coprendosi 	con 	le solite arti del nome 
de'GenoVest , mandato (I) Lucia Malvezzo con 
nuove genii : ne recusando occasione alcuna di 
fomentare le molestie dc'Fiorentini , 	amid che 
fusser() pint impediti 	ad offendere i Pisani, con- 

(1) Dice it Giovio , 	clic 	Lucite mend 	sec° 	da 300. 
salaati vecchi , e alquanti uomini d' arme , e cavalli leg-
gieri ;  e che i Capitani de Fiorentini furono Ercolq Ben-
tivoglio , Francesco Secco , e Binuccio Marziano . 
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dusse Jacopo d'Applano Signore di Piombino, 
e Giovanni Savello 	a comune co'Senesi , 	per 
dare loro animo a sostenere Montepulciano, la 
qual 	terra 'essendosi nuovamente 	ribellata ,da' 
Fiorentini a'Senesi , 	era stata accettata da loro 
senza rispetto della confederazione che avevano 
insieme: ne erano in questo tempo .i Fiorentini 
in minore ansieta e travaglio , 	per le cose in- 
testine ; 	perche per riordinare it governo della 
Repulllica aveano , 	subito 	dopo la partita da 
Firenze del Re , nel parlamento , che secondo 
gli antichi costumi loro , 	e una congregalione 
dell'universita de'Cittadini in sulla piazza del pa- 
lagio pubblico , 	i quali con voci scoperte deli- 
berarono •sopra 	le cose proposte 	dal 	sommo 
Magistrato , constituita una specie di reggimen- 
to , 	che sotto nome di governo popolare ten-- 
deva in molte parti pia alla potenza di pochi , 
che a participazione universale . 	La 	qual cosa 
essendo molesta a molti , che s'avevano propo-
sta nell'animo maggior larghezza, e concorren- 
do at medesimo 	privata ambizione di qualche 
ininc;pale Gittadino , 	era 	stato necessario trat- 
tare di nuovo della forma 	del governo , 	della 
quale consultandosi un giorno 	Ira i Magistrati 
principali, e gli uomini di maggiore reputazio- 
ne , Pagol'Antonio Soderini Cittadino savio , 	e 
motto stimato', 	path) , secondo cite si dice , in 
questa forma. 

(z) E' sarebbe certamente, prestantissimi 

. 	- 
(I) Quest' Oruzione del Sederini in genere delibera- 
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•Cittarlini 	 motto facile a dimostrare , che 
ancora the da coloro , -che hanno scritto del-
le cose civili , it govern.° popolare sia manco 
ladato , che quello d'un Principe, e che it go-
verno degli Ottimati , nondimeno che per es-
sere it desiderio della liberty desiderio antico, 
e quasi•naturale in questa Citta , e le cendi-
zioni de' Cittadini proporzionate all'equalita , 
fondamento molto necessario de' governi po- 
polari , 	debba essere da not preferito' senza 
alcun dubbio a tutti gli altri: ma sarebbe su-
perflua questa disputa, poiche in tutte le con-
suite di questi di si h sempre con universals 
consentimento determinato , eke la Citta sia 
governata col nome , e con l'autorita del po- 
polo : ma .la diversita dei pareri nasce , 	che 
alcuni nell'ordinanza del parlarn ento si sono 
accostati volentieri a quelle forme di Repub- 
blica , 	con le quali .51 reggeva questa Cilia , 
innanzi the la liberty sua fosse oppressa (Jol-
la famiglia de'Medici: altri, nel numero de' 
quail confess° d'essere io , 	giudicando it go- 
'erno cost ordinato avers in matte case pmt-

tosto nome , the effeiti di govern() popolare , 
e spaventati dagli accident; , 	the 	da simill 
governi spesse volte resultarono , 	desiderano 

tivo, e suasario nel Senato di Fiorenza,6 tuna per ri- 
durre it gdvrrno di quella Repubblica 	 Ha forrita popo- 
lare, e de'nobili ; 	e in cio si 	serve della forma della 
Repubblica di Venez;a , la qual tiene, che partecipi di 
Democrazia , c d'Aristocrazia, 	sebbene 	tutta 	pare sole 
Aristocrazia . 
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una forma pill perfetta , e per la quale si con-
serpi la concordia , e la sicurta de' 6'ittadini , 
cosa , the ne secondo le ragioni , ne second() 
l'esperienza del passato , 	si pub sperare in 
questa Citta, se non sotto un govern° depen- 
dente in tutto dalla potesta del popolo , 	ma 
the sia ordinato , e regolato debitamente , it 
che consiste principalmente in due fondamen-
ti . 11 primo e, the tutti i Magistraii , e Uf-
fel cosi per Az Cilia , come per it Dominio.  
siano distribuiti tempo per tempo da un con-
siglio univer.sale di tutti .quegl i , . the secondo 
le leggi nostre sono abili a parttcipare del go-
vern°, senza l'approvazione del qual consiglio 
leggi nuove ncn si possano deliberare : cost 
non essendo in potesta di privati Cittadmi , 
ne d'alcuna particolare conspirazione , 	o in- 
telligenza , it distribuire le dignity , e le au- 
torita , non ne sara escluso alcuno , 	ne per 
passione , tie a beneplacito d'altri , ma si di-
stribuiranno secondo le virtu , e secondo i me-
riti degli uomini , e peril bisognera , the cia- 
scuno si sforzi con le virtu , 	con i costumi 
buoni , 	col giovare al pubblico e al privato , 
aprirsi la via agli onori , 	bisognerd the cia- 
scuno s'astenga dai vizj , dal nuocere ad al-
tri , e finaimente da tutte le cose odiose nelle 
Citta bene instituite: ne sara in potesta d'uno , 
o di pochi con nuove leggi , o con l'autorita 
di un Magistrato , introdurre altro govern° , 
non si potendo alterare questo , se non di va-
lonta del consiglio universale. Ii secondo fon-
damento principale e, the le deliberazioni im- 
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portanti , doe quelle , che appartengono alla 
pace ., e alla guerra , alla esaminazione di 
leggi nuove , e generalmente tulle le cose ne- 
cessdrze all'amministrazione di una Cilia , 	e 
Domini° tale, si trattino da'Magistrati preposli 
particolarmente a questa cura , e da un Consiglio 
pia scelto di Cittadini esperimentati , 	e pru- 
dent/ , the si deputi dal Consiglio popolare , 
perche non cadendo nelPintelletto d'ognuno la 
cognizione di (paste faccende , Plsogna siano 
governate da quegl i , che n'hanno la capaci-
ty , e ricercando spesso prrstezza, o segreto , 
non si possono ne consultare , 	nh deliberare 
can la moltitudine; ,u h necessario alla con- 
servazione della liberta , 	the le cose tali si 
trattino in Humeri molto larghi, perche la 
libertd rimane sicura ogni volta , 	che la di- 
stribuzione de' Magistrati , 	e la deliberazione 
delle leggi nuove dependano dal consentimen- 
to universale . 	Provveduto adunque a queste 
due cose resta ordinato it governo veramente 
popolare , fondata la lib,erta della Cilia, sta-
bilita la forma lodevole , a durabile della Re-
pubblica ,. perche mope altre cose the tendono 
a fare it governo , 	del quale si parla , pia 
perfetto , C pia a proposito dillarire ad altro 
tempo , per non confondere Canto in questi 
principj le menti degli uomini , sospettosi per 
la memoria della Tirannide passata, e i quail 
non assuefiztti a trattare governi liberi , 	non 
poscono conoscere interamente quell° , the sia 
necessario 	ordinare alla conservazione 	della 
liberla , e Sono- cose, the per non essere tante 
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sostanziali si dfferiscono sicuramente a pia 
comodo tempo, e a migliore occasione : ame-
ranno ogni di pia i Cittadini questa forma 
di Repubblica ,, 	ed essendo per resperienza 
ogni di pia capaci della verity , desidereran-
no , che it governo continuamente sic limato, 
e condotto all' intera perfezione , 	a in questo 
mezzo si sostentera mediante i due fonda, 
menti, sopraddetti , 	i quali quanto sia facile 
ordinare , c quanto frutto partoriscano , non 
solo si pub dimostrare . con mate ragioni, ma 
eziandio apparisce chzarissimamente  per Pe-
sempio , perche it reggimento de'Veneziani , 
sebben e proprio 	de'gentiluominz , 	non sono 
peril i gentiluomini altro che Cittadini pri-
vati , e tanti ,  in numero , e di si diverse con- 
dizioni , e quality , 	che egli non si pub ne- 
gare, 	che e' non partecipi molto del governo 
popolare, .e che da not non possa essere imi-
tato in molte parti ; e nondimeno e fondato 
principalmente in su queste due basi , in sulle 
quali quella Repubblica conservata per tanti 
secol i , insieme con la liberty Punione , 	e la 
concordia civite , h salita in tanta gloria , e 
grandezza : ne h proceduta • dal sito , come 
molti credono , Punione de'Veneziani , perche 
ed in quel sito potrebbero essere , e sono sta- 
te quakhe volta discordie , 	e sedizioni , 	ma 
dall'essere la forma del governo si bene ordi- 
nata , 	e si bene proporzionata a se medesi- 
ma , che per necessita produce effetti si pre- 
ziosi , 	a ammirabili . Are ci debbono meno 
muovere gli esempi nostri, che sli alieni, ma 
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considerandogli per it contrario , 	perche it 
non avere mai la Cilia nostra avuto forma 
di govern° simile a questo , 	a stato causa, 
the sempre le cose nostre sono state sottopo-
ste a si spesse rnutazioni , ora conculcate dal-
la vioknza delle Tirannidi , ora lacerate dalla 
discordia .  ambiziosa , 	e avara di pochi , 	ora 
.conquassate dalla licenza sfrenata della mot-
titudine , e dove .le Citta furono edificate per 
la quiete, e felice vita degli abitatori , i frutti 
de'nostri governi , 	le nostre felicity , i nostri 
riposi, suno stati le confiscazioni de'nostri be. 
ni , gli es41 j , le decapitaziOni de'nostri infe-
lidi Cittadini : non e it govern° introdotto nel 
parlanzento divers° da quegl i , the altre yolte 
sono stati in questa Citt a, i quail sono stati 
pieni di discordie , e di calamity , e dopo in-
finiti travagli pubblici , e privati hanno final. 
mente partorito le Tirannidi : perche , non 
per altro, the per queste cagioni oppresse ap- 
presso 	a'nostri 	antichi 	la 	liberty 	it Duca 
d' Atene , 	non per altro l'oppresse ne' tempi 
seguenti Cosimo de' Mediri : ne si debbe aver-
ne ammirazione , perche come la distribuzione 
de'llfagistrati , 	e 	la deliberazione delle leggi 
non hanno bisogno quotidiano del consenso 
comune , ma dependono dall'arbitrio di nu- 
mero minore , 	allora intenti i Cittadini non 
pill al beneficio pubblico , 	ma a cupidity , 	e 
fini privati , sorgono le sette , 	e le conspira- 
zioni particolari , 	alle quail sono congiunte 
le divisioni di tutta la Cilia , 	peste a morte 
tertissima di Otte le Repubbliche P  s di tutti 
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gl'Imperj . 	Quanto e adunque maggior pru- 
denza figgire quelk forme di govern° , 	le 
quail con le ragioni , 	e con l'esempio di not 
medesimi possiamo conoscere perniciose ? 	E 
accostarsi a quelk, 	le quali con le ragioni , 
e con l'esempio d'altri possiarrzo conoscere. sa-
lutifere , e feliei ? Perche, io dirb pure, .sfor• 
zato dalla verita , 	questa parola , 	the nella 
citia, nostra sempre un govern° ordinate in 
modo , 	the pochi Cittadini p'abbiano im,no- 
derata autorita , 	sara un governo di pochi 
Tiranni , i ,quali saranno (r) tanto pia pesti-
feri d'un Tiranno solo, quanto it male h mag-
giore, e 71110Ce pia , quanto pia h moltiplica-
to , e se non altro, non si pub per la diver-
sita de'pareri, e per l'ambizione , e per le ya- 
Tie cupidity degli uomini sperarvi concordia 
lunga ; e la discordia perniciosissima in ogni 
tempo , sarebbe pia perniciosa in questo , nel 
guide yoi envie mandato in esilio un Cittadi- 
no tanto potence , 	nel quale poi slate privati 
d'una parte tanto importante del vostro Sta-
to , nel quale Italia, avendo nelle viscere eser- 
(ill' forestieri , 	h tutta in gravissimi pericol i: 
rare volte , e forge non mai e stato assoluta-
mente in potesta di tutta la Cilia ordinare 
se medesima ad arbitrio suo , 	la quale pole- 
sta poi the la benignity di Dio e'ha conce- 

(0 Qui puO valer l'esempio del Decemvirato in Ro- 
ma , e de' trenta Tiranni 	in Atene . 	Livio 	lib. 3. della 
prima Deca : e Tucid. lib. S. (Idle guerre della Morea ; 
e Giustino nell' istor. di Trogo lib. 	5. j 
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data , non vogliate , nocendo sommamente a 
poi stessi, e oscnrando in eterno it nome del-
la prudenza Fiorentino , perdere l'occasione 
di fotidare un reggimento libere , 	e sl bene 
ordinate , cite non solo mentre , 	che e' dure- 
re) , .faccia felici poi , ma possiate prometter- 
gene la perpetuith , 	e cosi lasciare ereditario 
a'figliuol i, e a'descendenti nostri tale tesoro , 
e tale jelicita, che giammai ne voi, ne i pas- 
sati nostri l'hanno posseduta , 	o sonoschita . 
Queste furono le parole di Pagol'Antonio . 

Ma 	in 	contrario 	Guid'Antonio Vespucci 
Giureconsulto famoso , e uomo d' ingegno , 	e 
destrezza singolarn , park) cosi : 

(1) Se it govern() ordinate , prestantissi-
mi Cittadini , nella forma proposta da Pogo- 
I Antonio Soderini, producesse si facilmente i 
frutti , cite si desiderdno , come facilmente si 
disegnano avrebbe certamente it gusto molto 
corrotto , 	chi altro govern() nella patria ro- 
stra desideraSse : sarebbe perniciosissime Cit-
tadino , chi non amasse sommamente una for-
ma di Repubblica , nail' quale la virtu , i me- 
riti , 	e '1 valore 	degli uomini lesser° sopra 
tulle l'altre cose conosciuti, e onorati: ma io 

• . 
(I) Guid'Antonio Vespucci risponde all' Orazione del 

Soderino, e danna it govern popolare ; c in questo par-
lamento discuopre ottimamente la na:ara del volgo con-
traria , come dice Plutarco, alla Sapienza; talche Dioge• 
ne, mentre che '1 popolo usciva dal teatro, solo esso vo-
leva entrarvi con ogni sue sforzo , sentendo the it pro- 
prio del Filosofo , 	e sapiente, 	sia discordar dal volgo , 
che si muuve per ap.petito , e non per ragioue. 
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non conosco gia come si possa sperare , 	che 
un reggimento collocato totalmente nella po-
testa del popolo , abbia a essere pieno di tanti 
beni : perche io so pure , 	che la ragione in. 
segna , che l'esperienza lo dimostra , 	e l'au- 
toritiz de'valenti uomini lo conferma , che in 
tanta moltitudine non si trova tale prudenza , 
tale esperienza , tale ordine , per it quale pro-
mettPre ci possiamo , che i savj abbiano a es-
sere antepadi agl'ignoranti, i buoni a' cattivi , 
gli sperinzentatz a quelll , che non hanno mai 
maneggiato faccenda alcuna: perche come da 
un giudice incapace , 	e imperito non si pos- 
sono aspettare sentenze rette, cosi da un po-
polo , che e pleno di confusione , e dignoran- 
za , non si pub aspettare , 	se 72072 per caso , 
elezione , 	o deliberazione prudence , 	o ragio- 
nevole ; 	e quello che nei governi pubblici gli 
uomini savj , ne intenti ad alcuno altro nego-
zio possono appena discernere, not crediamo, 
che una moltitudine inesperta , imperita , com-
posta di tante varieta d'ingegni, di condizio-
ni , e di costumi, e tutta dedita alle sue par-
ticolari faccende , possa distinguere , e cono-
scere ? Senza che la persuasione immoderata , 
che ciascuno aura di se medesimo , gli deste-
rd tutti alla cupidita degli onori , ne bastera 
agli uomini nel governo popolare godere i 
frutti onesti della liberty , 	che aspirerantzo 
tutti ai bradi principal i , e a intervenire nelle 
deliberazioni delle cose pia importanti , e pith 
difficili, perche in not , manco , che in alcun' 
altra CUM regna la modestia del cedere a chi 

pith 
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pia sa , e a chi pia merita, ma persuaden- 
doci , 	the 	di ragione 	tutti in toile le cose 
dobbiamo 	essere eguali , 	si confinzderanno , 
quando sari in facolth della moltitudina., 	i 
luoghi della virtu, e del odore, a questa cu. 
piclita distesa nella maggiur part e, farh po- 
tere piu quelli, 	the ntanco sapranno, o man- 
co nzeriteranno, perche essendo molt° pia nu-
mero , avranno piu possanza in uno stai° or- 
dinato in modo , 	the i pareri s'annoverino , 
non si pesino : 	donde ,. the 	certezza 	avrete 
voi , che contend della forma , 	la quale in- 
trodurr'ie al presente, non disordinino presto 
i modi prudentemente pensati , con nuove ui. 
venzionz , e con leggi imprudenti, 	alle quail 
gli uomini sal non potranno resistere? E 
queste cose sono in ogni tempo pericolose in 
un g.overno tale, ma saranno molt° pia ora, 
perche h natura degli uomini, quando si par-
tono da in estremo , nel quale sono stall te- 
nuti violentemente , 	correre 	volonterosamente 
senza fermarsi nel mezzo all'altru estremo . 
Cosi chi esce da una Tirannide , 	se non e 
ritenuto, si preapita a una sfrenata licenza, 
la quale anche si pub giustamente cbiamare 
Tirannide, perche, 	ed un popolo e simile a 
un Tirana°, 	quando de a chi non merita , 
quando toglie a chi merlin , quando confonde 
i gradi, e le distinzioni delle persone ; 	ed e 
forse tanto pill pestra 	la sun Tirannide ,• 
panto e piu pericolosa rignoranza , perche - 
non ha ne peso , ne misura , ne Legge , 	the 
la malignita , 'elle pur 	si regge con qualche 

Ouicciard, Vol. I. 	 xi 
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regola , conqualche freno , con qualche ter- 
mine : ne vi muova l'esempio 	de'Veneziani , 
perche in loro e it sito fa qztalche momen'to , 
-e la forma del 6roverno inveterata 1;2 molt° , 
e le cose vi sono ordinate in modo , che le 
deliberazioni importanti sono pia 	112 potesza 
di pochi , the di molti, e gringegnt loro non 
esseqdo per natura force cosi acuti , come so-
no 'gl' ingeglzi nostri, sono motto pia facili a 
quietarsi , e a contentarsi: ne si regge it go-
verno Veneziano solamente con quei due fon-
damenti , i pall sono stati ronsiderati , ma 
alla perfezione , a stability sua importa mol- 
to l'esservi tut Doge perpeizzo , , e 	molte al- 
tre 	ordinazioni , 	le 	quali 	cli ff 	volesse 	in- 
trodurre in 	questa Berubblica , 	avrebbe in- 

	

finiti contraddittori , 	perche la Citth rostra 
non nasce al presence , 	ne 	ha 	ora 	la pri- 
ma 	puha la 	sua 	insfituzione , 	perb repu- 
gnando spesso alla triad romune gli abiti in. 
veterati , e sospettando gli uomini , the sotto 
colnre della conservazione della liberth si car- 
chi di suseitare nuova Tirannide , 	non sono 
per giovargfi facilmente i consigli sani; 	cost 
come in un corpo infetto , 	e abbondante di 
pravi umori non giovano le medicine , 	come 
in un corpo purificato : per le quali cagioni , 
e per la natura delle cose mane, the comu-
nemente declinano al peggio , h pill da tame- 
re , che quell° , 	che sara in questo principio 
ordinal° imperfettamente , in progress° di tem-
po interamente si disordini ; che da sperare , 
the o col tempo , o con le oCeasioni si ridu- 
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ea alit: petlezione . Ma non abbiamo noi esem-
pi • nostri senza cercare di quegli d'ahri? Che 
mai it popolo ha asiolutamente governata que-
sta Citta , the ella non si sia plena di discor-
di e, che ella non si s.ia in tutto conquassata, 
e finalmente , che lo Stato non abbia presto 
avuto mfitazione: e se pure Yogliamo ricerca-
re per.  gli esempi d'altrt , perche non ci ricor- 
diamo noi , che it govern° 	totalmente cvopo- 
lare face in Roma tanti turnulti : the se non-
fosse stata la scienza, e la prontezza milita-
re , sarebbe stata breve la vita di quella Re-
pubblica ? Perche non ci ricordiamo noi', che 
Atene florldissima , e potentissima Cilia, non 
per altro perdu l'i'nperio suo, e poi cadde in 
servith de suoi cittadini , 	e di forestieri , che 
per disparsi le rose gravi con le deliberazioni 
della moltitudine? Ma io non veggo per qua! 
cagione si possa dire , 	che nd modo intro- 
dotto nel parlamento , 	non si throw' zntera- 
mente la liberty , perc/u ogni cosa h rjferita 
alla disposizione de'Magistrati , i quail non 
sono perpetui, ma si seambiano , ne sono eletti 
da pochi , anzi approvati da molti , hanno , 
second° i'a'itica consuetudine della Citta , 	a 
essere rimessi ad arbitrio 	della sorte : 	pare 
come possano 	essere distribuiti per sette , 	o 
per polonta de' Cittadini particolari ? A'remo 
bene maggiore certezza , 	che le faccende pia 
importanti saranno esaminate , e indtritte da-
gli uomini pia sal  ' , pia pratichi , e pia gra-
a , i quali le governeranno con altro ordine, 
con altro segreto , e con altra maturity , che 
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non farebbe 17 (I) popolo incapace delle cose, 
talvolta quando manco bisogna , profusissimo 
nello 	spendere , 	talvolta ne' maggwri bisogni 
Canto stretto , 	che spesso per piccolissimo ri- 
sparmio incorre in gravissime spese , 	e peri- 
coli . Ed e importunissima , 	come ha detto 
Pagol' Antonio , l'infermita d' Italia , a parti-
colarmente quella della patria rostra , perb 
che imprudenza sarebbe , quando bisognano i 
Medici pia periti, e pia esperti , rimettersi in 
quelli , 	che hanno minore perizia , ed espe- 
rienza ? E' da considerare in ultimo  ,- cite in 
maggiore quiete manterrete it popolo vostro , 
pia facilmente lo condurrete alle deliberazioni 
salutifere a se stesso , 	e 	al bane universale , 
dandogli moderato parte, e autorita : partite 
rimettendo a suo arbitrio assolutamente ogni 
Cosa , 	sara pericolo non diventi insolente , 	e 
troppo difficile , 	e ritroso a' consigli dc'vostri 
say' , e affezionati Cittadini . 

Avrebbe ne' consigli , 	ne' quali non inter- 
veniva numero molto grande di Cittadini , 	po- 
tuto pill quella sentenza , 	chc tendeva alla for- 
ma non tanto larga del governo , 	se nella de- 
liberazione degli uomini non fosse stata mesco-
lata l'autorita divina, per la bocca di Girolamo 
Savonarola da Ferrara , 	Frate 	dell' Ordine 	de' 
Predicatori . 	Costui , 	avendo 	esposto pubblica- 

(i) Demnsterze nella prima Olimp. dice : 	Tam muta- 
bile est vulgi ingenium 	et perplexum, ut quid conttanter ve- 
la, 	out nolit, non fac;le intelligi possit. • 
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mente it Verho di Dto 	piN anni 	continul in 
Firenze , e aggiunta a singolare dottrina gran-
dissima fama di santita, avea appresso alla mag-
gior parte del popolo vindicatosi nome , e cre-
dito di Profeta , perehe nel tempo, che in Ita-
lia non appariva segno alcuno , se non di gran- 
dissima tranquillita , 	area 	nelle sue predicazio- 
ni (r) predetto molte volte la venuta 	d'escrciti 
forestien in Italia, 	con tanto spavento degli uo- 
mini , che e' non resistercbbero loco ne mura , 
ne eserciti , affermando non predire questo , 	e 
molte altre cose , 	le quali continuamente predi- 
ceva , per discorso urnano , 	ne per scienze di 
seritture , 	ma sernpliccmentc per divina revela- 
zione , 	e aveva accennato ancora qualche cosa 
della mutazione 	dello 	stato di Firenze , 	c 	in 
quest o tempo detestando 	pubblicamente la for- 
ma deliberata nel parlament° , affermava la vo- 
Ionia- di Dio essere , 	che 	e' s'ordinasse un go- 
vern° assolutarnente popolare, e in modo , che 
non avesse a essere 	in 	potesta di pochi Citta- 
dini alterare , ne la sicurta , 	ne la liberta 	degli 
altri , 	talmente 	che 	congiunta 	la rivcrenza di 
tanto nome al desiderio di molti , noni 	potette- 
ro 	quelli , 	che 	sentivano altrimenti resistere a 
tanta inclinazione , 	e 	pen') 	essendosi 	ventilate 
questa materia in molte consulte , fu finahnente 

(s) Cost scrive it Benedetti , 	che l'anno 1494 	predi- 
cando la Quaresima un Religioso 	in Novara, annuncia 
verissimamente , che quei Cittadi ni avrebbono udito in- 
torno alle for mura Spagnuoli , 	Franzesi , Svizzeri , Te- 
deschi, e altre Nazioni assai , siccome avvenne. 
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determinato , che si facesse un Consiglio di tutti 
i Cittadini , non v'intervenendo, come in molte 
parti d' Italia si divulge , 	la 	feccia della plebe , 
ma solamente coloro , the per le leggi antiche 
della Citia erano abili a 	partecipare 	del gover- 
no , 	nel 	quale 	consiglio non s'avesse a trat= 
tare , o a disporre altro , 	che 	eleggere tutti 	i 
Magistrati 	per 	la 	Citta , 	e 	per 	it 	domi- 
nio , ,,e 	conforme 	i 	provvedimenti 	de da— 
nari , 	e 	tutte 	le 	leggi 	ordinate 	prima 	ne' 
Magistrati , e negli altri consigli pie stretti , 	e 
acciocche si levassero l'occasioni 	dello discordie 
civili , 	e 	si 	assieurassero pie gli animi di cia- 
scuno, fu per pubblico decreto proibito, segui- 
tando in questo l'esempio 	degli 	(t) 	Ateniesi , 
che 	de*delitti , 	e 	delle 	trasgressioni commesse 
per ii passato circa le cose 	dello Stato 	non si 
potessero riconoscere: in su i quali fondamenti 
si sarebbe forse constituito un governo ben re-
golato , e stabile , se si fossero nel tempo me- 
desimo introdotti tutti quegli ordini , 	che cad- 
dero insino allora 	in 	considerazione 	degli no- 
mini prudenti , ma non si potendo queste cose 
deliberate senza consenso di molti , i quali per 
la memoria 	delle 	cose 	passate 	erano pieni di 

(i) Essendo gli Ateniesi stati tirapneggiati da trenta 
Tirannl, fitialinente uccisi i Tiranni , Si riunirono insie• 
me ; e acciocche non nascesse alcun disparere 	de' fatti 
passati , 	tutti 	furono astretti con 	giurantento a doversi 
scordar dell' ingiurie ; 	e questa 	fu 	detta 	la legge del- 
1 Amnestia 	 cioe dclroblivione. Giustino al fine del lib. 5. 
Mar. Tulli; , Valerio , e altri . 

e 
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sospetto i  fu giudicato , 	che per allora si con- 
stituisse il. Consiglio grande , come fondamento 
della nuova liberta, rimettendo a fare quel che 
mancava , all'occasione de' tempi , e quando ru- 
With pubblica fosse , 	mediante resperienza, co- 
nosciuta da quelli che non erano capaci di co- 
noscerla mediante .1a ragiene , 	e 	it 	giudizio . 
Travagliavano in maniera tale le cose di 	To- 
scana . 	.Nla in questo mezzo it Re di Francia 
acquistato che ebbe Napoli, attendeva per dare 
perfezione 	alla 	vittoria 	a 	due 	cose principal- 
mente , Puna a espugnare Castelnuovo , 	e 	Ca- 
stel dell' Uovo fortezze di .Napoli , 	le 	quali si 
tenevano ancora per Ferdinand° , 	perche con 
piccola difficolta aveva ottenuta la Torre di san 
Vincenzio , 	edificata 	per 	guardia 	del 	porto , 
l'altra a ridurre a ubbidienza sua tutto it Rea- 
me : nelle quali cose la fortune , 	la 	medesima 
benignity 	gl i 	dimostrava , 	perche Castelnuovo 
abitazione de Re , 	posto in sul Tito del mare , 
per la villa, e avarizia di cinquecento fanti Te-
deschi, che v'erano a guardia , fatta leggera di-
fesa (r) s'arrende, con condizione , che n'uscis- 
sero salvi, e con tutta la roba , 	ebe 	essi me- 
desimi potessero portarne , 	nel 	quale 	essendo 
copia grandissima 	di vettovaglie , 	Carlo 	senza 
considerazione di quello, chc potesse succedere , 

(I) 11 Giovio tratta 1' ammutinamento 	di questi Te- 
deschi, e dice, che essi saccheggiarono it Tesoro Rea-
le ,•cheovaleva pin d'un milion d'oro. E it limbo dice, 
che i Castelli di Napoli furono dal Re Carlo espugnati . 
parte per forza , e parte per danari. 
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Ic dons ad alcuni de' suoi , e Castel dell'Uovo, 
il quale tondato dentro al mare in su un mas-
ao gia contiguo alla terra , ma separatone anti- 
camente per opera 	di Lucullo , 	si 	congiugne 
con uno stretto ponte al lit° 	poco 	lontano da 
Napoli , 	baltuto continuamente 	dall' artiglicrie , 
benche potessero offendere la muraglia , ma non 
il vivo del masso , si comenne dopo non molti 
di d'arrendersi , in caso che fra otto giorni non 
fosse soccorso„ e ai Capitani, e alle genii d'ar-
me mandate its diverse parti del Reamc, anda-
vano incontro parecchie giornate i Baroni , e i 
Sindachi delle comunita , 	facendo 	a 	gara 	tra 
loro di essere i primi a ricevergli , 	e con tan- 
ta , o inclinazione , o terrore di ciascuno , che 
i Castellani delle fortezze 	quasi 	tutu senza re- 
sistenza le doter°, e Ia rocca di Gaeta , ch'era 
ben provveduta , 	combattuta leggermente 	s'ar- 
rende a discrezione, in mod°, che (r) in po- 
chissimi giorni 	con 	inestimabile facilila 	tutto 	il 
Regno si ridusse in polesta di 	Carlo , 	eccetto 
1' Isola d' Ischia, e le fortezze di Brindisi, e di 
Galipoli in Puglia , e in Calabria la fortezza di 
Reggio, 	Citta 	posts in sulla punta d'Italia al- 
rincontro di Sicilia, tanendosi la Citt 	per Car- 
lo , e la Turpia , e Ia Manzia, le quali da prin-
cipio rizzarono le bandiere di Francia , ma re-
cusando di stare in dominio d'altri che del Re, 

(1) Tn tredici giorni scrive il Corio . 	Ma 	il, Giovip 
recita , che, dalla rocca di Brindisi in fuora, ogni altro 
luogo venne alla devozione del Franzesi. , 
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it quale .l'aveva donate ad alcuni de' suoi , mu- 
tato consiglio ritornarot o al primo Signore; 	e 
il, medesimo fece loco dipoi 	la 	Gina di Brin- 
disi, alla quale non avendo Carlo mandato gen-
te , anzi per negligenza eon solo non espediti , 
ma, appena uditi i Sindachi suoi mandati a Na- 
poli 	per. capitolare , ,elb. ro 	gut Ili , 	ch'erano 
per Ferdinand° mile Fortezze 	facolta 	di 	riti- 
rare 	spontaneamenie 	Id 	Cilia 	Oa 	devozione 
Aragonese : 	per 	it 	quale 	esempio la Citia di 
Otranto , che aveva chiamato it nome di Fran- 
ca , 	non 	v'andando alcuno 	a 	riccverla , 	non 
continuo nella medesima d,isposizione . Andaro- 
no 	( da Alfonso II valo Marchese 	di Pescara 
in 	fuori, it quale lasciato in Castelnovo da Fer- 
dinando ]'aveva , 	come 	s'aecorse 	della inclina- 
zione de' Tedeschi ad arrendersi , seguitato , 	e 
due , o tre altri , che per aver Carlo donati gli 
Stati 	loro , s'crano 	luggiti 	in 	Sicilia) 	tutti i Si- 
gnori , e Baroni del Hearne a fare omaggio al 
nuovo Re , 	it 	quale desideroso di stabilire to- 
talmente per via di concordia si grande acqui- 
sto , 	aveva 	innanzi 	che 	ottenesse Castel 	del- 
l' Uovo, chiamato a se sotto salvocondotto Don 
Federigo , it quale, per esser dimorato pia anni 
nella Corte del Padre , e per la cognizione del 
parentado avuta col Re, era grato a tutti i Si-
gnori Franzesi ; al quale offerse di dare a Fer, 
dinando , 	in caso rilasciasse quello che gli re- 
stava net Reame , 	Stati, 	ed 	entrate grandi in 
Francia , 	e 	a 	lui dare ricompensa abbondante 
di tutto quello vi posscdeva . 	Na essendo nota 
a Don Federigo la deliberazione del nipote, di 
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non accettare partito alcano se non restandogli 
la Calabria, rispose con gravi parole: Che poi- 
che Dio , 	la fortuna , 	e la volonta di tutti 
gli uomini erano concorse a dargli it Reame 
di Napoli, the Ferdinando , non volendo far 
resistenza a questa fatale disposizione , ne ri-
putandosi vergogna it cedere a un tanto Re , 
voleva non manco 	the gli altri stare a sua 
ubbidienza e divozione, purche da lui gli fos-
se coriceduta ,qualche parte del Reame, accen-
nando della Calabria , nella quale stand° non 
come Re , ma come uno dei suoi Baroni , 
potesse adorare la clemenza , e magnanimity 
del Re di Francia , 	al cui servigio sperava 
d'avere qualche volta occasione di dimostrare  
quella virta , 	the la mala fortuna gli aveva 
vietato di potere per la salute di sb medesimo 
esercitare : questo 	consiglio non poter essere 
a Carlo di maggior gloria , 	e simile a' con- 
sigli di quegli Re memorabili appresso all 'an- 
tichita , 	i quail con tali opere avevano fatto 
immortale it nome loro , e conseguito appres- 
so a'popoli gli onori divini ; 	ma 	non essere 
consiglio meno sicuro , 	the glorioso , perche 
ridotto Ferdinando alla sua divozione, avreb. 
Le it Regno stabilito , 	nb avrebbe a temere 
della mutazione della fortune , 	della quale 
era proprio , ogni volta the le vittorie non si 
assicuravano con moderazione, e con pruden-
za , maculare con qualche caso inopinato la 
gloria guadagnata. Ma parefido a Carlo , the 
it 	concedere parte 	alcuna 	del 	lleame al suo 
competitore , mettesse tutto it resto in manife- 

   
  



219 
stissimo Pericolo , Don Pederigo si partl discor-
d& da lut ; e Ferdinando poiche furono arren. 
dute le Cas►ella , se n'ando con (i) 	quattordici 
galee sottili male armate , 	con 	le 	quali si era 
partito da Napoli in Sicilia , 	per 	essere parato 
da ogni oecasione , lasciato a guardia della roc-
ca.  d' 1sc•hia Inieo Davalo fratello d'Allonso, uo-
mini amendue di virta , e di fede egregia ver- 
so it suo Signore . 	Ma 	Carlo per prime ei 
inimici di quel ricettacolo , 	motto- opportuno a 
turbare il Hearne , vi man& I'armata , che fi- 
nalmente era arrivata nel Porto 	di Napoli , 	la 
quale trovata la terra abbandonata , 	non 	corn- 
batte la rocca , disperandosi per la fortezza sua 
di poterla ottenere: peril delibere it Re far ve-
nire altri legni di 13rovenza , e da Genova per 
pigliare Ischia , 	e 	assiturare 	il 	mare infestato 
qualche volta da Ferdinando. Ma non era pari 
alla •fortuna la diligenza , o il consiglio , gover-
nandosi tutte le cose freddamente , e con gran-
dissima negligenza , e confusions : perche i Fran- 
zesi diventati per tanta prosperita 	pia insolenti 
che '1 solito , 	lasciando 	portare 	al caso le cose 
di moment° , non attendevano ad altro , che al 
festeggiare , 	e a' piaceri ; 	e 	quelli 	che 	erano 
grandi appresso at Re , 	a 	cavare privatamente 
della vittoria pia fruttp potevano , senza consi-
derazione alcuna della dignity , o dell' utility del 

(i) Le galee, 	con le quali it Re Ferdinando parts 
da Napoli , dice il Giovio , che furor' 20. , il Cork,  seri-
ve 7. 

   
  



220 
suo Principe: nel qual tempo morl (r) in Na- 
poli Gemin Ottomanno 	con sommo dispiacere 
di Carlo , 	perche lo reputava grandissimo fon- 
damento alla guerra , 	la quale aveva in animo 
di fare contro l'Impero de' Turchi ; 	e 	si cre- 
dette rnolto cosiantemente , 	che 	la 	sua morte 
fosse proceduta da veleno , datogli a tempo ter-
minato dal Pontefice , o perche avendolo con- 
ceduto contro alla sua volonta , 	e 	per 	questo 
privatosi 	de'ouarantamila 	ducati , 	che 	ciascun 
anno gli pagava Baiset 	suo 	fratello , 	pigliasse 
per consolazione dello sdegno , che chi ne l'a- 
veva privato non ricevesse 	di luircomodita , 	o 
per invidia che egli portasse alla gloria di Car-
o, e forse temendo , che avendo prosperi suc-

cessi contro agl' Infedeli, volgesse poi i pensieri 
suoi, come , 	benche per interessi privatt , 	era 
stimolato continuamente da mold , 	a riformare 
le rose della Chiesa , 	le quali allontanatesi to- 
talmente dagli antichi costumi , 	facevano 	ogni 
giorno minore Pautorita della Cristiana Religio- 
ne , tenendo per certo ciascuno , 	che avesse a 
declinare molto phi nel suo Pontificato, it quale 
acquistato con pessirne arti, non fu forse giam- 

(r) Della morte di questo Gemino par che s'accor-
dino del tempo . e del luogo questo Autore, e it Cori° ; 
ma it Giovio dice, che esso morl in Gaeta, innanzi che 
it lie Carlo fosse venuto a Napoli; it che fu poco dopo 
la fuga del Card. di Valenza. Ma che esso morisse di 
veleno a termine fattogli dar dal Papa ne' zuccheri , con- 
sente anco it Giovio ; 	il 	qual dice, 	che Bajazet aveva 
promesso al Papa 3oo. mila scudi, e la veste inconsutile 
411 N. S. se esso to faceva avvelenare . 
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mai alla memoria degli uomini amministrato con 
pesgiori: ne mance) chi credesse, perche Ia na- 
tura ' facinorosa del Pontefice 	faceva 	credibile 
in lui qualunque 	iniquity , 	che 	Baiset , 	come 
intese it Re di Francia prepararsi a passare in 
Italia, l'avesse per mezzo di Giorgio (i) Buc-
ciardo corr.  otto con danari a privare Gemin del- 
la vita . 	Ma 	non 	cessando per 	la sua morte 
Carlo , 	it 	quale 	pih 	con 	prontezza d'animo , 
che con prudenza , 	e 	consiglio procedeva , 	di 
pensare alla guerra contro a' Turchi , mando in' 
Grecia l'Arcivescovo di Dui-4 zo di nazione Al- 
banese , 	perebe 	gli 	dava speranza di suscitare 
per mezzo 	di 	certi Fuorusciti 	qualehe 	movi- 
mento in quella provinda . Ma nuovi accidenti 
lo costrinsero a volgere 	l'animo 	a nuovi pen- 
sieri . E' detto di sopra , che la cupidity d'usur-
pare it Ducato di Milano , e la paura che ave- 
va degli Aragonesi , e di Piero de' Medici , 	in- 
dussero Lodovico Sforza a procurare , che 'I Re 
di Francia passasse in Italia , per Ia venuta del 
quale , 	poi 	ch'ebbe ottenuto 	it suo ambizioso 
desidcrio, 	e che gli Aragotiesi furono ridotti in 
tante angustie, che 2  con diffieolta potevano la 
propria salute sostentare , comincio a presentar- 

. pessima 2  appena . 

(I) Giorgio Bucciardo fa Genovese, e dal Papa era 
stato mandato a Costantinopoli al Turco a fargli sapere 
l'apparecchio del Re di Francia contro a lui, onde esso 
lo rimando con Dauzio suo Chiaus al Papa con danari, 
i quali gli furor tolti dal Prefetto di 6ihigaglia, fratello 
del Cardinal Giuliano della llovere. 
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gli innanzi agli occhi it secondo 	timore motto 
pia potente , e molto pia giusto che '1 prirrio , 
cioe la servita imminente a se, e a tutti gl'Ita-
liani , se alla potenza del Re di Francia il Rea-
me di Napoli s'aggiugnesse : per() aveva deside- 
rato , 	die Carlo trovasse nel dominio de' Fio- 
rentini maggiore 	difficolta , 	e 	veduto 	essergli 
mato facilissimo di congiugnersi 	quella Repub- 
blica, e che con la medesitna facility aveva su- 
perato roposizione del Pontefice , 	e che sen- 
za 1 intoppo alcuno entrava uel Regno di Na-
poli , gli pareva ogni di tanto iTiaggiore il suo 
pericolo, quanto 'riusciva maggiore , .e 	pia fa- 
cile it corso della vittoria de' Franzest . 	11 me_ 
desimo timore 	cominciava a 	occupare .l'animo 
del Senato Veneziano , it quale essendo perse- 
verato nella prima deliberazione 	di 	conservarsi 
neutrale , s'era con tanta circonspezione aslenu- 
to non solo da' fatti , 	ma da tutte le dimostra- 
zioni , 	che lo potessero 	fare sospetto di mag- 
giore inclinazione all'una 	parte , 	che 	all'altra , 
che avendo eletti Imbasciatori 	al Re di Fran- 
cia Antonio Loredano , e Domenico Trivisano , 
non per() prima , che quando intese , che ave-
va passati i monti , aveva tardato tanto a man-
dargli , che 'I Re prima di loro era arrivato in 
Firenze : 	ma vedendo 	poi 	l' impeto 	di 	tanta 
prosperiia , e che it Re come un fulgure sen-
za resistenza alcuna per tutta Italia discorreva , 
comincio a riputare 	pericolo 	proprio it danno 
alieno , 	e 	a 	temere 	che 	alla ruina degli altri 
avesse a essere congiunta 	la 	sua; 	e massima— 

I ostacolo . 
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mente che revere Carlo occupato Pisa , 	e l'al- 
tre fortezze de' Fiorentini , 	lasciata 	guardia in 
Siena, e fatto poi it medesimo nello Stato del- 
la Chiesa , 	pareva 	segno 	pensasse 	pill 	oltre , 
che solamente al Regno Napoletano , pen!) pron. 
tame.nte presto 	gli.  orecchi 	elle 	persuasioni di 
Lodovico •Sforza , 11 quale subito , che a Carlo 
cederono i Fiorentini , aveva cominciato a con-
fortare , che insieme con lui rimediassero ,a'pe-
ricoli comuni , e si crede , che see Carlo ,. o in 
terra di Roma , 	o nelrentrata 	del 	Regno di 
Napoli avesse riscontrato 	in 	qualche diflicolta , 
arebbero prese l'armi 	congiuntamente contro a 
lui . Ma la victoria succeduta con tanta celerity 
prevenne tutte le cose , 	che 	si 	trattavano 	per 
impedirla . 	E gia Carlo insospettito degli anda- 
menti di Lodovico aveva dopo l'acquisto di NC: - 
poli condotto Gianiacopo da Triulzio con cento 
lance , e con onorata provvisione , e congiuritisi 
con 	molte 	promesse 	it 	Cardinal 	Fregoso , 	e 
Obietto dal Fiesco , 	questi per instrumenti po- 
tenti a travagliare 	le rose 	di 	Genova , 	quell° 
per essere capo della payte Guelfa in Milano , 
e 	avere 	l'animo 	alienissimo 	da Lodovico , 	al 
quale similmente recusava 	di dare it principato 
di Taranto , allegando non essere obbligato, se 
non quanclo avesse conquistato tutto it Reame . 
Le quali cose essendo molestissime a Lodovico, 
fece ritenere dodici galee , che per ii Re si ar-
mavano a Genova , e proibi , che alcuni legni 
per lui non vi si armassero ; 	da 	che it Re si 
lamente , esser proceduto , the non avesse ten- 
tato di nuovo 	con maggior 	apparato di espu. 
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gnare Ischia . Crescendo adunque da ogni par- 
te continuarnente 	i sospetti , 	e 	gli 	sdegni , 	e 
avendo l'acquisto tanto subito di Napoli rappre- 
sentato al (t) Senato Veneziano , 	e 	al 	Duca 
it per:cold maggiore , e p:4 propinqno , furono 
necessitate a non differire 	di 	metier,• in esccu- 
zione i loro 	pensiori ; 	alla 	quale deliberazione 
gli raceva 	procedere 	con 	maggiore 	animo 	Ia 
com2agnia potente , che avevano , perche al me- 
desirno non' era meno promo 	it Po.ltelice lin- 
paurito sopratnodo de' Franzesi , ne meno pron-
to Massiiniliano Cesare, al quale per molle ca-
gioni , the aveva d'inimieizia eon Ia Corona di 
Francia, e per l'ingiurie gravissime ricevute da 
Carlo , furono in ogni tempo pith, 	the a 	tutti 
gli altri , 	molestissitne 	le 	prosperit1 	Franzesi . 
Ma quelli , 	ne' quali i Veneziani , e Lodovico 
maggiore , 	e pia fermo fondamento farevano , 
erano Ferdinand° , e Isabella Re , 	e Reina di 
Spagna , 	i 	quali esscndosi poco innanzi , 	non 
per altro effetto , die per riavere da Iui Ia Con- 
tea di Rossiglione, 	obbligati a Carlo , 	a 	non 
gl' irnpedire I'acquisto di Napoli , s'avevano astu-
tamente insino allora lasciata libera la facolta di 
fare it contrario , 	perche 	(se 	6 vero quel che 

essi 

(I) Nel limbo si legge, 	che i Veneziani erano of- 
fesi anco da Carlo; perciocche in Napoli borbottava con- 
tro loro  . 	dicendo , 	che chi non 	s'era confederato con 
Ini , s'avrebbp potato pentire in breve, 	e cosi 	insuper- 
bit° per tanto prospPrita, non vedeva piA gli Ambascia-
tori di Venezia con buona cera . 
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essi pubblicarono ) fu 1 apposta ne' capitoli fatti 
per quella restituzione una clausula di non es- 
sere tenuti a cosa 	alcuna , 	che. ii pregiudizio 
della Chiesa concernesse : con la quale eccezio-
ne mferivano , che se 'I Pontefice per l'interesse 
del suo feudo gli ricercasse ad ajutare 	il 	Re- 
silo di Napoli, era in potesta loro il farlo sen-
za contravveuire alla fede data , e alle promes. 
se . Aggiunsero poi , che per i medesimi capi-
toli era proibito loro l'oppersi a Carlo, in caso 
constasse quel Reame appartenersr a lui -giuri-
dicamente . Ma quale sia di queste cose la Ye- 
rita , certo 6 , che subito , 	che Aber° recupe- 
rate quelle terre , non solo colpinciarono a dare 
speranza agli Aragonesi di ajutargli , 	e a fare 
oceultamente instanza col Pontefice , 	the 	non 
abbandonase 	la causa 	loro , 	ma 	avendo 	nel 
prineipio confortato il Re di Francia con mo-
derate parole , e come amatori della gloria sua , 
e mossi dal zelo della religione , a voltar6 piut- 
tosto l'armi contro agl' Infedeli , 	che contro a' 
Cristiani ; 	continuavano nel confortarlo 	al me- 
desimo , ma con maggiore efficacia , e con pa-
role pia sospette, panto pie procedeva innan- 
zi quella espedizione ; 	le quail perche avessero 
pie autorita , 	e per nutrire con maggiore spe- 
ranza il Pontefice , e gli Aragonesi , e riondi- 
meno dalr altra 	parte spargendo fama di pen- 
sare solamente alla custodia di Sicilia , prepara, 
vano di mandarvi per mare un' armata , che vi 
arrive dopo la perdita di Napoli , 	benche con 
apparato , secondo il costume 	loro , 	maggiore 

1 aggionta . 
Gacciard. Vol. I. 	 zs 
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nelle almostrazioni , 	cite negli effetti , 	perche 
non condusse pith , che (r) ottocento Giannet- 
tarj , e mille 'anti Spagnuoli. 	Con 	queste si- 
xnulazioni erano proceduti , insino a tanto , che 
l'avere i Colonnesi occupata Ostia , e i minac- 
ci , 	che 	dal Re di Francia si facevano contro 
al Pontefice , 	dette 	loro 	pith onesta occasione 
di mandare fuora quel 	che avevano conceputo 
nell'anitno , la pale abbracciando prontamente, 
fecero da (2) Antonio Fonsecca loro Imbascia-
tore protestaie apertamente al Re , quando era 
in Firenze , 	che 	secondo 	l'officio di 	Principi 
Cristiani , piglierebbero la difensione  del Pointe-
hce , e del Repo Napoletano, feudo della Chie-
sa Romana: e gia avendo cominciato a trattare 
co' Veneziani , e col Duca di Milano di colle- 
garsi , 	intesa che ebbero la fuga degli Arago- 
nesi , gli sollecitavano con grandissima instanza 
ad intendersi con loro , 	per la sicurth comune 
contro ai Franzesi . 	Pero 	finalmente 	(3) 	del 
mese d'Aprile nella Citta di Venezia , dove era- 
no gl' Imbasciatori 	di tutti questi Principi , 	fu 
contratta confederazione tra '1 Pontefice, 	it Re 

(i) Da cinquemila fanti, e 600. Cavalli dice it Gio- 
vio . E 11 Bembo strive scimila fanti, 	e 	5oo. cavalli in 
6o. galce . 

(2) Scrive it Giovio, che non in Fiorenza, 	ma in 
Velletri Antonio Fonseca fu a parlamento col Re Carlo; 
e registra it tenor del sno parlamento molto efficace ; e 
poi soggiungc, che esso straccie i capitoli 	dell' accordo 
Ira Spagna , e Francia . 

(3) 11 Giovio , e it Corio 	scrivono intorno alle Ca- 
lende d'Aprile; e it Bembo pill distintamente r ultimo di 
Mario. 
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de'Romani , it Re di Spagna , i Veneziani , e 
it Duca di Milano ; it titolo , 	e la pubblicazio- 
na della quale Iii solamente a difesa 	degli Stati 
l'uno 	dell'altro , 	riserbando 	luogo 	a 	chiunque 
volesse entrarvi 	con le condizioni convenienti . 
Ma giudicando tutti necessario di operare, che 
it Re di Francia non tenesse it Reame di Na-
poli, fii ne'capitoli pin segreti convenuto : Cbc 
la genti Spagnuole 	venute 	in Sicilia ajutassero 
Ferdinando d'Aragona alla recuperav,ione di quel 
Reame , it quale con speranza grande della vo- 
Ionia de'popoli trattava d'entrare nella Calabria, 
e the i Vtneziani nel tempo medesimo 	assal- 
tasscro con l'armata 	loro" i 	luoghi 	marittimi : 
sforzassesi it Duca di Milano, per impedire se 
di Francia venisse nuovo soccorso , di occupare 
la Citta 	d'Asti , 	nella quale con piccole forze 
era rimasto it Duca d'Orliens: e che a' Re de' 
Romani , 	c 	di 	Spagna 	fosse 	data dagli altri 
Confederati certa quantity di danari , 	acciocche 
ciasciino di loro rompesse con potente esercito 
la guerra nel Regno di Francia . Desiderarono 
oltre a queste cose i Confederati , che tutta Ita-
lia fosse unita in una medesima volonta ; e per-
ein fecero instanza , che i Fiorentini , e it Duca 
di Ferrara entrassero 	nella medesima confede- 
razione : 	ricusn 	it Duca , 	richiestone 	innanzi 
che 	la 	lega si pubblicasse , 	di 	pigliare 	l'armi 
contro al Re; e da altra parte con cautela ha-
liana consentl , the Don Alfonsd suo primoge- 
nito 	si 	conducesse 	col 	Duca 	di Milano con 
cento cinquanta uomini d'arme , 	con 	titolo di 
Luogotenente delle sue genti . Diversa 	era 	la 
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causa de'Fiorentini invitati 	alla 	con federazione 
con offerte grandi , 	e 	che 	aveano 	giustissime 
cagioni 	d'alienarsi 	dal 	Re , 	perche 	pubblicata 
che fu la lega , 	Lodovico &Forza 	offerse loro 
in nome di tutti i Confederati , 	in 	caso' v'en- 
trassero , tutte le forze loro per resistere at Re, 
se ritornando da Napoli tentasse 	d'offendergli , 
e di ajutargli come prima si potesse 	alla recu- 
perazione di Pisa , e di Livorno . 	E 	da altra 
paste. it Re 	disprezzate 	le promesse fatte 	in 
Firenze , 	ne 	da principio 0i aveva reintegrati 
nella possessione delle terre, ne dopo l'acquisto 
di Napoli restituite le fortezze , posponendo la 
fede propria , 	e 	it 	giuramento al consiglio di 
colors , che favorendo la causa de' Pisani, per-
suadevano , che i Fiorentini, subito che fossero 
reintegrati , si unirebbero con gli altri Italiani , 
a' quali s'opponeva freddamente 	it Cardinale di 
San Male, bench& avesse ricevuti molti danari, 
per non vetnire 	per causa loro in controversia 
con gli altri grandi . 	Ne 	solo in questa , 	ma 
in molt'altre cose , aveva dimostrato it Re non 
tener conto ne della fede , 	ne di quello , 	che 
gli potesse in tempo tale importare 	l'aderenza 
de'Fiorentini , 	in 	modo 	che 	querelandosi 	gli 
Oratori loro della ribellione di Monte Pulciano, 
e facendo instanza , che come era tenuto, con- 
strignesse i Senesi 	a 	restituirlo , 	rispose 	quasi 
deridendo : Che poss'io fare , se i sudditi vo- 
stri, 	per esser mal trattati si ribellano ? 	E 
nondimeno i Fiorentini non si lasciando traspor- 
tare dallo 	sdegno 	contro 	alla 	propria 	utilita , 
deliberarono di non udire le richieste de' Colle- 
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gati , si per non provocare di nuovo contro a 
se nel ritorno del Re 	l'armi Franzesi , 	come 
perche potevano sperare 	pill la restituzione di 
quelle terre da chi l'aveva in mano , 	e perche 
confidavano poco in queste promesse , sapendo 
d'esser esosi 	a'Veneztani , 	per le 	opposizioni 
fatte in diversi tempi all' imprese loro , e cono-
scendoi manifestamente , che Lodovico Sforza 
v'aspirava per se . 	Nel qual tempo gia la ,ripu- 
tazione de' Franzesi cominciata a diminuire mot- 
to net Regno di Napoli , 	perche 	(t) occupati 
da'piaceri ; e governandosi a caso , non aveva-
no atteso a cacciare gli Aragonesi di quei pochi 
luoghi , 	che 	si 	tenevanb 	per loro , come se 
avessero seguito it favore della Fortuna , sareb-
be succeduto facilmente : ma motto piil era di- 
minuita la grazia , 	perche se 'bene a' popoli it 
Re motto liberate , e benigno dimostrato si fos- 
SQ , 	concedendo per tutto '1 Reame tanti privi- 
legj ed esenzioni, che ascendevano ciascun an- 
no 	a pia 	di dugentomila ducati , 	nondimeno 
non erano state l'altre cose indirizzate con quel- 
l'ordine , 	e prudenza , che si doveva , 	perche 
egli alieno dalle fatiche , e dall'udire le querele, 
e i desiderj degli uomini, lasciava totalmente it 
peso delle faccende a' suoi , i quali , 	parte per 

(t) Discorre it Giovio con bell' ornamento di parole 
intorno a piaceri , e alle delizie , 	in che e erano occu- 
pate le genti Franzesi in Napoli ; 	ma per mio parere , 
non con tanto rispetto alla gravity dell' Istoria , e de' ne- 
gozj 	di Stato , con quanto si discorre qui da questo 
Autore . 
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incapacity , parte -per avarizia confusero tutte le 
cose , perche Ia Nobilta non fu raccolta ne con 
urnanita , ne con premj : 	difficolta grandissima 
a entrare nelle carnere , e udienze del Re : non 
fatta distinzione da uomo a uomo : 	non 	rico- 
nosciuti , se non a caso , 	i meriti delle perso- 
ne : 	non confermati gli animi di coloro , 	che 
naturalmente erano alieni dalla casa d'Aragona: 
interposte molte difficolta , e lunghezze alla re- 
stituzione degli Stati , 	e dei bent della fazione 
Angioiria , e degli altri Baroni , che erano stati 
scacciati da Ferdinand° vecchio: 	fade 	le 	gra- 
zie , 	e i favori a chi gli procurava con doni , 
e con mezzi straordinarj : 	a 	molti tolto senza 
ragione ; a molti dato senza cagione: 	distribuiti 
quasi tutti gli ufficj, e i beni di molti neFran- 
zesi : 	donate 	con 	grandissimo 	dispiacer 	loro 
quasi tutte le Terre di Dominic, (cosi chiama-
no qtrelle , che sono solite a ubbidire immedia-
tamente ai Re) e la maggior parte a' Franzesi ; 
cose tanto pia moleste 	a' Sudditi , 	quanto 	pia 
erano assuefatti a'governi prudenti , 	e ordinati 
de' Re Aragones; , e quanto pia del nuovo Re 
promesso s avevano. Aggiugnevasi it fasto natu-
rale de' Franzesi , accresciuto per Ia facilita del- 
la (1) vittoria, 	per 	la 	quale tanto di se stessi 
conceputo avevano , 	die tenevano tutti gli Ita- 
liani in niuna estimazione ; l'insolenza , 	e im- 
pet° loro nell'alloggiare non manco in Napoli , 

(i) La quale, secondo M. Tull., per se stessa i in-
solente, e superba . 
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the nelraltre parti del Regno , dove erano di-. 
stribuite le genti d'arme , le quali per tutto fa- 
cdvano pessimi trattamenti , 	in 	modo che rar- 
dente desiderio 	che 	avevano avuto gli uomini 
di loro , era gia .convertito in ardente odio , 	e 
per contrario in luogo dell'odio contro agli Ara- 
gonesi , 	era 	sottentrata la compassione di Fer- 
dinando , 	l'espettazione avutasi sempre general- 
mente della sua virt6. , la memoria di quel di , 
che con tanta mansuetudine e cosianza aveva , 
innanzi si partisse , parlato a' Napoletani ; 	don- 
de e quella Cita, 	e quasi tutto it Reame non 
con minor 	desiderio 	aspettavano 	occasione 	di 
poter richiamare gli Aragonesi , che pochissimi 
mesi innanzi avessero desiderato la loro distru- 
zione ; 	anzi 	gia 	cominciava 	a 	essere grato it 
nome tanto odioso d'Allonso chiamando giusta 
severity quella , 	che insino quando , 	vivente it 
padre , 	attendeva alle cose domestiche del Re- 
gno , 	solevano chiamare crudely ; 	e 	sincerita 
d'animo veridico quella , 	che molti anni aveva- 
no chiamata superbia , 	e alterezza . 	Tale 6 la 
natura 	de' popoli , 	inclinata 	a 	sperare 	pill di 
quel che si debbe , e a tollerare manco di quel 
ch' 6 necessario , 	e ad avere sempre in fastidio 
le cose presenti , 	e specialmente degli abitatori 
del Regno di Napoli , i quali tra tutti i popoli 
d'Italia (i) sono notati d' instabilita , 	e di cu- 

(I) Accusa i Regnicoli d'instabilita; it che ha tocco 
di sopra nel lib. I. 	quando 	ha detto, 	che per lo pia 
sono ordinariamente cupidi di nuovi Re ; e io 	in quel 
luogo ho fatto annotazione di quanta scrivono-Strabone , 
e Livio in cor:orunta di questo. 
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pidita di cose nuove . 	Aveva it Re . insino in. 
nanzi si facesse la nuova Lega , 	quasi stabilito 
di ritornarsene presto 	in 	Francia, 	mosso 	pia 
da leggier cupidity , 	e dal desiderio ardente di 
tutta la Corte , 	che 	da prudente considerazio- 
ne , perche nel Reame restavano indecise innu- 

- rnerabili , e importanti faccende di Principi , e 
di Stati , ne aveva la vittoria avuta perfezione, 
non 	e.ssendo 	conquistato 	tutto '1 Regno . 	Ma 
inheso ch'ebbl essere fatta contro a se confede-
razione di tanti Principi , commosso molto 'di 
animo , consultava co' suoi , 	quel 	the in tanto 
aceidente fosse da fare, affermandosi verissima-
mente per ciascuno , essere gia molte eta, che 
tra i Cristiani 	non 	si era 	fatta 	unione 	tanto 
potente, per consigli de' quali fu principalmente 
deliberato , 	che si accelerasse la partita , 	duhi- 
tando che quarto pill si soprastava , 	tanto pill 
si accrescessero le difficolth , perche si darebbe 
tempo a' Collegati di fare preparazioni Inaggio- 
ri ; e gia era fama , 	che per ordine loro pas- 
serebbe in Italia numero 	grande di Tedeschi , 
e si cominciava 	a vociferare 	della 	persona di 
Cesare ; che '1 Re 	provvedesse 	che di Francia 
passassero con prestezza in Asti nuove genii , 
per conservare quella Cilia , 	e 	per , necessitare 
it Duca di Milano ad aitendere 	a difendere le 
cose proprie , e perche fossero pronte a passa- 
re pill innanzi , quando it Re 	giudicasse , 	che 
cosi fosse necessario . E fu nel medesimo con- 

\ sigh° deliberato d'affaticarsi con ogni diligenza, 
e con offerte grandissime per separare it Pop-
tefice dagli altri Collegati , e per disporlo a con- 
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cedere 	1' investitura 	del 	Regno di Napoli , 	la 
(pale benche a Roma avesse convenuto di con-
oedere assolutamente, aveva insino a quel di ri- 
cusato di concedere , 	eziandio con dichiarazio- 
ne , 	che per questa concessione non si facessc 
pregiudizio alle ragiuni degli altri: 	ne in tanto 
grave deliberazione , e Ira si importanti pensieri 
cadde la memoria 	delle 	cose di Pisa , 	perch& 
desiderando per molti rispetti , 	che 	in potesta 
sua fosse it disporne , e dubitanclp , che dal po-
polo Pisano non gli fosse con fajuto de' Colle-
gan tolia la Cittadella , vi man& per mare in- 
&erne con 	gl' Imbasciadori Pisani , 	che 	erano 
appresso a lui (i) , 	seitento 	fanti 	di quei 	 del 
Regno suo , 	i quali come arrivarono in Pisa , 
presa la medesima affezione , 	ch'avevano presa 
gli altri lasciati in quella Citta , e mossi da cu-
pidita di rubare , andarono con le genti de'Pi- 
sani , da'quali ebbero danari , 	a Campo al Ca- 
stello di Librafatta , dove i Pisani , de'quali era 
Capitano Lucio Malvezzo , essendosi accampati 
non molti di prima , 	preso animo per avere i 
Fiorentini mandata 	una parte delle genii verso 
Monte Pulciano , inteso dipoi approssimarsi gli 
inimici , s'erano levati innanzi di , 	ma ritorna- 
tivi 	di 	nuovo 	con 	questo 	presidio 	Franzese 
l'espugnarono in pochi di : essendo stato reser- 
cito Fiorentino , 	it quale ritornava . per soccor- 
rerla , 	impedito 	dalla grossezza 	dell'acque , 	a 

(r) Tanti appunto si leggono nel Otovio, it quale 6 
alquauto piiz diffuso nelrespugnaziane di Librafatta. 

   
  



234 
passare it flume del Serchio ; n 	avendo avuto 
ardire- di pigliare 	it 	cammino allato alle mura 
di Lucca per la disposizione 	del 	popolo Luc- 
chese , 	concitato 	molto 	in 	favore della Ebert& 
de' Pisani, con le genti de' quali , dopo l'acqui- 
sto di Librafatta soccorsero i Franzest , 	che si 
riserbarono Librafatta , per tutto it Contado di 
Pisa , come inimici manifesti de' Fiorentini , 	a' 
quali ,_ quando 	si querelavano 	non rispondeva 
altro Carlo , 93 non che come fosse arrivato in 
Toscana , 	osserverebbe loro le cose promesse , 
confortandogli , che questa breve dilatazione sen- 
za molestia tollerassero . 	Ma 	non era a Carlo 
si facile la deliberazione 	del 	partirst , 	com'era 
pronto 	it 	desiderio , 	perche 	non 	aveva tanto 
esercito , che , diviso in due parti , potesse sen- 
za pericolo contro 	alla 	opposizione .de' Confe- 
derati condurlo in Asti , 	e 	che fosse bastante 
a difendere in tanti movimenti , 	che si prepa- 
ravano , facilmente it Regno di Napoli . 	Nelle 
quail difficolta fu costretto , e perche it Regno 
non rimanesse spogliato di difensori , diminuire,  
delle provvisioni opportune 	alla 	sua 	salute , 	e 
per non mettere 	se 	in 	pericolo si manifesto , 
non vi lasciare (pie' potente presidio , 	che sa- 
rebbe stato di bisogno : 	pere 	delibero 	lasciar- 
vi (r) la meta degli Svizzeri , e una parte de' 
fanti Franzesi , ottocento lance Franzesi , e cir- 

(i) Elesse it Re Carlo per se, dice it Glove°, it fiof 
re delresercito , cioe quattromila fra uomini d' arme , 	C 
cavalli leggieri , e circa ottomila fra Svizzeri, Tedeschi, 
e Guasconi con giusto nurnero d' artigliezia spedita . 
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ca ,a cinquecento uomini d'arme Italiani , con- 
dcnti 	a' soldi 	suoi , 	parte 	sotto 	it Prefetto di 
Roma , 	parte sotto Prospero , e Fabrizio Co- 
lonna , e Antonello Savello , 	tutti Capitani be- 
neficati da lui nella distribuzione , 	che 	fece di 
quasi tutte le Terre e Stati del Regno, e mas-
simamente i Colonnesi , penile a Fabrizio  ave-
va concedulo i contadi d'Albi , e di Tagliacoz-,  
zo , posseduti prima da Virginio Orsino , 	e a 
Prospero it I)ucato di Traietto , ,e 	la Cilia di 
Fondi con molte Castella , che erano della fa- 
miglia 	Gaetana , 	e 	Monte Fortino 	con 	altre 
Terre circostanti 	tolte 	alla 	famiglia de' Conti , 
con le quali genii pensava , 	che , in ogni biso- 
gno si unissero le forze di quei Barons, i quali 
per la sicurta propria erano necessitati 	di desi- 
derare 	la 	sua grandezza ; 	e 	sopra tutti , 	del 
Principe di Salerno , restituito da lui all' of cio 
dell'Ammiraglio , e del Principe di Bisignano . 
Luogotenente Generale 	di 	tutto it Regno de- 
pute Giliberto 	di 	Monpensieri , 	Capitano 	piii 
stimato per la grandezza sua , e per essere del 
sangue Reale , che per proprio valore , 	e 	de- 
puto oltre 	a 	lui 	varj Capitani 	in 	molte parti 
del Regno , 	a' quali tutti aveva donati Stati ed 
entrate , 	e 	di 	questi 	furono 	i principali (r) , 
Obigni al govern° della Calabria , 	fatto 	da lui 
Gran Conestabile. A Gaeta a Siniscalro di Bel-
cari , al quale aveva dato rufficio del Gran Ca- 

(i) Nella distribuzione degli uffiej del Regno di Na-
poli fatta dal Re' Carlo )  O. Gioviv 8 piA copigso . 
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rnarlingo . 	Nell'Abruzzi Graziano di 	guerra , 
valoroso , e riputato Capitano , 	A queste genti 
promise di mandar danari , e presto soccorso , 
ma non lascia altra provvisiohe , che l'assegna- 
mento di quegli , 	che giornalmente 	si riscuo- 
tessero dell'entrate, del Regno , il quale gia va- 
cillava , 	cominciando 	i risorgere In molti luo- 
ghi it nome Aragonese , perche. Ferdinando era 
ne'di medesimi , che '1 Re voleva partire di Na- 
poll, smontatc in Calabria , accompagnato dagli 
Spagnuoli venuti in sulrarmata nell' Isola di Si-
cilia, a cui concorsero subito molti degli uomi- 
ni del paese , 	e 	se gli arrende incontinente la 
Citta di Reggio, la Fortezza della quale si era 
sempre tenuta in nome suo , e nel tempo me- 
desimo 	si 	scoperse ne' lidi 	di Puglia 	l'armata 
Veneziana , della quale 	era Capitano Antonio 
Grimanno, uomo in quella Repubblica di gran-
de autorita. Ma non per questo, ne per molti 
altri segni dell' alterazione futura si rimosse , o 
pure si ritard6 in parte alcuna la deliberazione 
del partirsi; perche oltre a quello , che gli per- 
suadeva forse la necessity , 	era 	incredibile l'ar- 
dore , che it Re , 	e tutta la Corte avevano di 
ritornarsene in Francia , come se it caso, ch'era 
stato bastante 	a 	fare 	acquistare tanta vittoria , 
fosse bastante a farla conservare. Nel qual tem-
po si tenevano per Ferdinando 1'Isole d'Ischia , 
e l'Isole di Lipari , membro 	( benche propin- 
que ally Sicilia) del Regno di Napoli, Reggio 
ricuperato nuovamente ; e nella medesima Cala- 
bria , Terranuova , 	e la fortezza , 	con alcune 
altre fortezze 9 	e luogLi circostanti , 	Brindisi , 
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dove si era fermato Don Federigo , Galipoli , 
la Manzia , 	e 	la Turpia . 	Ma innanzi che '1 
Be partisse , si trattarono tra it Pontefice, e lui, 
vane cose non senza speranza 	di 	concordia ; 
per le quali ande dal Pontefice 	al Re , 	e di- 
poi ,ritorne a Roma 1 (r) Cardinale, di San 
Dionigi.  , 	e dal Re 	a lui Monsignor Franzi , 
perche it Re desiderava sommamente 	1' investi.. 
tura del Regno di Napoli , 	desiderava , che it 
Pontefice , se non voleva esser congiunto seco, 
almeno non aderisse con gl'inimici suoi , e chit 
si contentasse di riceverlo in Roma come ami., 
co : alle quali cose bench 	it Pontefice da prin. 
cipio prestasse orecchi , 	nondirneno avendo l'a- 
nimo alieno dal confidarsi di lui , e percie non 
volendo separarsi 	da' Collegati , 	ne 	concedergli 
l'investitura, non la reputando mezzo sufficien- 
te a fare seco 	fedele 	reconciliazione , 	interpo- 
neva aIl'altre dimande vane difficolta , e a quella 
dell'investitura , 	benche 	it 	Re si riducesse 	ad 
accettarla senza pregiudizio delle ragioni d' altri, 
rispondeva volere , 	che prima si vedesse giuri- 
dicamente a chi di ragione apparteneva : 	e da 
altra parte desiderando di proibire 	con farmi , 
che '1 Re non entrasse in Roma, ricerca it Se- 

(i) Non descrive cost intieramente questa pratica it 
Giovio 	ma solo dice " ciPandando Carlo verso Roma, 
=ride al Papa Andrea Arcivescovo di Lione,. a fargli 
intendere, che pacificamente voleva abboccarsi seco per 
la quiete comune, e che it Papa non voile, ma si fug-
gl 'di Roma . 11 Corio nondimeno tassa it Re , che per 
forza voleva farsi temer dal Papa, c mcnarlo anco suo 
prigione in Francia .  
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nato Veneziano , e it Duca di Milano , che gli 

i mandassero ajuto , 	quali ntandarono (I) male 
cavalli leggieri , e duemila fanti , 	e promessero 
mandargli mille uomini d'arme , 	con 	le 	quali 
genti aggiunte alle forze sue , sperava poter re-
sistere: ma parendo poi loro troppo pericoloso 
it discostare tanto 	le 	genii 	dagli Stati 	proprj , 
ne avendo ancora in ordine tutto 	l'esercito di- 
segnato , ed essendo parte delle genti occupate 
all' impresa d' Asti , e riducendosi oltre a cie in 
memoria 	r infedelta dcl Pontefice , 	e 	l'avere , 
quando passe Carlo , chiamato in Roma con 
l'esercito Ferdinando, e poi fattolo partire, mu-
tato consiglio cotninciarono a persuadergli , che 
piuttosto si riducesse in luogo stcuro , cite per 
sforzarsi di difendere Roma esporre la sua per- 
sona 	a si grave 	pericolo ; 	atteso che quando 
bone it Re entrasse in Roma , se ne partireb-
be subito senza lasciarvi gente alcuna: le quali 
cose accrebbero la speranza del Re poter veni-
re seco a qualche composizione . Parti adunque 
it Re da Napoli (2) it vigesimo di di Maggio, 
ma perche prima non aveva assunto con le ce-
rimonie consuete it titolo , e le insegne Reali , 
pochi di innanzi si partisse riceve solennemente 
nella Chiesa Cattedrale con grandissima pompa, 
e celebrity , secondo it costume de' Re Napole-
tani, l'insegne Reali, e gli onori, e giuramenti 
consueti prestarsi a'nuovi Re, orando in nome 

(I) Questo numero stesso strive it Bembo nel lib. z. 
(2) A mezzo Maggio , dice it Bemiv . 
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del popolo di Napoli Giovanni Joviano Ponta- 
no , 	alle laudi del quale motto chiarissime per 
eccellenza di dottrina , e di azioni civili , 	e di 
costumi , dette quest'atto non piccola nota, per-
che essendo stato lungarnente Segretario de' Re 
Aragonesi , e 	appresso 	a 	loro in grandissima 
autorita, precettore ancora nelle lettere , e mae- 
stro d'Alfonso , 	parve che , 	o 	per 	servare le 
parti proprie 	degli 	Oratori , 	o 	per 	farsi pia 
grato a' Franzesi , 	si 	distendesse 	troppo 	hella 
vituperazione di quei Re, da'quali era si gran-
demente stato esaltato: tanto (i) e qualche Vol- 
ta difficile osservare 	in 	se stesso quella mode- 
razione , e quei precetti , 'Coi quali egli , ripie- 
no di tanta 	erudizione , 	scrivendo 	delle 	virtu 
rnorali, e facendosi , per l'universalita dell'inge-
gno suo in ogni specie di dottrina , maraviglio-
so a ciascuno , aveva ammaestrato tutti gli uo-
mini. Andarono con Carlo ottocento lance Fran-
zesi, i dugento Gentiluomini della sua guardia, 
it Triulzio 	con 	cento 	lance , 	e 	tremila 	fanti 
Svizzeri , male Franzesi , 	e male Guasconi , e 
con ordine 	che 	in 	Toscana 	seco 	si unissero 
Camillo Vitelli , 	e 	i 	fratelli 	con dugento cin- 
quanta uomini d'arme , e che l'armata di mare 
se ne ritornasse verso Livorno. Seguitarono it Re 
non con altra guardia , che data la fede di non 

(,) Tassa it Pontano d'instabilita , e che sia caduto 
in quello crrore, di che altri riprendiamo, come ha in- 
erepato di sopra 	nel 	lib. z. 	e 	di sotto nel lib. 7. Gio. 
13entivoglio , che ripreso Piero de'Medici 	di quelrerre- 
re , in che, esso poi cadde . 
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partirsi senza licenza , 	Virginio Orsino , 	e 	il 
Conte di Pitigliano ; la causa de' quali , perch& 
si querelavano non essere stati fatti (r) 	giusta- 
rnente prigioni, 	era stata 	prima 	commessa 	al 
consiglio Reale , innanzi al quale avevano alle-
gato , che al tempo else s'arrenderono , era gia 
stato agli uomini mandati 	da 	loro , 	non solo 
conceduto per la bocca 	propria 	del Re it sal- 
vocondotto , 	ma eziandio 	ridotto in scrittura , 
e sottoscrittc'. dalla sua mano , 	e che avendone 
ricevuto avviso da' suoi , the aspettavano 1' espe-
dizione de' Secretarj , aveano sotto questa fidan-
za al primo Araldo , che and() a Nola , alzato 
le bandiere del Re , 	e 	al primo Capitano , 	it 
quale aveva seco pochissimi cavaAli , consegnato 
le chiavi, non ostante che avendo con loro pia 
di quattrocento uomini d'arme , 	avessero facil- 
mente potuto resistere . 	Raccontavano 	1' antica 
divozione della famiglia degli Orsini , 	la quale 
avendo sempre tenuta la parte Guelfa , 	aveva- 
no , e loro , e chiunque era mai nato , o na-
scerebbe in quella casa scolpito nel cuore it no- 
me , 	e '1 	segno della corona di Francia . 	Da 
questo essere proceduto , l'avere con tanla pron- 
tezza ricevuto 	it 	Re negli Stati 	loro 	di 	terra 
di Roma , e percid non convenire , 	ne 	essere 
giusto , 	attesa 	la fcde data dal Re , 	e 	attese 
l'opere loro , 	che 	e' fossero 	ritenuti 	prigioni . 

Ma 

(r) Di sopra al fine del primo lib. 	ho notat 1, 	che 
r 4rgentone , e '1 Giovio scrivono , che questi Baroni k-
rona contro ragione fatti, e ritenuti prigioni . 
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Ma non mono prontamente si rispondeva per 
.la p'arte di Ligni , 	dalle 	cui 	genii 	erano statt 
presi a Nola : it salvocondotto , benehe delibe-
rato e sottoscritto dal Re , non intendersi per- 
fettamente conceduto 	insino 	a tanto non fosse 
corroborato col sigillo Regio , 	e 	con le sotto- 
serizioni de' Segretarj , 	e dipoi consegnato alla 
parte : questo essere in tutte le concessions , 	e 
patenti it costume an►ichissimo di tutte le .Cor-
ti, accioeche si potesse moderare duel che dally 
hocca del Principe , 	o pert la moltiplicita de' 
penstert ., 	e 	delle faccende , 	ii per non essere 
stato informato pienamento delle cose , inconsi- 
deratamente fosse caduto : 	ne 	avere questa fi- 
danza mosso 	gli Orsini 	ad 	arrendersi 	con si 
piccolo numero di genre , 	ma 	la 	neeessita , 	e 
it timore , perche non rimaneva loro facolta ne 
di difendersi , ne di fuggirsi , essendo gia tutto 
it paese circostante 	occupato 	dall'armi 	divinci- 
tori , 	ed 	esser falso quel che avevano allegato 
de'meriti loro, 	i quali fossero affermati da al- 
tri, dovrebbero essi medesimi per onor proprio 
negare , 	perche 	era 	manifestissimo 	a 	tutto it 
mondo , che non per volonta , ma per fuggire 
11 pericoln , 	parteadosi nell'avversita dagli Ara- 
gonesi , 	da'quali 	nelle prosperity avevano rice- 
vuti grandissimi beneficj , 	apersero 	al 	Re 	le 
terre loro . 	Dunque 	essendo agli stipendj de, 
gl'inimici , 	e 	di 	animo 	alienissimo 	dal nome 
Franzese , ne avendo ricevuta perfettamente si- 
curta atcuna , 	essere stati per giusta ragione di 
guerra fatti prigioni . 	Queste 	rose 	si dicevano 

1 i mold pensieri , e faccende . 
Guisciard. Vol. I. 	 26 
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contro agli Orsini , le quali essendo sostentate 
dalla potenza di LignI , 	e 	dall'autorita 	de'Co- 
lonnesi , i quali per l'antiche emulazioni , e di-
versita defle fazioni apertamente gr impugnava- 
no , non era stata mai data sentenza , 	ma de- 
liberato , 	che 	seguitassero it Re , 	benche data 
speranza di liberargli , 	come 	fosse 	arrivato in 
Asti . 	Ma it Pontefice , 	benche 	per averlo i 
Collegati confortato a partirsi , 	non 	fosse stato 
senza inclinazione 	di 	riconciliarsi 	con 	Carlo , 
col quale 	continuamente 	trattava ; 	nondimeno 
prevalendo finalmente 	it 	sospetto conceputo di 
lui, 	con 	tutto 	che al Re avesse dato qualche 
speranza di aspettarvelo (1) , 	due 	di 	innanzi , 
che egli entrasse in Roma , 	accompagnato dal 
Collegio de' Cardinale , 	e 	da 	dugento 	uomini 
d'arme , mille cavalli leggieri , 	e 	tremila fanti , 
e messo sufficiente 	presidio in Castel Sant'An- 
gelo , se no ande ad Orvieto , 	lasciato 	Legato 
in Roma it Cardinal 	di 	Sant'Anastasia a rice- 
vere , 	e 	onorare 	it Re , 	it 	quale (2) entrato 
per Trastevere per sfuggire Castel S. Angelo , 
antic!) ad alloggiare nel Borgo , rifiutato l'allog-
giamento offertogli per commissione del Ponte- 
fice 	nel 	Palagio 	di Vaticano . 	Da ,Orvieto it 
Pontefice , 	come 	intcse it Re 	approssimarsi a 

• 
(0) II che fu a' 28 di Maggio . Corio . 
(2) Entre Carlo in Roma it primo Giugno, secondo 

che scrive it Giovio
' 
 e'1 Corio, e tre giorni dopo se ne 

part) . Ma it Giovio dice , che Carlo alloggio in Traste-
vere ; it che ha del verisimile , stando it supposito, det-
to da questo Autore, di sfuggire Castel Sant'Angelo. 
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Viterbo , benche gli avesse di nuovo data spe- 
ranza di cOnvenir 	seco 	in 	qualche luogo cow 
modo tra Viterbo , 	e Orvieto , 	se ne ando a 
Perugia , con intenzione , se Carlo si dirizzava 
I quel cammino, di andare in Ancona, per po-
tere. con la comodita del mare ridursi in luogo 
totalmente sicuro ; e nondimeno it Re, benche 
sdegnato molto con lui , rilasciO le Fortezze di 
Civita vecchia , 	e 	di 	Terracina , 	riserbandosi 
Ostia , 	la 	quale 	alla partita sua od'ItalielasciJ 
in potesta del Cardinale di San Piero in Vin- 
cola Vescovo Ostiense . 	Passe) 	medesimamente 
per it paese della Chiesal  come per paese ami-
co , eccetto che l'antiguardia , ricusando gli uo- 
mini di Toscanella (i) 	di alloggiarla nella ter- 
ra , entratavi dentro per forza , la messe a sac- 
co con occisione di molti . 	Dimon!) poi it Re 
Senza alcuna cagione sei giorni in Siena , non 
considerando ne per se , ne per essergli instan-
temente ricordato aal Cardinal di San Piero in 
Vincola , 	e dal Triulzio , 	quanta fosse perni- 
cioso it dare tanto tempo 	agl' inimici di prov- 
tedersi , 	e di unire le forze loro : 	ne ricom- 
penso percio la perdita del tempo con Nina 

- 	- 

(I) Presso it Giovio si legge, che Toscanella fu dai 
Franzesi presa , e saccheggiata ; perciocche morto d' una 
aassata in una questione un Franzese f i compagni adi-
rati, essendo Capitano ii bastardo di Borbone , Si volta- 
tono contro la terra 	e tagliarono a pezzi una gran par- 
te degli abitatori . li limbo aggiunge, che saccheggia-
rono anco Monte Fiascone. 
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delle deliberazioni , perche in Siena si trattb la 
restituzione 	delle 	Fortezze 	de' Fiorentini , 	dal 
Re alla partita sua di Napoli efficacemente pro- 
messa , 	e 	poi 	nel cammino pia volte confer- 
mata : 	per 	la 	quale i Fiorentini oltre a esser 
parati a pagargli trentamila ducati , 	che 	resta- 
vano della somma convenuta in Firenze , offe- 
rivano di prestargliene settantamila ,' e 	mandar 
seco insino in Asti Francesco Secco loco con- 
dottieh con trecento 	uomini 	d'arme , 	e due- 
inila• fanti , in modo che la necessity , ch'weva 
it Re di danari , 	l'essergli molto utile l'aumen- 
tare fesercito suo , it rispeito della fede , e del 
giuramento Reale , 	indusse 	quasi 	tutti 	quegli 
del Consiglio a confortare effidacemente la re- 
-stituzione , riservandosi Pietrasanta , e Sorezana, 
quasi come instrumento a volgere alla divozio- 
ne sua pia agevolmente l'animo 	de' Genovesi : 
ma era destinato , che in Italia rimanesse acce-
sa la materia di nuove calamity. Ligni giovane 
e inesperto, ma che era nato d'una sorella del- 
la madre 	del 	Re , 	e 	molto 	favorito 	da lui , 
mosso , o da leggierezza , 	o da sdegno che i 
Fiorentini 	si 	fossero 	accostati 	al Cardinale di 
S. Mal() , impedi questa deliberazione , non al- 
legando aura ragione , 	che la compassione de' 
Pisani , 	e disprezzando gli ajuti de' Fiorentini , 
per 	essere 	( come 	diceva ) 	bastante 	l'esercito 
Franzese a battere tutte le genti di guerra Ita- 
liane 	unite 	insieme : 	e 	a 	Ligni 	acconsentiva 
Monsignore di Pienes , 	perche sperava , 	che '1 
Re gli concedesse ii dominio di Pisa , e di Li- 
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vorno . 	Trattossi ancora in Siena del (I) go- 
verno di quella Cilia , 	perche molti degli Or- 
dini del popolo , 	e de'Riformatori per depri 
mere la potcnza dell'Ordine del Monte de'No-
ve, instavano , che introdotta una forma nuova 
di governo, e levata la guardia tenuta dal Mon-
te de'Nove al Palagio pubblico, vi restasse una 
guardia di Franzesi sotto la cura di Ligni , 	la 
quale offerta , benche net Consiglio Regio„, co-
me cosa poco durabile , e impertinente 'al tem-
po presente rifiutata fosse , nondimeno Ligni , 
it quale vanamente disegnava di farsene Signo-
re , ottenne , che Carlo pigliasse in protezione 
con certi Capitol; quella Cilia , obbligandosi alla 

.difesa di tutto 	lo 	Stato 	possedevano , 	eccetto 
che di• Monte Pulciano , del quale 	disse 	non 
volere , 	ne per i 	Fiorentini , 	ne per i Senesi 
intromettersi: e la Comunita di Siena, con tut-
to che di questo non si facesse menzione nella 
capitolazione , elesse cnn consentimento sill Car- 
lo , 	Ligni 	per 	suo Capitano , 	promettendogli 
ventimila,lucati per ciascun anno , 	con 	obbli- 
gazione di tenervi 	un Luogotenente 	con 	tre- 
cento fanti per guardia della piazza, che vi la-
scid di quegli ch'erano con l'esercito Franzese : 
la vanity delle quail deliberazioni presto appari, 
pemhe lion motto dipoi l'Ordine de'Nove ven- 
dicatasi con l'armi la solita 	autorita , 	caccio 	di 

(1) Scrive it Giovio , che I Cittadini-di Siena 	erano 
divisi in quattro fazioni , c the per l'odio dell' uuo eon-
tro nitro domandarono al Re un Governatore . 
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Siena la guardia , e lic.enzib Monsignore di Lit- 
la, 	che Carlo v'aveva lasciato 	per . suo Imba- 
sciatore. Ma gia le cose di Lombardia non me-
diocremente travagliavano , perche da' Venezia- 
ni , e da Lodovico Sforza , 	it quale aveva ne' 
medesimi di ricevuto da Cesare 	con grandissi- 
ma solennita (i) i privilegj della investitura del 
Ducato di Milano , e prestato agl' lmbasciatori , 
che gli avevano portati, pubblicamente rOinag-
gip ,,e  ii giuramento della fedelta , si facevano 
grandissime 	provvisioni 	per impedire a 	Carlo 
la facolt& di ritornarsene in Francia, o almeno 
per assicurare it Ducato di Milano, per it qua-
le egli aveva ad attraversare per tanto spazio di 
passe: e a questo effetto avendo ciascun di 10.. 
ro riordinato le sue genii, avevano parte a co-
mune, parte in proprio condotto di nuovo molti 
uomini d'arme , e dopo varie difficolta ottenu-
to, che Giovanni Benlivogli, preso lo stipendio 
comune da loro, aderisse alla Lega con la Citth 
di Bologna. Armava ancora a Genova Lodo- 
vico per sicurta di quella Citt 	(2) 	died galee 
a spese sue proprie , 	e quattro 	navi 	grosse a 
spese comuni del Papa , de' Veneziani , e sue , 
e intento, per eseguir quello, che era obbliga-

,. 

(t) Questi privilegj furono 	dati in Anversa a 5. di 
Setternbre 1494. ma scrive it Cori.° , che fino a' 2.6. del-
ranno seguente, per ordine di Cesare, non dovevano 
esser pubblicati; talche viene it tempo a cader giusta-
inente, come gal dice H Guiceiardino . 

(2) Dodici galee, e quattro uavi, 	scrive it Yexovo 
di Nebio. 
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to per i capitoli della confederazione alla espu- 
gnazione .cl'Asti , 	aveva 	mandato 	a soldare in 
Germania duemila fanti , e voltato a quella es-
pedizione Galeazzo da San Severino con sette-
cento uomini d'arme , e tremila fanti, promet- 
tendosene con tanta speranza la vittoria , 	che 
come era per natura molto (I) 	insolente nella 
prosperity , 	per 	schernire 	it 	Duca d' Orliens , 
man& a ricercarlo , 	che 	in futuro non usur- 
passe pia it titolo di Duca di Milano , 	il qual 
titolo aveva dopo 	la 	morte 	di 'Filippo Maria 
Visconte assunto Carlo suo padre: non permet- 
tesse , 	che 	nuove genii Franzesi passassero in 
Italia : facesse ritornar quelle che erano in Asti 
di la dallnonti ; 	e the per l'osservanza di que- 
ste case depositasse Asti in mano di Galeazzo 
da San Severino , 	del quale it suo Re poteva 
confidare non meno di lui , avendo Farm° di-
nanzi in Francia ammessolo nella confraternita, 
e Ordine suo di S. Michele , magnificando ol-
tre a questo con la medesima iattanza le forze 
sue, 	le provvisioni 	de'Collegati per opporsi al 
Re in Italia, e gli apparati che facevano it Re 
de'Romani , e i Re di Spagna per muovere la 
guerra di la da' monti . 	Ma poco moveva Or- 
liens la vanity di queste minacce , it quale , su-
bito che aveva avuto notizia di trattarsi di fare 
la nuova confederazione , 	aveva atteso a forti. 
ficare Asti , 	e con grande instanza sollecitato , 

(I) Vedi quanto ho notato nel libro I. di questa 
Istoria . 
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che di Francia renissero nuove genti , le quali 
essendo state dimandate dal Re , the venissero 
in soccorso proprio, cominciavano con prestez-
za a passare i monti; e percid Orliens non te-
rnendo degrinimici , uscito alla campagna prese 
nel IVIarehesato di Saluzzo la Terra , c la Roc- 
ca di Gualfinara 	posseduta 	da Antonio Maria 
da San Severino , donde Galeazzo, 	che prima 
aveva 	prese 	alcune 	piccole Castella , 	si 	ritiro 
con l'esercito ad Anon terra del Ducato di Mi- 
lano vicina au Asti , 	non avendo ne speranza 
di poter offendere , ne timor di essere of 	. 
Ma la natura di I odovico indinatissima a im-
plicarsi prontamente in imprese , che ricercava-
no grandissime spese, e per contraricaalienissi-
rno , benche nelle maggiori necessity , dallo spen- 
dere , 	fu 	cagione di mettere lo 	Stato 	suo 	in 
gravissimi pericoli, perche per la scarsita de'pa- 
gamenti erano venuti 	pochissimi 	de' fanti Ala- 
manni , e per la medesima strettezza le genti , 
che erano con Galeazzo, ogni giorno diminui-
vano , e per contrario sopravvenendo continua- 
rnente gli ajuti di Francia , 	i 	quali 	per 	esser 
chiamati al soccorso della persona del Re, pas.-
savano con gran prontezza , it Duca d' Orliens 
aveva gia insieme trecento lance , 	tremila fanti 
Svizzeri , 	e 	tremila 	Guasconi ; e 	benche 	da 
Carlo gli fosse stato 	preeisamente comandato , 
che astenendosi da ogni impresa , stesse prepa-
rato a potere , quando fosse chiamato , farsegli 
incontro , nondimeno , 	come 6 difficile it resi- 
stere agli 	inleressi proprj , 	delihere di accettare 
l'occasione d'occupare la Citta di Novara, nella 
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quale offerivano 	di melterlo (I) 	due 	Opizim 
caccia , l'uno cognominato Nero , l'altro cogno- 
rninato Bianco , 	Gentiluomini 	di 	quella 'Ciita , 
a'quali era molto 	odioso 	it 	Duca di Milano, 
perche a loro , 	e a molt; 	altri Novaresi aveva 
con false calunnie, e con giudicj ingiusti usur- 
pato ce.rti 	condotti 	di 	acque , 	e 	possessioni ; 
peril Ortiens composta 	la 	ccsa 	con loro , 	ac- 
compagnato da Lodovico Marchese di Saluzzo, 
passato di notte it flume del Pt), 	al 	poste 	a 
Stura giurisdizione del Marchese Ili Monferra-
to, fu con le sue genti da'Congiurati senza al-
cuna resistenza ricevuto in Novara, donde oven- 
do subito facto 	scorrere 	parte 	de'suoi 	cavalli 
insino a Vigevene , si crede, che se con tutto 
l'esercito fosse sollecitamente andato 	verso Mi- 
lano , 	si - sarebbero 	suscitati grandissimi movi- 
menti, 	perche 	intcsa 	la 	perdita di Novara si 
veddero motto sollevati a cose nuove 	gli animi 
de'Milanesi , 	e Lodovico 	non manco 	timido 
nell'avversita , che immoderato nelle prosperity , 
come quasi sempre 6 congitinia in un medesi-
mo soggetto l'insolenza con la timidita , dimo- 
strava (2) con inutili lagrime 	la sua villa : 	ne 

(t) Opicino it bianco , 	e Opicino it nero , 	dice 	it 
Corio ; ma it Giovio nomina 1' uno Opicino, 	e 	1' altro 
Manfredi; e cosi egli , 	come 	it Corio sono pill diffusi 
ne tort; fatti dallo Sforza a' Caccia , e ad altri Nobili No- 
varesi . II Bembo strive 	che un solo cittadino di No- 
vara diode al Duca d' Onions quella Citta a tradimento. 

(2) Mosta) la sua vilta Lodovico andando a casa del 
Lioni Ambasciator di Venezia a raccomandarsi con utnil-
ta grandissinia , come scrivono it Giovio , e it Corio . 
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le genti che erano con Galeazzo , 	nelle 	quali 
solo consisteva la sua difesa , 	restate 	indietro , 
si - dimostravano in luogo alcuno . 	Ma non es- 
sendo sempre note a' Capitani le condizioni , e 
i disordini deg inimici , si perdono spesso nelle 
guerre 	bellissime 	occasion; ; 	ne 	anche 	pareva 
verisimile , che contro a un Principe tanto po- 
tente 	potesse 	succedcrc 	si 	subita 	mutazione • 
Odiens per stabilire l'acquisto di Novara si fer-
mo alrespugrozione della Rocca, la quale it (I) 
quinto worn° convenne d'arrendersi , 	se 	infra 
un giorno non fosse soccorsa : per it quale in. 
tervallo di tempo , ebbe spazio it San Severino 
di ridursi con le sue genti 	in Vigevene ; 	e 	it 
Duca , che per riconciliarsi gli animi de'popo. 
li , aveva per hando pubblico levati molti dazj , 
che prima aveva imposti , 	d'accrescere 	l'eserci- 
to ; e nondimeno Orliens accostatosi con le sue 
genti alle mura di Vigevene , 	presentO la bat- 
taglia agr inimici , i quali erano in tanto terra 
re , che ebbero inclinazione d'abbandonare Vi- 
gevene , 	e 	passare 	it flume del Tesino per it 
ponte , che v avevano facto in sulle barchc : ma 
ritiratosi Wiens a Trecas , 	poiche 	essi ricusa- 
vano di combattere , 	cominciarono 	le 	cose di 
Lodovico Sforza 	a prosperare , 	sopravvenendo 
continuamente all'esercito suo cavalli , 	e 	(anti, 
perche i Veneziani contenti , che a loro rima- 
nesse quasi tutto 	it 	peso 	d'opporsi 	a 	Carlo , 

(I) Tre giorni dopo , 	strive it Giovio, 	e 	la 	diede 
Gio. Calco castellano, uomo vile. 
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eonsentirono 	che 	Lodovico 	richiamasse 	parte 
delve genii', che aveva mandate in Parmigiana 
e. gli mandarono oltre 	a 	cid 	(i) quattrocento 
Stradiotti , talmenteehe a Orliens fu tolta la la- 
colta di passare 	pill 	innanzi , 	e 	avendo 	facto 
correre di nuovo 	cinquecento 	cavalli 	insino 	a' 
Vigevene , uscendo fuora ad assaltargli i cavalli 
deg inimici , 	riceverono 	quei 	d' Orliens grave 
danno. Ando dipoi it San Severino , gia supe. 
riore 	di 	forte , 	a 	presentargli 	battaglia a „la 
Trechs , e ultimamente raccolto tutto l'esercito, 
nel 	quale oltre a' soldati Italiani , erano arrivati 
mille cavalli , e duemila (anti Tedeschi, 	allog- 
gio appresso a un miglio a .Novara , 	ove Or- 
liens si era con tutte le genti ritirato . La nuo-
ra della ribellione di Novara sollecita Carlo che 
era a Siena ad accelerare it cammino, 	e per- 
cid , 	per fuggire qualunque occasione , 	che lo 
potesse ritardare, avendo notizia , che i Fioren-
tini ammoniti da'pericoli passati , e insospettiti, 
perehe Piero de'Medici lo seguitava, benche (2) 
ordinassero di riceverlo in Firenze con grandis. 
simi onori , empievano per sicurth loro la Cita 

(i) Mine cavalli Creel, scrive it Corio , 	sotto Ber- 
nardino Contarini. Ma in una lettera di Lodovico Sfor-
za agli Anziani, e all'officio della Balia di Genova sono 
scritti 700. 	ii che 6 registrato negli Annali del Vescovo 
di Nebio ; e it Giovio scrive Goo. sotto l'istesso Contari-
ni , e con lui si confronta Alessandro Benedetti . 

	

(2) Il contrario ticne it Bembo 	net lib. 2. dicendo , 

	

che i Fiorentini fecero gente per 	difendersi , 	quando 
Carlo avesse voluto entrars in Fiorenza, Qv' essi pit non 
volevano riceverlo . 
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d'armi , e di genti , 	passb a Pisa per it domi- 
nio Fiorentino , lasciata la Cita di Firenze alla 
mano destra ; 	al 	quale 	si 	fece 	incontro nella 
Terra di Poggibonzi Girolamo Savonarola , 	e 
interponendo, come era solito ,. nelle parole sue 
l'autorita , 	e it nome divino , 	to 	confort6 con 
grandissima efficacia a restituirc le Terre a'Fio-
renlini , aggiugnendo alle persuasioni gravissime 
minacee , 	the se 	non osservava quel the con 
tanta .solennita , 	toccando 	con mano gli Evan- 
gel; , 	e quasi innanzi agli occhi 	di Dio aveva 
giurato , 	sarebbe presto punito 	da Dio rigida- 
me:Ile . Fecegli it Re secondo la sua incostan- 
zu , 	quivi e il di seguente in Castel Fiorentino 
varie risposte ; 	ora 	promettendo di restituirle , 
come fosse arrivato in Pisa , 	ora rnorcendo in 
contrario la fede data , perche atrermava di ave-
re , innanzi al giuramento prestato in Firenze, 
promesso a' Pisani di conservargli in libert3 , 	n 
nondimeno 	dando 	continuamente 	agli Oratori 
de' Fiorentini speranza della restituzione , 	come 
a Pisa fosse arrivato . In Pisa fu di nuovo,que- 
sta materia proposta nel Consiglio Reale , 	per- 
che accrescendosi ()gni dl pia la Tama degli ap- 
parati , 	c dell'unirsi appresso a Parma le forze 
de' Collegati , 	si 	comInciavano 	pure a eonside- 
rare le difficolta del passare per Lombardia, e 
Pere erano desiderati da molti 	i danari , 	e gli 
ajuti offerti da'Fiorentini . 	Ma a questa delibe- 
raziotte furono cantrarj (t) i medesimi , the in 

(,) cioe Lisni, 	e Monsig. di Pienes. 	Ma it 	Giovie 
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Siena l'avevano contraddetta , allegaudo , che se 
pure 	avessero 	per 	l'opposizione 	degl inimici 
qualche disordine , 	o qualche difficoha di pas- 
sare per Lombardia , 	era 	meglio 	di 	avere in 
sua potesta quella Cinh , 	dove 	potrebbero riti- 
rarsi , 	che 	lasciarla in mano de' Fiorentini , 	i 
quali come avessero . recuperate 	quelle 	Terre , 
non sarebbero 	di 	maggior fede, 	che 	fossero 
stati gli altri Italian; , 	soggiugnendo , 	die.  per 
la sicurla del Reame di Napoli 	ell molto op. 
portuno it tenere it Porto di Livorno , 	perche 
succcdendo al Re it disegno di mutare lo Sta- 
to di Genova 	( come era da sperare ) sarebbe 
padronc di quasi tutur, le marine 	dal Porto 	di 
Marsilia , insino al Porto di Napoli . 	Potevano 
certamente nell'animo del Re , 	poco capace di 
eleggere la pill sana parte , 	qualche cosa que- 
ste ragioni, ma molto pia potenti furono i pre- 
giii , 	e ie lagriine de' Pisani , 	i 	quail popolar- 
mente insieme con le donne , 	e co'piccoli Ian- 
chilli , 	ora 	(r ) 	prostrati 	innanzi 	a sun; 	pivai , 
ora raccomandandosi a ciascuno , benche mini- 
m° della Corte , e de'soldati , con 	plant; gran- 
dissimi , 	e 	con 	urla miserabili deploravano le 
loro future calamity , 	l'odio insaziabile de' Fio- 

scrive , 	the a Carlo pareva infamia 	mancare a Fioren-' 
tin;, 	co'quali 	aveva fatto lega ; 	e non 	giudicava cosa 
onesta dare i Pisani , ch'ei voleva parer d'aver liberati , 
hells mini de' Fiorentini . 

(I) II medesimo si legge nel Giovio , poco di sopra 
alle cose da me ora notate del parer di Carlo intorno 
a' Pisani . 
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rentini , l'ultima desolazione di quella patria, la 
quale non arebbe 	causa 	di 	lamentarsi d'altro , 
che d'avergli it Re conceduta la liberta , e pro. 
rnesso di conservargliene , perche questo , 	cre- 
dendo essi , 	la parola del Re Cristianissimo di 
Francia , esser parole ferma , 	e stabile , 	aveva 
dato 'Oro animo di provocarsi tanto pia 	l' ini- 
micizia de' Fiorentini: co' quali pianti , ed escla. 
thazioni commossero 	talmente 	insino 	a' privati 
nomini d'arme , 	insino agli arcicri dell'esercito , 
e molti encore 	degli 	Svizzeri , 	che 	andati in 
grandissimo numero, e con tumulto grande in-
nanzi al Re , parlando in notne di tutti it Se-,  
lazart uno de'suoi pensionarj , lo pregarono ar- 
dentemente , 	che per ranore della persona sua 
propria , 	per 	la, gloria della Corona di Fran- 
eta, per consolazione di tanti suoi servitors pa-
rati a mettere a ogn' ora la vita per lui , e che 
lo consigliavano con maggior fede , che quegli, 
che erano corrotti da' danari de' Fiorentini , non 
togliesse a' Pisani it beneficio ; 	che 	egli 	stesso 
aveva loro fatto , offerendogli , che , se per bii 
sogno di danari si conduceva a deliberazione di 
tanta infamia , 	pigliasse 	pia 	presto le collane , 
e argenti loro , e ritenesse i soldi , 	e 	le pen- 
sions che ricevevano da lui , 	e procedette tan- 
foltre questo impeto de'soldati, che un Arciere 
privato ebbe ardire 	di 	minacciare 	ii Cardinale 
di S. Malo , e alcuni altri dissero altiere parole 
al Maresciallo di Gies , e al Presidente di Gan-
nai , i quali , era noto , che consigliavano que- 
sta restituzione ; 	in 	modo 	che it Re conks° 
da tanta varieta de'suoi , lascie la cosa sospesa , 
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tanto lontano da alcuna certa resoluzione , 	che 
in questo tempo medesimo promettesse di nuo- 
v° ai Pisani 	di 	non 	gli rimettere giammai in 
potent' de'Fiorentini, e agli Oratori Fiorentini, 
che aspettavano 	a 	Lucca , 	facesse 	intendere , 
che quell° , 	che per giuste cagioni non faceva 
al presente , farebbe subito che e' fosse arrival° 
in Asti , • e per° non mancassero di fare, 	che 
la loro Repubblica gli mandasse in quel luogo 
Imbasciatort . Part' da Pisa , 	mutato il Castel- 
lano ; e lasciata la guardia necessaria nella Cit-
tadella , e it medestmo fete nelle Fortezze del-
rare terre ; ed essendo acceso per se stesso da 
incredibile 	cupidita 	all'acquigto 	di 	Genova , 	e 
stimolato da'Cardinali San Piero in Vincola, a 
FregosO , e da Obietto dal Fiesco , 	e dagli al- 
tri Fuorusciti , 	i 	quali 	gli davano speranza di 
facile mutazione , mud° da Serezana con loro 
a quella impresa , 	contro 	it 	parere di tutto it 
Consiglio , 	che biasimava it diminuire le forze 
delPesercito , Filippo Monsignore con 	(i) 	cen- 
to venti lance , 	e 	con 	cinquecento fanti , 	che 
nuovamente per mare erano venuti di Francia, 
e con ordine che (2) 	le *genti d'arme 	de' Vi- 
telli , che per essere rimase indietro , 	non po- 

(i) Due bande di cavalli , 	quattro 	insegne di fan- 
teria , e sette pezzi d'artiglieria , 	dice it Giovio ; 	ma 	it 
Yescovo di. Nebio scrive ; che con settemila uomini a pie-
di e a cavallo , it Duca di Savoia , errando dal Duca a 
Filippo Bressio suo fratello , 	con 	gli altri si mise sotto 
Santa Agata . 

(2.) Cioe 200. uomini 	d'arme , 	e altrettanti cavalli . 
Giovio . 
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tevano esser a tempo ad unirsi seco, gli segui-
tassero , e che alcuni altri Fuorusciti con genti 
date dal Duca di Savoja entrassero nella riviera 
di Ponente , 	e 	che I'armata di mare ridotta a 
sette galee , 	due galeoni , 	e 	due luste , 	della 
quale era Capitano Miolans andasse a fare spat- 
le alle genti di terra . 	Era intanto l'Avanguar- 
dia 	guidata 	dal 	Maresciallo di Gies , 	arrivata 
a Pontremoli , la qual terra , licenziati trecento 
!anti' forestieri , che vi erano a guardia , si ar- 
rende subito 	per 	i 	conforti 	del Triulzio 	cork 
patto di non ricevere offesa, ne nelle persone, 
ne nella roba. Ma vana fu la fede data da'Ca-
pitani , perch gli Svizzeri entrativi impetuosa-
mente dentro , per vetidicarsi , che quando lee- 
sercito passe nella Lunigiana , 	vi erano stati per 
certa questione nata a caso uccisi 	dagli 	uoini- 
ni (z) 	di 	Pontremoli 	circa 	quaranta di loro , 
saccheggiarono, e abbrucciarono la Terra, am-
mazzati crudelmente tutti gli abitatori. Nel qual 
tempo si raccoglieva sollecitamente nel tenitorio 
di Parma l'esercito de' Collegati , 	in numero di 
duemila cinquecento uomint 	d'arme , .ottomila 

fant i , 

(v) Di sopra ho notato quanto scrive il Giopio del 
sacco di questa terra 	nel 	primo passaggio del Re Car- 
lo . 11 medesiino scrive ora ; ma dice , che gli abitatori 
per paura de' redeschi adirati l'avevano abbandonata . II 
Corio dice , che fu ora abbruciata ; perche v' erano stab 
ammazzati alcuni Tedeschi la prima Volta che vi passa-
rono . II Bentbn scrive , che la terra si arrese a patti , I 
quasi non l' furono osservati ; 	e it Benedetti, 	che fa 
presa , perch 	era quasi seuz' alcuna guardia , e fu ab- 
hruciata . 	 6 
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(anti, e pia di duemila cavalli leggier' , la mag- 
gior parte Albanesi , 	e 	delle 	Provincie 	circo- 
stanti di Grecia , 	i 	quali 	condotti in Italia da' 
Veneziani , ritenendo it nome medesimo , 	che 
hanno 	nella 	patria , 	sono 'chiamati Stradiotti , 
del quale esercito 	it 	nervo principale 	erano le 
genti de' Veneziani , perche quelle del Duca di 
Milano , 	avendo egli voltate quasi tutte le sue 
forze a Novara , 	non 	ascendevano alla guarta 
parte di tutto l'esercito : 	alle genti Venete, tra 
le cfuali militavano 	molti 	condottieri 	di chiaro 
nome, era preposto , sotto titolo di Governator 
Generale Francesco da GOhzaga Marchese di 
Mantova , 	molto giovine , 	ma nel quale , 	per 
essere stimato 	anitnoso , 	e 	cupido 	di 	gloria , 
l'espettazione 	superava 	reth , 	e 	con 	lui 	due 
Provveditori, due dt'principali del Senato, Luca 
Pisano , 	e 	Marchionne 	Trivisano . 	I soldati 
Sforzeschi comandava 	sotto 	ii medesimo titolo 
di Governatore it Conte di Gaiazzo , confiden- 
te molto del Duca , 	ma che non pareggiando 
nell'armi la gloria di Ruberto da San Severino 
suo padre , aveva acquistato nome pill di Capi-
tano canto , che d'ardito , e con lin Commissa- 
rio Francesco Bernardino 	Visconte 	principale 
della parte Ghibellina in Milano, e percio op- 
posit° a Gianiacopo da Triulzi . 	Tra quali Ca- 
pitani , 	e altri principali dell'esercito consultan- 
dosi , se e' fosse da andare ,ad alloggiare a For-
nuovo villa di poche case alle radici della mon. 
tagna , fu deliberato per 	la 	strettezza del luo- 
go, e forte (secondo divulgarono) per dare fa- 
colta agl'inimici 	di 	scendere 	alla pianura , 	di 

Guiccial.i. Vol. I. 	 z7 
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alloggiare alla Badia tra la Ghiaruola , distante 
da Fornuovo tre miglia , .1a qual deliberazione 
dette luogo di alloggiare a Fornuovo all'Avan-
guardia Franzese , che aveva passata la monta- 
gna molto innanzi al resto delresercito , 	ritar - 
dato per 1' impedimenta 	dell'artiglieria ' grossa , 
la quale con grandissima dillicolta si conduceva 
per quella montagna aspra 	dell'Appennino , 	e 
sarebbe stator condotta con difficolta molto mag-
giore , se gli Svizzeri cupidi di seancellare rof-
fesa Lana all'onore del Re nel sacco di Pentre-
moli,. non si fossero con grandissima prontezza 
affaticati a farla passare . 	Arrivata l'Avanguar- 
dia a Fornuovo , 	it Maresciallo di Gies man- 
do (x) un Trombetto nel campo Italiano a da-
mandare it passo 'per resercito in nome del Re, 
it quale senza offendere alcuno , e ricevendo le 
vettovaglie a prezzi convenienti , voleva passare 
per ritornarsene in Francia , 	e nel tempo me- 
desimo fece correre 	alcuni 	de'suoi 	cavalli 	per 
prender notizia degr inimici , 	e 	del 	paese , i 
quali furono messi in fuga 	da certi Stradiotti , 
the mandO loro incontro Francesco 	da Gon- 

(i) Nel Giovio, nel Corio , nel Bembo , 	e nel Bene- 
detti 6 sc . itto , che Carlo mand6 rAraldo ; ed 6 da av- 
vertire , che it Bembo 	da ravanguardia dei Franzesi al 
Triulzio ; it che e contrario agli altri , i quail anco non 
lasciano di dire , 	che '1 Duca Ercole 	di Perrara aveva 
avvisato U Re Carlo, come it General de' N'eneziani suo 
genero , 	e i Provveditori non avevano avuto dal Senato 
online di combattere . Mettono essi la proposta delrAral- 
do conforme , cio6 plena d'arrogan7a Franzese , 	come 
essi scrivono . 
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zaga : . in sulla quale occasione se le genti Ita- 
liane si fossero 	mosse 	insino 	all'alloggiamento 
de'Franzesi , si ere& , che arebbero rotta facil- 
mente l'antiguardia , 	e 	rotta 	questa non potea 
pia farsi innanzi l'esercito Regio ; la pale oc- 
casioae non era ancor fuggita 	il di seguente , 
benche il Maresciallo , 	conosciuto 	il pericolo , 
avesse ritirato 	i 	suoi 	in 	luogo 	pid 	alto , 	ma 
non (1) ebbero i Capitani Italiani ardire Iran-. 
dare ad assaltargli , spaventati dalla fortezza dcl 
sito , dove s'erano ridotti , e dal credere , 	che 
rantiguardia fosse pia grossa , e forse pia vici- 
no il resto dell'esercito : 	ed' 6 	certo , 	che 	in 
questo di non erano ancor finite di raccorsi in. . 
sieme tutte le genii Veneziane , 	le 	quali ave- 
vano tardato . tanto 	a unirsi 	tutte 	nell'alloggia- 
mento della Gbiaruola , che 6 manifesto , 	che 
se Carlo 	non 	avesse soggiornato tanto 	per il 
cammino , come in Siena, in Pisa , e in molti 
altri luoghi soggiorno senza bisogno , 	che sa- 
rebbe passato innanzi 	senza 	impeditnento , 	o 
contrasto alcuno , il (pale , unite alla fine con 
l'antiguardia 	alloggio 	n dl prossimo con tutto 
resercito a Fornuovo (2) . 	Non 	avevano cre- 

(I) It Bembo attribuisce la 	colpa 	al 	Sanseverino , 
eh'avesse ordine dallo Sforzi, il (pale non voleva , che 
i Veneziani avessero questa gloria di far prigione il Re 
Carlo. 

(z) Descrive in questo luogo ornatamente ii Giovio 
it silo del luogo dove 	erano accampati gli eserciti ne- 
mici , 	iiii 	mezzo a' quali correva ii flume del Taro , 	i 
Veneziani erano a man sinistra presso Oppiano, e il Re 
a man destra . Ma questo Autore lo dice in una delle 
vicine seguenti facciate. 
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duto mai i Principi confederati, che it Re, con 
esercito tanto minore ardisse 	di 	passare 	per 	ii 
cammino diritto l'Appennino , 	e pert si erano 
da principio persuasi , che egli, 	lasciata la pi 
parte delle genii a Pisa , se n'andrebbe col re- 
sto in sull'armata marittima in Francia , 	e 	di- 
poi inteso , 	che pur seguitava 11 cammino per 
terra , 	avevano creduto , 	che 	egli per non si 
propinquare al loro esercito 	disegnasse 	di pas- 
sare la montagna per la via del Borgo di Val-
ditaro, e del Monte di centocroce , monte mol- 
to aspro , e diflicile , 	per condursi nel Torto- 
nese con speranza d'avere 	a essere rincontrato 
dal Duca d' Oiliens nelle circostanze d'Alessan- 
dria . 	Ma 	come si vede certamente , 	che egli 
si dirizzava a Fornuovo , l'esercito Italian°, che 
prima per i conforti 	di tanti Capitani , 	c 	per 

la Tama del piccolo numero 	degl' inimici , 	era 
molto inanimito , rimesse qualche parte del suo 
vigore , considerando, it valor delle lance Fran-
zesi, la virt6 degli Svizzeri, a'quali senza corn- 
parazione la fanteria 	Italiana 	era tenuta 	infe- 
riore, it maneggio spedito dell'artiglierie , e quel 
che 	muove assai 	gli 	uomini, 	quando hanno 
fatto contraria impressione , 	l'ardire 	inaspettato 
de'Franzesi, d'approssimarsi loro con tanto mi- 
nor numero di genie . 	Per le quali considera- 
zioni raffreddati eziandio gli animi de'Capitani , 
era stato messo in consulta Ira loro , qucl che 
s'avesse a rispondere al Trombetto mandato dal 
Maresciallo , pareiido da una parte multo peri- 
coloso it rimettere a discrezione 	della Fortuna 
lo Stato di tutta Italia : 	dall' altra , 	che 	fosse 
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con grande infamia 	della milizia Italiana , 	di- 
mostrare di• non avere animo d'opporsi all'eser- 
cito Franzese , 	che 	tanto inferiore di numero 
aidiva di passare innanzi agli occhi loro. Nella 
qual consulta essendo diversi i pareri 	de' Capi- 
tani , 	dopo molte dispute determinarono final- 
rnente dare della domanda del Re avviso a Mi-
lano , per .eseguire quell() , che quivi concorde- 
rnente dal Duca , 	e dagli Oratori de'Confede- 
rati fosse determinato . Tra'quali consultandosi , 
it Duca , e l'Oratore Veneto , 	che 	erano pia 
propinqui al pericolo , 	concorsero nella mede- 
sima sentenza , the all'inimico , quando voleva 
andarsene , 	non 	si doveva chiudere la' strada , 
ma piit presto , 	secondo it vulgato 	proverbio , 
fabbricargli it pOnle d'argento , attrimenti essere 
pericolo , 	che 	la i timidity , 	come• si 	poteva 
comprobare con infiniti esempj , 	convertita 	in 
disperazione , 	non 	si aprisse 	it cammino con 
motto -sangue 	di quegli , 	che poco prudente- 
mente se gli opponevano . Ma P Oratore de' Re 
di 	Spagna , 	desiderando , 	che 	senza pericolo 
de'suoi Re si facesse esperienza della 	fortuna , 
instette efficacemente, e qudsi protestando , che 
non si lasciassero passare , 	ne si perdesse l'oc- 
casione di rompere quell'esercito , it quale se si 
salvava , restavano le cose d' Italia ne medesimi, 
anzi in maggiori 	pericoli 	chc 	prima , 	perche 
tenendo it Re di Francia Asti , e Novara , uh- 
bidiva a'comandamenti suoi 	tutto it Piemonte, 
e avendo alle spalle it Reame di Francia, Rea- 
me tanto potente , 	e tanto ricco , 	gli Svizzeri 

necessity . 
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vicini , e disposti ad andare a' soldi suoi in quel 
tiumero volesse , e trovandosi accresciuto di ri- 
putazione , e d'animo , 	se I'esercito della Lega 
tanto superiore 	al 	suo 	gli desse cosi vilmente 	, 
la strada , 	attenderebbe a travagliare Italia con 
maggior ferocita , 	e 	che 	a' suoi 	Re 	sarebbe 
quasi necessario far nuove deliberazioni , cono-
scendo che gl' Italiani , o non volevano, o non 
avevano animo di combattere co' Franzesi. Non- 
dimello prmlendo 	in 	questo 	consiglio la piu 
sicura opinione , deterrnmarono scriverne a Ve-
nezia , •dove sarebbe stato it medesimo parere . 
Ma gia si consultava indarno , 	perche i Capi- 
tani delresercito , 	poi ch'ebbero scritto a Mila- 
no, considerando esser difficile, che le risposte 
arrivassero a tempo , 	e quanto restasse disono- 
rata la milizia Italiana , 	se si lasciasse libero it 
transit° a' Franzesi , licenziato it Trombetto (1), 
senza risposta certa, deliberarono , come 81' ini- 
mici 	camminavano , 	crassaltargli , 	concorrendo 
in questa 	sentenza 	i 	Provveditori Veneziani , 
ma pill prontamente it Trivisano , 	che it Col- 
lega. Da altra parte si facevano innanzi i Fran-
zesi pieni d'arroganza, e d'audacia , come que- 
gli , 	che 	non 	avendo 	trovato insino allora in 
Italia riscontro alcuno , 	si 	persuadevano , 	che 
l'esercito inimico non s'avesse 	loro a opporre , 
e quando pure si opponesse , avere senza fatica 

(i) Tutti gli autori 	nominati 	di sopra 	s'accordano 
in dire, che la risposta fu data alrAraldo , 	ch'essi l'a- 
vrebbero lasciato passare , 	quando' egli avesse restituite 
le Fortezze a'•Collegati. 	 , 
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a. metterlo in fuga (tanto poco conto tenevano 
dell'armi Italiane ) nondimeno quando , 	comin- 
ciando a calare la montagna , scopersero reser- 
cito alloggiato 	con 	numero 	infinito di tende , 
e di padiglioni , 	e 	in alloggiamento si largo , 
che ,secondo it costume 	d' Italia 	poteva dentro 
a quello mettersi tutto in battaglia , consideran-
do it numero degl' inimici si grande , e che se 
non avessero volonta di combattere, non si sa-
rebbero condotti in luogo tanto vicino , eomin- 
eie 	a raffeeddarsi 	in 	modo 	tanta arroganza , 
che arebbero avuto per nuova felice, che gl'Ita- 
liani si fossero contentati 	11i 	lasciargli passare , 
e tanto pia , che avendo Carlo scritto al Duca 
d' ()diens , che si facesse innanzi per incontrar-
lo , e *che it terzo giorno di Luglio si trovasse 
con pia genti potesse a Piacenza , e da lui avu- 
to risposta che non mancherebbe 	di esservi al 
tempo ordinatogli , 	ebbe poi nuovo avviso dal 
Duca medesimo , . che 	l'esercito Sforzesco op- 
posto a lui , nel quale erano novecento uommi 
d'arme , 	mille dugento cavalli leggieri , 	e ein- 
quemila fanti , era si potcnte , 	che senza ma- 
nifestissimo pericolo non poteva 	farsi innanzi , 
essendo massimamente necessitato a lasciare par-, 
to della sna gente 	alla 	guardia di Novara , 	e 
d'Asti . Pere it Re necessitato a fare nuovi pen- 
sieri , 	commesse 	a Filippo Monsignore 	d'Ar- 
genton , 	it 	quale 	essendo stato 	poco innanzi 
Imbasciatore per lui appresso al Senato Vene- 
ziano , 	avea nel partirsi da Venezia offerto 	al 
Pisano , 	e 	al Trivisano gia deputati Provvedi- 
tori , .d'affaticarsi 	per 	disporre Panimo del Re 
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alla pace , 	che mandasse un Trombetto a'detti 
Provveditori , significando per una leltera d'aver 
desiderio per beneficio 	commie 	di parlar 	con 
loro , 	i 	quali 	accettarono di ritrovarsi seco la 
mattina seguente in luogo comodo tra l'uno e 
l'altro esercito. 	Ma Carlo, 	o perche in quel- 
l'alloggiamento patisse- di vettovaglie , 	o per al- 
tra cagione , mutato proposito delibere di non 
aspettare quivi l'effito di questo ragionamento. 
Era 	la 	front.z 	degli 	alloggiamenti 	dell'uno 	e 
delraltro esercito distante manco .di tre miglia , 
distendendosi in sulla ripa destra del flume del 
Taro , benche pia presto torrente , the flume , 
it quale nascendo 	nella montagna 	dell'Apenni- 
no , poiche ha corso alquanto per una piccola 
valle ristretta da due colline , 	si 	distende nella 
pianura larga di Lombardia insino al flume del 
PO : in sulla destra di queste due colline scen-
dendo insino alla ripa del flume alloggiava l'e-
sercito de' Collegati, fermatosi per consiglio de' 
Capitani pia presto da questa parte , 	che dalla 
ripa sinistra , donde aveva a essere it cammino 
degl'inimici , 	per non lasciar loro la facolta di 
volgersi a Parma, della 'qua! Cita , per la di- 
versita delie fazioni (I) 	non 	stava 	it Duca di 
Milano 	senza 	sospetto , 	accresciuto 	perche 	it 
Re Si era fatto concedere 	da' Fiorentini 	insino 
in Asti Francesco Secco , 	la 	cui 	figliuola 	era 

(i) A questo avevan provvisto i Veneziani , 	essen- 
dosi accampati a Oppiano ; perciocche in questo modo 
impedirono a' Parmigiani ogni ribellione, 	e al Re ne 
levarono ogni speranza. Giovio , Corio ,,.e Benedetti. 
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maritata nella famiglia de'Torelli , famiglia no- 

• bile , e pdtente net tenitorio di Parma : ed era 
1'alloggiament6 de'Collegati fortificato con fossi , 
e con ripari , e abbondante d'artiglierie, innan-
zi al quale , i Franzesi volendo ridursi nell'A- 
stigiano , 	e 	peril passando 	it Taro a canto a 
Fornuovo , 	erano 	necessitati 	di 	passare , 	non 
restando in mezzo Ira loro altro 	che'l 	flume . 
Stette tutta la notte l'esercito Franzese con non 
mediocre travaglio , perche per lay diligeriza de- 
gl' Italiani , 	che 	facevano correre gli Stradiotti 
insino in sull'alloggiamento , 	si 	gridava spesso 
all'arme net campo Into , the tutto si sollevava 
a ogni strepito,• e perche sopravvenne (t) una 
repentina , e grandissima pioggia mescolata con 
spaventosi folgori , e tuoni , 	e con molte orri- 
bili saette , 	la quale pareva , 	che facesse pro- 
nostico di qualche tristissimo 	accidente , 	cosa , 
che commoveva motto pit) loro , 	che l'esercito 
Italian° , non solo , 	perche essendo in mezzo 
delle montagne , e dcgl' inimici , 	in luogo 	do- 
ve avendo qualche sinistro non restava loro spe-
ranza alcuna di salvarsi, erano ridotti in molto 
maggiore difficolta , e percio avevano giusta ca- 
gione d'aver rnaggior terrore, 	ma 	ancora per- 

(i) Pone it Giovio semplicemente, die venue molta 
pioggia it giorno innanzi , 	e the vertne dal Cielo gran 
pioggia , con gragnuola 	e saette, 	mentre 	che 	it fatto 
d'arme si commetteva , ma gli altri consentono a que- 
st'Autorl, e massimamente it Bembo ; 	e nondimeno pill 
sotto in questo lib. z. dice questo Amore, che anco net 
facto d'arzne piovve . 
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cite pareVa pia verisimile , 	che 	le minacce del 
Cielo , 	non 	soliti a dimostrarsi se non per le 
cose grandi , 	accennassero pia 	presto a quella 
parte , dove si ritrovava la persona d'un Re di 
tanta dignita , e potenza . La mattina seguente, 
che fu it di sesto di Luglio , 	comincia all'alba 
a passare 	it 	flume l'esercito Franzese , 	proce-. 
dendo la maggior parte 	dell'artiglierie seguitate 
dall'antiguardia , 	nella quale 	it 	Re credendo , 
che 	contro a-quella avesse a 	volgersi 1' irnpeto 
principale degl' inimici , aveva.messo (t) trecen- 
to 	cinquanta 	lance 	Franzesi , 	Gianiacopo da 
Triulzio 	con 	le 	sue 	cento lance , 	e 	tremila 
Svizzeri , che erano it nervo , e la speranza di 
quell'esercito , e con questi a piede Engiliberto 
fratello del Duca di Cleves , 	e it Bagli di Di- 
giuno , che gli aveva condotti , a'quali aggiunse 
it Re a piede trecento Arcieri , 	e alcuni bala- 
strieri a cavallo delle sue guardie , 	e quasi tutti 
gli altri fanti che aveva seco . Dietro all'Avan- 
guardia seguitava la battaglia , 	in 	mezzo della 
quale era la persona 	del 	Re 	armato 	di tutte 
arcni sopra un feroce (2) corsiere , 	e appresso 
a lui per reggere col consiglio , 	e 	con l'auto- 
rita sua questa parte dell'esercito , 	Monsignore 

(i) 11 Corio , e'1 Benedetti scrivono trecento uomini 
d'arme, duecento Cavalli leggieri , e duemila Tedeschi . 
Ma it Bembo tiene , che '1 Re fosse nell' avanguardia : 	it 
che pub esser per quel che scrive questo Autore nella 
seguente facciata . 

(2) 	11 	Giovio 	descrive benissimo 	questo corsiere , 
cieco dall'occhio destro ; ma del Tramoglia dice, ch'era 
nella retToguardia . 
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della Tramoglia , 	Capitano motto 	famoso nel 

,Regno di Francia . 	Dietro 	a 	questi seguitava 
la retroguardia condotta dal Conte 	di ‘Fois , e 
nell'ultimo luogo i carriaggi , 	e nondimeno 	it 
Re non avendo l'animo alieno dalla concordia , 
sollecita net tempo rnedesimo che it campo co- 
mincio a muoversi , 	Argentone 	che andasse a 
trattare co'Provveditori Veneti ; ma essendo gia 
per la levata sua tutto in arme l'esercito Italia-
no , e deliberati i Capitani di combattere, non 
lasciava pia la brevita del tempo , e la propin-
quita degli eserciti , ne spazio , ne cornodita di 
parlare insieme , 	e 	gib 	cominciavano a scara- 
rnucciare, da ogni parte i cavalli leggieri , gia a 
tirare da ogni parte orribilmente I'artiglierie , e 
gia gl' Itiiliani usciti tutti degli alloggiamenti di- 
stendevano i loro (I) 	squadron; 	preparati alla 
battaglia , in sulla ripa del flume : per le quali 
cose non intermettendo 	i Franzesi di cammi- 
nave-, parte in sul greto del flume, parte , per- 
che nella stretta pianura 	non si potevano spie- 
gare l'ordinanze , per la spiaggia della collina ; 
ed essendo 	gia 	l'Avanguardia 	condotta al di- 
rimpetto delPalloggiamento.  degl' inimici, it Mar- 
chese di Mantova 	con 	uno squadrone di sei- 
cento uomini d' arme de'pii fioriti delPeserclto, 
e con una groSsa banda di Stradiotti , 	e d'altri 
cavalli leggieri, 	e con cinquemila fanti passe) it 

(t) I quali erano nave, Giovio , Bembo , 	Corio , e 
Benedetti ; 	ma 	in questi due taltimi si leggono distinte 
tordinanze . 
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fiume dietro alla retroguardia de'Franzesi,'aven-
do lasciato in sulla ripa di la Antonio da Man-
tefeltro figliuolo naturale di Federigo gia Duca 
d'Urbizo , con un grosso squadrone , per pas-
sare quando fosse chiamato a rinfrescare la pri- 
ma battaglia , 	e 	avendo 	oltre a cio ordinato , 
che come si era cominciato a combattere , - un' 
altra parte 	della 	cavalleria 	leggiera 	percotesse 
negl' inimisi per 	fianco , 	e 	che 	it 	resto 	degli 
Stradiotti passando it flume a Fornuovo 	assal- 
tasse i carriaggi de' Franzesi , 	i 	quali , 	o per- 
mancamento 	di 	gente , 	o 	(I) 	per 	consiglio 
(come fu Tama) del Triulzio , erano restati sen• 
za guardia , 	esposti 	a 	qualunque volesse pre- 
dargli . Da altra parte passe) it Taro 	con quat- 
trocento uomini d'arme , 	tra'quali 	era la corn- 
pagnia 	di Don Alfonso 	da 	Este , 	venuta 	in 
campo , 	perche 	cosi voile it padre , 	senza 	la 
sua persona , 	e 	con duemila fanti it Conte di 
Gaiazzo , 	per 	assaltare l'antiguardia Franzese , 
lasciato similmente 	in sulla ripa di la Annibale 
Bentivoglio 	coil dugento 	uomini d'arme , 	per 
soccorrere quando fosse chiamato , e a guardia 
degli alloggiamenti restarono 	due 	grosse cbm- 
pagnie di gente d'arme , e mille fanti , 	perche 
i Provveditori Veneziani 	volsero riserbarsi 	in- 
taro per tutti i casi qualche sussidio . 	Ma 	ye- 
dendo it Re venire si grande' sforzo addosso al 
retroguardo , 	contro 	quello 	che si erano per- 
suasi i suoi Capitani, voltate lo spalle all'Avan- 

(1) Per consiglio del Triulzio, dice il Govio. 
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guardia copinci6 ad accostarsi 	con la battaglia 
a1 retroguardo , sollecitando egli con uno squa-
drone innanzi agli altri tanto it camminare, che 
quando I'assalto 	incomincia , 	si 	ritrove 	essere 
nella fronte de'suoi tra'primi combattitori. Han- 
no alcuni (x) fatto memoria , 	che 	non senza 
disordine passarono it flume le genti del Mar-
chese per l'altezza delle ripe, e per gr impedi- 
menti degli alberi , e .degli sterpi , 	e virgulti , 
da'quali sono vestite comunemente le ripe 	de 
torrents , 	e aggiungono altri „ 	che i fanti suoi 
per questa difficolta , 	e 	per 	l'acque del flume 
ingrossate per la pioggia 	notturna , 	arrivarono 
alla battaglia pia tardi , 	e 	che 	tutti non vi si 
condussero , 	ma ne 	restarono pochi di la dal 
flume . Come si sia , certo 6, che l'assalto del 
Marchese fu molto furioso , 	e feroce , 	e che 
gli fu corrisposto con simigliante ferocia, e va- 
lore ,. entrando 	da ogni parte iiel fatto d'armi 
gli squadrons alla mescolata , 	e non secondo it 
costume delle guerre d' Italia , che era di corn- 
battere una squadra 	contro 	a 	un' altra , 	e 	in 
luogo di quella , che fosse .stracca , 	o che co- 
ininciasse a ritirarsi , scambiarne un'altra , 	non 
facendo , se non all'ultimo uno squadrone gros- 
ro di pia squadre , 	in 	modo 	che'l 	pith 	delle 
volte i fatti d'arme , 	ne'quali 	sempre si faceva 
pochissima uccisione , duravano quasi un giorno 
intern , e spesso si spiccavano cacciati dalla not- 

, 
(i) Di questo numero sono stati it Giovio_, it Cori() , 

el Benedetti . 
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to 	senza 	vittoria 	certa 	d'alcuna 	delle 	parti . 
Rotte 1e lance , 	nen° 	scontro delle quali cad- 
dero in terra da ogni parte molti vtomini d'ar- 
me , 	e 	molti cavalli comincie ciascuno a ope- 
rare con la medesirna ferocia le mazze ferrate, 
gli stocchi , 	e 	raltre 	armi 	corte combattendo 
co'calci ,, co'morsi , e con gli urti i cavalli non 
meno , 	the 	gli 	uornini , 	dimostrandosi certa- 
mente-nel principio 	molto egregia la virtu de- 
gl'ItAiani , 	per 	la 	fierezza massimamente del 
Marchese , 	il quale 	seguitato da una valorosa 
compagnia di glovani gentiluomini , 	e di lance 
spezzate (sono questi soldati altieri tenuti fuora 
delle compagnie ordinarie a provvisione) e (I) 
offerendosi prontissimamente 	a tutti i pericoli , 
non lasciava indietro cosa alcuna , the a Capi-
tano animosissimo appartenesse . Sostenevano va- 
lorosamente 	si feroce impeto i Franzesi , 	ma 
essendo oppressati 	da 	moltitudine tanto mag- 
giore , 	cominciavano gia quasi manifestamente 
a piegarsi , non senza pericolo del Re, appres-
so al quale pochi passi fu facto prigione , ben-
che combattesse fieramente , il. (2) Bastardo di 
BorbQne , 	per 	it caso del quale , 	sperando il 
Marchese 	avere 	it medesimo successo 	contra 
alla persona del Re , 	condotto improvidarnente 
in luogo di tanto pericolo , 	senza quella guar- 

. 

(1) P Corio , e'l Benedetti pongono , che '1 Marchese 
di Mantova disse a Provveditori Veneziani, ch'egli avreb-
be lasciato it governo delle genti a Ridolfo Gonzaga suck 
Zia per voter combattere valorosamente . 

(7.) Per name era chiamato Matte°. Giovio . 
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dia t 	e 	ordine , 	che 	conveniva 	a Principe si 
grande , 	faceva con molti de'suoi grandissimo 
sfOrzo di accostarsegli ; 	contro 	a' quart it Ike , 
avendo intorno a se pochi de'suoi, dimostrando 
grande ardire , 	hobilmente 	si 	difeudeva , 	pit 
per. la ferocia del cavallo , che per l'ajuto loro: 
rte gli mancarono in tanto pericolo quegli con-
sigli , che sogliono nelle cose ditlicili essere ri- 
dotti alla memoria dal timore ; 	perche 	veden- 
dosi quasi abbandonato 	da'suoi , 	coltatosi agli 
ajuti 	Celesti , 	fece 	voto 	a 	S. Dionigi , 	e 	a 
S. Martino , 	reputati 	protettori 	particolari del. 
Reame di Francia , 	che 	se, epassava salvo con 
resereito 	net Piemonte , 	andrehbe 	subito 	che 
fosse . ritornato 	di 	la 	da'monti 	a 	visitare 	con 
grandissimi doni le Chiese dedicate al nome he-
ro , Puna appresso a Parigi , raltra a Torsi , e 
che ciascuno anno farebbe con solennissime fe- 
ste , 	.e sacrificj 	testimonianza della grazia rice- 
vuta per opera lore : 	i 	quali 	voti 	come ebbe 
fatti , 	ripreso 	maggior vigore , 	comincie 	pi6, 
animosamente a combattere 	sopra le forze , 	e 
sopra la sua comptessione .. Ma gia it pericolo 
del Re aveva 	infiammati 	talmente quegli 	che 
erano manco lontani , 	che 	correndo 	tutti (z) 
a coprire 	con 	le persone 	proprie la persona 

(1) Cosl scrive Procopio; e io r ho notato nen* Istoria 
di gasa Malaspina , che facevano i soldati di Belisario , 
quando egli combatteva intorno a Roma contro l'eserci-,  
to di Vittige. Vedi Procopio nel lib. 1. delle guerre de' 
Goti , 	e Leonardo Aretino 	similmente nel lib. x. 	dello 
guerre fatte in Italia contro ai Goti. 
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B.eale , 	ritenevano 	pure indietro gl'Italiani , 	e 

.sopravvenendo in questo tempo la battaglia sua, 

.che era restata indietro, uno squadrone di piel- 
la urto ferocemente 	gl' inimici per fianco , 	da 
che si raffrend assai .1' impeto loro; e si aggiun- 
.se , che Ridolfo da Gonzaga , 	Zio 	del -Mar- 
chese di Mantova , condottiere di grande espe-
rienza , mentre che i suoi confortando , e dove 
apparisse principio di 	disordine 	ritornando , 	e 
ora 'in qua ; 	ora in la andando 	fa 	l'uflicio di 
egregio Capitano , avendo per sorte alzato l'el- 
nietto , 	ferito da un Franzese con uno stocco 
nella faccia , e ca,fluto a terra del cavallo , 	non 
potendo in tanta confusione , e tumulto, e nel- 
la moltitudine 	si 	stretta .di 	ferocissimi 	cavalli 
ajutarlo -  i suoi , 	anti 	andandogli 	addosso 	altri 
uomini., e altri cavalli, 	piuttosto (t) soffocato 
nella calca , 	che 	per l'armi 	degl' inimici perde 
la vita ; 	caso certamente indegno di lui , 	per- 
che , e ne'consigli del di innanzi , e la niattina 
medesima , 	giudicando imprudenza 	it mettere 
senza necessita 	tanto 	in 	potesta della fortuna , 
aveva .contro alla volonta del nipote 	consigliato 
che si fuggisse ii combattere . 	Cosi 	variandosi 
con diversi accidenti la battaglia , nd si scopren-
do pid per gl'Italiani , che per i Franzesi van-

taggio 

(i) it Giovio dice, che Ridolfo Gonzaga , e Rinue-
cio Farnese, tolti in mezzo dalla squadra prima di Ghie- 
na, e dalla seconda del Re , 	furono ammazzati, e it 
corpo di Ridolfo passato da molte onorate ferite , fu poi 
mandato a seppellire $ Mantova . 
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taggio alcuno , era pia che mai dubbio chi do-
vesse esscre vincitore: e pero , pareggiata quasi 
la- speranza , e it timore , si combatteva da ogni 
parte con ardore incredibile, reputanclo ciasche-
duno , che nella sua mano destra , e nella sua 
fortezza 	fosse collocata 	la 	vittoria . Accendeva 
gli animi de' Franzesi la presenza , e it perico- 
lo del Re , 	perche 	non 	altrimenti appresso a 
quella nazione per inveterata consuetudine 6 (i) 
venerabile la Maesth del Re , 	che si 	adori it 
home divino , 	e l'essere in 	luogo che con la 
vittorla sola potevano 	sperare 	la 	loro 	salute . 
Accendeva 	gli animi 	degritaliani 	la 	cupidity 
della preda , 	la ferocia , 	e l'esempio del Mar- 
chese, l'avere cominciato a combattere con pro-
spero successo, it numero grande del loro eser-
cito , per it quale aspettavano soccorso da multi 
de'suoi , 	cosa 	che 	non speravano i Franzesi , 
perche le genii loro , 	o 	erano mescolate tutte 
net fatto 	d'arme , 	o verathente 	aspettavano a 
ogn'ora 	d'essere 	assaltate 	dagl'inirmci . 	Ma 	e 
grandissima (come ognuno sa) in tutte le,  azio- 
rn umane la potesta 	della ..fortuna , 	maggiore 
nelle core militari , che in qualunque altra; ma, 
inestimabile , irnmensa , infinity ne'fatti d'arme , 
dove un comandamento male inteso , dove una 
ordin.  azione male eseguita , 	dove 	una temeri- 

, 

(I) Osservavano questo medesimo costume i Persi ver. 
so  i Re loro , come quelli che reputavano it Principe 
secondo Qmero , ed Esiodo , esserc un dono di Dio , 
che faccia cdnoscere la somiglianza 	della 	grandezza 
sua .  

Guieciard. Vol. I. 	 iiii 
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t 	(T) ,'una voce vana irAno d'un minim° sol= 
dato 	frasporta 	spesso la victoria a color° ,' che 
.gi& parevano vinti , • dove 	improvvisamente; na- 
scono innumerabili accidenti , 	i quali 6.  impos- 
'sibile , 	che siano antiveduti , 	o 	governati •ctin 
Consiglio del Capitano : 	per() in tanta 'dubbieta 
non dimenticatasi del suo costume, opera quel-
lb che per ancora non operava' ne la virtu de-
gli 'uommi , ne la forza dell'armi; peiche aVeri:- 
do ill Stradintti , 	mandati 	ad 	assaltate. Pear- 
riaggi de' Franzesi , 	cominciato 	senza difficolta 
a thettergli in preda , c attendendo la condufre 
chi 	muli , 	chi 	cavalli , 	chi 	altri 	arnesi 4;li -la ''‘.1a1 
flume , non solo quell'altra parte dcgli Stiadiot- 
ti', 	che 	era 	destinati a percuotere 	i Fran2e&i 
per 'Palle° , 	ma' quegli ancora , 	che gia erario 
en(rati hel 'fatto d'arme , 	vedendo 	i 	compaghi 
suoi ritornargene 	agli 	alloggiamenti• .carichi 	di 
spdglie , intitati 'dalla cupidita' del'guadagho; si 
voltarono a ruhare 	i 	carriaggi'; 	l'esenipib* 	de' 
quali seguitando 	i •cavalli , 	6 	i 	'anti luseivanb 
per' la medesima cagione a 'schiei.e 	della -bath= 
glia ; 	dOnde 	diancando ' agl' Italiani non' solo 'il 

• • 
. 	 , 

(r) Di cio se ne Legge un esempio in 	T. Liviol ,a1 
principio del lib. r. della quinta Dec. dei Romani,_ che 
sotto it Consolo Aulio IVIanlio combatterono in Istria, di 
vino che grid() Ala marina 	 alla marina . Cosl 	di.‘scitto 
nel lib. 3. dice , die gli Oddi avevan preso la. Cittk,di 
Perugia contro ai Baglioni , ma per una voce, the gii-
ae, addietro , addietro, di vincitori restarono vinti .' Uh 
altro simile se ne Legge al fine del lib. 5, Ole successe 
nel fitto d'arme alla Cirignuola , 	le 	quali "yogi furono 
cagion di gran perdite . 
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soccorso ,ordinato , ma inoltre diminuendosi con 
tarito disordine 	it numero 	de' combaitenti ;, ,ne 
movendosi, Antonio da Montefeltro, perche per 
la fnorte di Ridolfo. da Gonzaga , che aveva la 
cura quando fosse it tempo di chiamarlo , nia-
no lo chiamava , cominciarono a pigliare tanto 
cii,campo i Franzesi , 	che niuna cosa pia so- 
steneva-  grItaliani , che gia manifestamente de-. 
clinavano , che ii valore del Marchese, ii .quale 
combattendo 	fortissimamente 	sostzneva 5ncora 
l'impeto degl' inimici , 	accendendo 	i 	suoi 	ora 
dcon l'esempio suo , 	ora 	con voci caldissime ..a 
volere piuttosto essere 	privati 	della 	vita , 	che 
dell'onore . Ma non. era pia possibile , cbe po-
chi resistessero a molti, e gia moltiplicando ad- 
dospo 	-a loro 	da 	ogni 	parte 	i combattitori , 
znprfi, gia una 	gran 	parte , 	e 	feritine .molti', 
masimamente di quegli ' della compagnia 	pro- 
pria del Marchese , 	furono 	necessitati 	tutti a 
metterpi in fuga per.ripassare ii finme, ii, qua- 
19 per Fuqua piovuta la notte, e che con gran- 
dine , e tuoni piovve grandissimamente , men- 
tre ,si combatteva , era cresciuto in modo , che 
dette difficolta assai a chi fu costretto 	a 	ripas- 
sarlo . Seguitarongli i Franzesi impetuosamente 
insino al flume , 	non 	attendendo se non 	ad 
ammaziare con molto furore coloro , che fug-. 
gwana , senza farne alcuno prigione , 	e. senza 
attendere alle spoglie , e al guadagno , 	ansi si 
ildivarto per la campagna spesse voci di chi gri- 
davai Ricerdatevi compagnoni di Guineguaste. 
P.' Guineguaste una villa in Piccardia presso 	a 
Terroana , 	dove negli ultimi anni del Regno 
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di Luigi undecimo l'esercito Franzese gia quasi 
vincitore in una giornata tra loro , e Massimi-, 
liano (i) Re de' Romani , disordinato per 'aye- 
re cominciato 	a rubare , 	fu messo 'in 	fuga . 
Ma_ nel tempo medesimo che da questa parte- 
dell'esercito con tanta virtu , 	e ferocia si corn-.  
batteva , 	l'Avanguardia, Franzese , 	contro 	alla 
quale 4 Conte di Gaiazzo mosse una parte de' 
cavalli , 	si 	presentava 	alla 	battaglia 	con tanto, 
impetG , .che -impauriti gr Italiani , vedendo mai-, 
simamente non esser seguitati da'suoi, Si disor-, 
dinarono quasi per loro medesirni , 	in 	modo , 
che essendo 	gia 	morti 	alcuni- di 	loro.; 	tra 	i 
quali Giovanni Piccinino , 	e Galeazzo da Co, 
reggio , ritornaiono con fuga manifesta at gross 
so squadrone . 	Ma it Marcsciallo 	di Gies. ve- 
dendo,, che oltre allo squadrone del Conte dra 
in sulla .ripa di la dal-  flume 	un .altrd Colmi- 
nello d'uomini 	d'arme ordinato 	alla 	battaglia , 
non permesse a'suoi , che gli seguitasse9: con.: 
siglio, che dappi ne'discorst degli uomini fu da 
molti riputato prudente , da molti , 	'che 'ccins. i.: 
deravano forse meno la ragione , che l'evento , 
pin presto vile , che circospetto , perche-  non si, 
dubita , 	che 	se gli avesse seguitati , 	it 	Conte 

(i) Filippo Cominen, detto Monsig. d'Argentone, che 
strive questa giornata a tuineguaste , non chiama Mas-
similiano altramente che Duca d'Auetria . Successe que-
sta fazione l'anno 1479. che fu it 19. del Regno di Lui- 
gi XI. 	ed egli 	venne, poi a morte 	l'anno 1483. 	a' 3o. 
d'Agosto in Plessiaco de Turovi. Pero' bene e scritto 
qtn negli ultimi anni del regno di Luigi XI. 'Paolo 
Emilio. 
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col. suci.olonpello voltava le spalle , empiendo

77  

di tale .spavento tutto it resto delle genti lima-
se, ai, la dal flume, che sarebbe stabo quasi im-
poisibile a ritenerle che non fuggissero. Perche 
ii MarcIese di Mantoya, 	it quale, 	fuggendo 
gli altri , 	ripasse 	con una gran parte 	de suoi 
di, la dal flume pith stretto , e ordinato, che e' 
potette , 	le 	trove in modo sollevate, 	che co- 
mincianao ognuno a pensare 	di salvare se , 	e 
le sue robe, gia la strada maestra', per h qua-
le si va da Piacenza a Parma, era plena d'uo- 
mini , di cavalli , e' di carriaggi , 	che si ritira- 
:van° a Parma ; 	A quale 	itunnito si ferine in 
parte con.  la presenza , e• autorita sua , 	perche 
mettendogli insieme 	an& riordinando le case : 
ma lo.  fermi) molto pia la venuta del (r) Con- 
te di .Pitigliano , 	it plate , in tanta confusione 
dell'ima parte, e dell'altra, presa l'occasione se 
pe,fuggl nel campo Italian°, 	dove confortan- 
do 7  ed eflicacemente affermando , che in mag-
giore disordine, e spavento si trovavano gr ini- 
'rnic,, conferme, e assicure assai gli animi loro: 
,,nzi,,fu affermato quasi comunemente , 	che se 
non. fosseio state le parole sue , cbe o allora , 
o almeno la notte seguente si levava con gran- 

. 

st),Tutti,gli Scrittnri da me altre volte citati di so-
pra', cioe Giovio , Bembo , Corio, e Berirdetti consentono, 
che la venuta del Conte Niceola 	di Pitigliano 	a' nostri 
fosse, di, grandissimo utile, affermando egli, che i Fran-
psi crap rotti; e'l Beml'o soggiugne . che e' domand6 
cavalli e genti, con le quail gli bastava ranimo di rom. 
pere al tutto Tesercito reale clegT ininuci. 
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dissitno terror tutto l'esercito; Ritiratisi gl'Ita- . 
liani nel cameo loro , 'da coloro in-  fudri, „c'he 
menati 	(come interviene 	ne'casi 	simili) 	dalia 
confusione , 	e dal tumulto , 	e spaventati dalle 
acque grosse del flume , 	erano fitggiti- dispersi 
in varj luoghi , molti de'quali scontrandosi,nelle 
genti Franzesi sparse per la campagna , 'furpno 
ammaizati da loro. 11 Re co'suoi anda a. unirsi 
con l'Antiguardia , 	che 	non .si 	era mossa dal 
luogii-suo , 'dove consiglio co' Capitani., 	se 	e 
fosse da passare 	subito 	it 	flume 	per assaltare 
negli alloggiamenti suoi l'esercito immico ; e fu 
consigliato dal Triulzio , e da Camillo Vitelli , 
it quale , mandata la compagnia sua diwo a 
coloro , 	che andavano all' impresa di Genova , 
aveva con pochi cavalli seguitato it Re per ri- 
trovarsi al fatto d'arme , 	che si assaltassero , it 
che piit efficacemente di tutti confortava Fran-
cesco Secco , dimostrando , che la strada , the 
si vedeva da lontano , •era piena d!uomipi, e, di 
cavalli , che denotava , 	o 	che fuggissero verso 
Parma , o che avendo cominciato a fuggirp se 
ne tornassero al cameo . Ma era pure non pic-
cola la dillieoltA •di passare it flume, e la geri-
te , che parte avea cornbattuto , parte stata ar- 
mata in sulfa campagna , 	affaticata 	in 	modo , 
che per consiglia de' Capitani Franzesi fu,  deli-
berato , che s'allogg:asse . Cosi andarono ad al- 
loggiare alta villa ' del 	Medesana 	in 	sulla .coili- 
na, 	distante 	non 	molto 	pi') 	dun' Miglia, dal 
luogo., 	nel 	quale si era combattuto , 	eye 	fu 
facto l'alloggiamento senza divisione , 'ci online 
alcuno , 	e 	con non piccola incornodia., 	per- 
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el.4 (r) molti carriaggi. erano 	stati 	rubati da•- • .. 	. 	.. 	• 
gr,  ir um t o 1 . 	Questa 	fu‘,Ia battaglia fatta, tra gli 
Italiani , . e 	i Franzesi in sal Rutile del Taro, 
memorabile , perche fu la prima , che da, lun-
ghissirrio tempo,  in qua , si combattesse con pc-
cisione , e con sangue in Italia , perche iunanzi 
a cfnesta rnorivano pochissimi uomini, in un fat- 
to d'arme : ma in questa , 	sebbene 	dalla parte 
de'Franzesi morirono meno di dugento uomini, 
degnaliani furono morel , pia di,  treceplo uo- 
mini d'arme : 	e tanti altri 	che ascescro al nu- 
tnero di tremila uomini : 	tra 	i quali Rinuccip 
da Farnese condouiere de' Veneziani , .e molti 
Gentiluomini di condizione , 	e rimase in terra 
per morto , -percosso 	di una mazza (errata in 
sull'elinettO , 	Bernardino dal Montone condot- 
tietemetfesimamente de' Venezidni , ma chiaro 
pia per la , fama di (z) 	Braccio dal Montone 
suo avolo , 	uno del primi illustratori della mi. 
lizia Italiana , che per propria fortuna , 	o vir- 
'la : 	e fit pia. maravigliosa agr Italiani tanta uc- 
cisione , 	perche la 	battaglia 	non &Ira Vat di 
utrora t, e perche combattendosi da ogni parte 
'6n 	fortezza propria , e con rarmi , s'adope- 

' 	?;) Spogliati di tune le bagaglie, 	e dei padiglioni 
andora' 'dice it Giovio : 	e it •Benedetti pill distintmente 
tie pada, e dice aver fra-  la preda vedutoci un libro 
con,v.a,rj ritratti di 	meretrici 	al naturale, 	che 	dal Re 

arid, in Italia erano state godute. 
(2) I,fatti valorosi di questo Braccio da Montone si 

.leggono particolarmente nella vita di lui, accuratamente 
scritta da Gio. Antonio Camparso Vescovo. di Crotone, in 
.sei libri. 
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rarono poco rartiglierie . ,Sibrzossi ciascuna del• 
le parti di tirare a se la Tama della victoria , e 
delronore di questo giorno ; 	grltaliani per es- 
sere stati salvi i loro alloggiamenti , 	e carriag- 
gi , 	e per it contrario l'averne i Franzesi per- 
duti molti , e tra gli altri , 	parte de'padiglioni 
proprj del Re, gloriandosi oltre a questo, che 
avrebbero sconfitti gr inimici, se una parte del-
le genti loro destinata a entrare nella .battaglia, 
non si,fosse Yoltata a rubare, it che essere sta-
to vero , non negavano i Franzesi : e in uiodo 
si 	sforzarono 	i Veneziani 	d'attribuirsi _questa 
gloria , 	che per comandamento pubblico se, ne 
fece per tutto it dominio loro , 	e 	in Venezia 
princtpalmente , fuochi , e altri segni d'allegrez-
za. Ne seguitarono nel tempo avvenire pia ne-
gligentemente l'esempio pubblico i privati, per-
che nel sepolcro di Marchionne Till/ism-1,o nella 
Chiesa de' Frati Minori, furono alla sua .morte 
scritte queste parole, che in sul flume .del Taro 
combatte 	con Carlo Re 	di Francia prospera- 
mente : 	e nondimeno it consentimento urnver, 
sale aggiudied la palma ai Franzesi, per it (i) 
numero 	de'morti 	tanto 	diflerente , 	e 	perche 
scacciarono gl' inimici di la dal Fiume , e perche 
resta loro libero it passare innanzi , che era la 
contenzione , 

	

	per la quale proceduto si era al 
• 

(i) it Bembo scrive , 	che 	dei Veneziani morirono 
I Soo. , e de' Franzesi i 000. , 	ma Soo. prigioni , tal che 
it numero sarebhe pari. 	Il Gioyio dice pia di woo. tra 
i Veneziani , e i Sforzeschi, 	e 	de' Franzesi i000., 	=- 
mini valorosi, ultre ai bagaglioni . 	, 
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cqmhattere. Soggiorn6 11 di seguente it Re nel 
medesimo-  alloggiamento, 	e in questo di si se- 
guito per mezzo del medesimo (1) Argentone 
qualche parlarnento 	con gl' inimici , 	e 	pen) si 
fece tregua insino 	alla notte , 	desiderando 	da 
una parte it Re s la sicurta del passare , 	perch4 
sapendo., 	che 	molti 	dell'esercito Italiano 	non 
avevano combattuto , 	e 	vedendo 	stargli 	fermi 
net medesimo alloggiamento, gli yareva il cam-
mino di tante giornate per it Ducato di Mila- 
no pericoloso 	con 	gl' immici alla coda:: 	c 	da 
altra parte non si sapeva risolvere per it dehole 
consiglio , 	it qtiale , 	dispreizati 	i consign mi- 
gnon, usava spesso nelle sue deliberazioni . Si-
mile incertitudine era negli animi deglItaliani , 
i quali ,- benches da principio fossero molto spa- 
vantati . ; 	si erano assicurati tanto , 	che la sera 
medesima della giornata 	ebbero qualche ragio- 
riamento , 	proposto , 	e 	confortato motto 	dal 
Conte di Pitigliano , d'assaltare la notte it cam- 
p° Franzese , alloggiato con molto disagio , 	e 
senza fortezza alcuna 	di 	alloggiamento ; 	pure 
contraddicendo molti degli•altri , fu, come trop-
pip pericoloso , posto da parte questo consiglio. 
Sparsesi allora 	farna 	per 	tutta Italia , 	che 	le 
genii di Lodovico Sforza 	per ordine 	suo se- 
greto non avevano 	voluto combattcre , 	perch6 

(1) Tengono it Giovio , e gli altri, che la 	pratica 
il ell' a mord° 	 e ntato per via di Filippo Argentone , fosse 
'per tratienere i Veneziani , a fin che it Re Carlo avesse 
tiusto'spazio da'marciare innanzi, 	naentre che si zna- 
neggiava racco:do. 

   
  



282 
essendo si potente • esercito de' Veneziani nel sue 
Stato ,. non 	avesse 	force 	manco 	in .orrore la 
vittoria Toro , che de' Franzesi , 	i quali deside- 
rasse , che non rest assero ne vinti , ne iincito, 
ri , e che, per essere phi sicuro in ogni.• even, 
to , 	volesse conservare intere 	le forze sue : 	it 
che s'affermava essere stato causa , 	che 	l'eser- 
cito Italian° non avesse conseguita 	la vittoria'., 
la quale opinione fu •fomentata dal Marchese' di 
Manteva , 	e "dagli altri condottieri de'Venezia,- 
ni , 	per Jar maggior riputazione a se- medesi- 
mi , e accettata volentieri da tutti quegli. , 	che 
desideravano , che la gloria della milizia Italiana 
si accrescesse . Ma io udii gia da persona .gra,  
vissima , 	e 	che 	allora era a Milano in grade 
tale , che aveva notizia inters delle cose , con- 
futare efficacemente questa 	romore , 	a perche 

r  avendo Lodovico voltato quasi time le forze sue 
all'assedio di Novara, non aveva tante genti in 
sul, Taro , 	che fossero di motto momento alla 
vittoria , la quale avrebbe ottenuta l'esercito . da' 
Con federati , se non gli avessero nociuto piii i 
disordini proprj , ehe it non avere maggior nun 
mero di gent!. , massimamente, che molte dells 
Veneziane non entrarono nella battaglia ., e, se 
bene it Conte di Gaiazzo mande contra . agu 
inimici una ,parte sola delle sue genii , e quells 
lieddamente; potette.  procedere , perche era tan- 
to gagliarda l'antiguardia Franzese , 	che 	e' co- 
nobbe essere di 	molto 	pericolo it commettersi 
alla fortuna , 	e in lui per l'ordinario avrebbero 
dato pill ammirazione  razioni animose , che le 

Ir conferniando , che 	 ,.. 
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sicure : v•pondimeno non furono .al. tutto intl.-
lili _le genti Sforzesche , perche ancora che non 
Combattessero; ritennero :l'antiguardia Franzese; 
che non scorresse, dove il. Re con la minore; 
e motto pia deb(); parte dell'esercitososteneva 
con gravissimo pericolo tutto' it peso della giort 
nata ; Ne e questa opinione confermata , se io 
non ,m'inganno, pia dall'autorita , che dalla ra- 
gione , 	perche come 6 verisimile , 	che se 	in 
Lodovico Sforza fosse stata questa inteltzione , 
non avesse pia presto ordinato a' Capitani suoi; 
-the dissuadessero l'opporsi' al transit°,  de' Franz. 
zesi ? Conciossiiche se • it •Re avesse ottenuta /a 
vittoria , non ssarebbero. state pia salve che Pal,- 
tre ..le genti 	sue 	tanto 	propinque agl' inimici , 
ancora che non si fossero 	mescolate nella bat- 
taglia ; :e con che discorso , con che considera:- 
.zione , eon- che esperienza delie cose si poteva 
promettere, the combattendosi i  avesse a essere 
tanto 	pari 	la 	forttina , 	che 	it 	Re di Francia 
non avesse 	a 	essere ne vinto , 	ne vincitore? 
Ne contro al cousiglio de'suoi si sarebbe corn= 
battuto,, perche le genti Veneziane mandate in 
luello Stato solamente per sicurta, e salute su4 
non avrebbero ' discrepato - dalla •volontit de'suoi 
Capitani. Levossi Carlo eon I'esercito la seguent 
te' (r) mattina 	innanzi 	giorno , 	senza sonare 

t discordato  

, 	• 
(i) La notte seguente, scrive ii Giovio, nella secon-

da vigilia , , avendo atto molti fuoebi per ingannare i 
nemici senza alcun segno di tromba, o di taming° , 
men?) l'ordinanza spedita per la via Emilia al flume di 
Trebbia; it che confermano ii Corlo, e it Benedetti. 
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trombette- , 	per 	occultare 	it pit). che.,pateva la 
suapsartita,: 	ne 	fu 	per 	quel di seguitato dal- 
l'esercito de'Collegati , 	impedito , 	quando belie 
avesse voluto seguitarlo , 	dall'acque del flume , 
ingrossato tanto 	la 	notte 	per 	nuova pioggia , 
che non si potette 	per una gran parte dcl di 
passarlo , 	solarnente, 	declinando 	gia 	it Sole , 
passe), 	non 	senza 	pericolo 	per 	l'impeto deli 
l'acque , it -(I) Conte di Gaiazzo con dugento 
cavalli leggieff 	 co'quali 	seguitando 	le vestigie 
de'Franzesi , 	che camininavano per 	la 	Strada 
diritta 	verso 	Piacenza , 	dette 	loro , 	massima- 
mente it prossimo di , molti inipedimenti , e in-
comodita , e nondimeno essi , benche stracchi , 
seguitarono 	senza 	disordine 	alcuno , 	e 	senza 
perdere un uomo solo , 	it suo cammilio , per- 
die ' le vettovaglie 	erano assai abbondantemente 
somministrate dalle terre vicine , parte per pan- 

° ra di non essere danneggiate , 	parte per opera 
del Triulzio , it quale cavalcando innanii a que- 
sto effetto co'cavalli leggieri , 	moveva 	gli 	uo- 
mini , ora con minacce , ora con_Pautorita sua 
grande in quello 	Stato 	appreSso 	a 	tutti , 	ma, 
grand;ssima 	appresso 	a' Guelfi . 	Ne 	reserciio 
della Lega , 	mossosi it di seguente alla partita 
de' Franzesi , 	e 	(2) poco disposto , 	massima- 

. 
(I) Viene dal Corio , e dal Benedetti scrittO, che col 

Conte di Gaiazzo fu ancora Pietro Duodo Capitatio de 
cavalli leggieri Greci , e che tutti intenti 	a far bottino, 
differironoroffeudere i nemici nel seguento giorno. 11 
retto notera nella facc. seg. 

(2) 11 Benedetti tiene, che ertuxo dispostissimi per ii 
glom) seguente alla battaglia. 
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mente i Provveditori Veneziani , 	a rimettersi 
pill-in arbitrio" della Fortuna, s'aceost6 Toro mai 
tante , che n'avessero un minim° disturbo: anzi'  
essendo it secondo 	di 	alloggiati 	in sul flume 
della Trebbia .poco di la da Piacenza ; ed 	es- 
sendo 	per • pia comodita 	dell'alloggiare restate 
tra it flume , 	e 	la 	Ciita 	di Piacenza dugento 
lance., 	gli Svizzeri , 	e 	quasi tutta l'artiglieria , 
la ,notte it flume per 	le 	piogge crebbe tanto , 
aid non ostante l'estrema diligenza: fatta ̀ da lo-
re , fu impossibile , che o (anti , o cavalli pas- 
sassero , 	se 	non 	dopo molte Ore del di 

'
ne 

questo 	senza 	difficolta , 	benche 	l'acqua 	 fosse 
cominciata a dirninuire nondiMeno 	non 	furo- 
no ' assaltati ne dall'esercito flunk() , che era .lon- 
tano , ne dal Conte di GaiRzzo ,.. 	che era en- 
trato in Piacenza per sospetto, che e' non vi si 
facesse qitalche movimento , sospetto non al tut-
to senza cagione, perche si crede , che se Car-
lo , seguitando it consiglio del Triulzio , avesse 
spiegate le bandiere , e fatto chiamare it nome 
di Frances6, 	piccolo figliuolo 	di- Giovan Ga- 
leazzo , sarebbe nata in quel Ducato facilmente 
qualche ,mutazione , tanto era grato ii nome di 
ccilui , 	che 	avevano 	per 	legittimo Signore , 	e 
odioso quell() dell'usurpatore , e di momento it 
credito , 	e 	l'amicizie del Triulzio . 	Ma it Re 
essendo intento solamente 	al 	passare innanzi , 
non voluto udire 	pratica aicuna , 	seguit6 	con 
celerity it sue, cammino , con non piccolo man- 
cement° , 	da'primi, di in 	fuori , di vettovaglie , 
perche di mano in mano trovava le Terre me- 
gilt) guardate , 	avendo Lodovico Sforza 	distri- 
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buiti 4 	parte 	in Tortona , 	sotto 	Guaspari, da 
San Severino , cognominato it Fracassa,,, pit!), 
in .Alessandria , molti _cavalli , 	e mille clugento 
(anti Tedeschi levati dal camp°. di Novara ;•,ed 
essendo i Franzesi , 	poiche 	ebbero 	passata .1a 
!Trebbia, stati sempre infestati alla coda dal (0 
Conte di Gaiazzo , 	che aveva aggiunto a' suoi 
cavalli leggieri cinquecento fanti Tedeschi, cite 
erano alla guardia 	di 	Piacenza , 	non 	avendo 
potuto ,ottecere , 	che 	gli fossero mandati dal- 
resercito tutto il rest& de'cavalli leggieri, e quat- 
trocento uomini d'arme: 	perche i Provveditori 
Veneziani ammoniti 	dal 	pericolo torso in sul 
Fiume del Taro , non vollero consentirlo :,,pure 
i Franzesi avendo , 	quando 	furono 	vicint, ad 
Alessandria , 	preso 	it 	camtnino pill alto verso 
la montagna , 	dove 	ha 	meno acqua. it Fume 
del Tanaro , si condussero senza perdita d'uo'. 

I, mini, o altro danno , in (2) otto alloggiamenti 
alle mura d'Asti , 	nella 	quale 	Citta 	entrato it 
Re , 	alloggio 	la genre di guerra in campagna 
con intenzione di accrescere it sno esercito, 	it 
fermarsi tanto 	in Italia , 	che 	avesse 	soccorso 
Novara . 	Il 	campo 	della 	Lega , 	ch., , l'aveva 

(i) Il Giovio nota di poca fede il Conte di Gaiazzo, 
e 11 fratello detto it Fracassa, con 	dire, 	che poterono 
jar molto male ai Franzesi, 	e non lo fecero; anzi gli 
soccorsero di vettovaglia a 	, 	dove salutarono it ,Tortona 
Re di Francia ; e a questo aderiscono if Conic) 	•e` illle. 

rimettendosene alla fama . 11 Bembo r ace 	the riedetii
' 	 ' esso Conte, pigliata la via lunga, 	diede tempo a Carlo 

di fuggirsene . 
(z) In sette giorni p dice il Giovio, al fine del lib. 2. 
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Seguifat6 irisino in • Tortonese, disperato di po,  
tergli pith 'nhocere , s'ande a . unire con la gen. 
fe4.Sforzesca intorno: a 	quella Citth , 	la 'pale 
pativa gia motto di vettovaglic , perch& dal Duca 
d' Orliens , 	6 da'suoi .non 	era stata Usata dili•• 
geiiza alCuna• di.  provvederla , 	come 	per. essere 
il paese 	motto 	fertile , 	avrebbero 	potuto .fare 
abbondantissimamente , anzi 	non considerando 
it pericolo , 	se 	non 	quando era passata la •fa-; 
cotta del rimedio , avevano atteso a convimare 
Senza risparmio quelle , che .vi erano. Ritorna-
rono quasi ne'medesimi.  giomi a Carlo i Cardi: 
hall ; e i Capitani ,-. i 	quail' con infelice 'event° 
avevano tentato le cose di Genova; perche l'ars 
Mata ;..press.  che 	ebbe 	nella 	prima -giunta la 
Terra della Spezie , •s' indrizz6 	a 	Rapalle , 	it 
qual:lluego facilmente occupb ; 	ma 	uscita ..del 
Porto di Genova un'annata '(r) d'otto galee sot& 
till ; di una Caracca , e di due barche Biscaine; 
rose' di notte in terra settecento fkiti , 	i 	quali 
t enzal difficolta presero it Borgo di Rapalle con 
to guardia de' Franzesi , che v'era-dentro , e ac-
costatasi poi all'armata Franzese, che si era ri- 
trate ndl Golfo , *dot:0 	lungo 	combattere (2) 

(r) Tanto dice it Giustiniani Vescovo di Nebio ; ma 
it Giovio scrive dieci Galee ' *dale quali ve n'erano tie 
Aragonesi, e poche Navi da carico; e dove qul scrive 
70o. egli dice ,q00. (anti, conforme al Giustiniano; dove 

scrive di notte,, nel Giovio si legge 	che diedere in 
errs all'alba. 11 Bank) pone; 'che fosse'  l'armata de' Ve- 

Ileziani qttella, che prendesse la Franzese net porto di 
tiapalle . 	 .. 

(2) Capitano ,delrarmata Genovese -fa-Francesco Spi- 
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presero , e abbruciarono tutti i legni, restando,  
prigione it Capitano , 	e 	fatti 	pill 	lamosi 	con 
questa victoria quegli luoghi medesimi, ne'quali 
l'anno precedente erano stati rotti gli.Aragonesi. 
Ne fu questa avversita de'Franzest ristorata da 
quegli, che erano andati per terra, per& con- 
dotti per la riviera Orientate 	insino 	in .Val di 
Eisagna , e a' Borghi di Genova, trovandosi in-
gannati dalla speranza , che avevano,conceputa, 
che in Genova si- facesse tunlulto , 	e intesa la 
perdita dell'armata , 	passaron° quasi 	fuggendo 
per la via .de'monti , 	via incilto aspra , 	e dilfi- 
cite, in Val di Pozzevert , ehe e all'altra parte 
della Citta , donde , 	con tutto che di paesani , 
e di gente mandate in loro favore dal Duca di 
Savoja motto ingrossati lesser° , s' indrizzarono 
con la medesima celerity verso it Piemonte-Ne 
e dubbio , .the se quegli di dentro non si fos- 
sero astenuti da uscire fuora 	per sospetto 	che 
la parte Fregosa 	non facesse 	novite , 	cbe, gli 
avrebbero interamente rotti , 	e messi in fuga : 
per ,i1 quale disordine i cavalli 	(I) 	de' Vitelli , 
che si erano . condotti a Chiaveri, inteso it suc-
cess° di coloro , co'quali andayano a unirsi , se 

ne 

nola it Moro ; ma-i1 Capitan della Yranzese fix Monsig. 
di Miolano, che fu fatto prigione . Giovio, e'il Vescovo 
eh Nebio . 

(i) Ch'erano cinqUecento i ma il Giovio diffusamente 
scrive ilcontraito grande,' che Vitellozzo, e Paolo Vi-
tern ebbero da'mentanari, e con qualche astuzia n'am-
mazzassero assai, fin che per lo Contado di Lucca si 
ritirarono a Pisa . 
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nii ritornarono tumultuosamente , ne senza pe- 
ricalo a Serezana : 	e 	dalla 	Spezie • in fuora , 
l'altre Terre della riviera , 	che erano state oc- 
cupate da'Fuorusciti, richiamarono subito i Ge- 
novesi , 	come 	similmente 	fece nella riviera di. 
Ponente la Citta di Ventimiglia , che ne'mede- 
simi di era stata occupata 	da Pol Batista Fre- 
goso , e da alcuni altri Fuorusciti . 	Travaglia- 
vasi in questo tempo niedesitno , 	ma con for- 
tuna pill varia , non meno nel Reame di Na- 
poli , 	che 	nelle 	parti 	di Lombardia , 	perche 
Ferdinando attendeva , 	poiche 	ebbe (r) preso 
Reggio, alla recuperazione de'luogbi eircostan-
i , avendo seco circa seimila uomini , tra que- 

gli che„ 	e dcl paese , 	e 	di 	Sicilia volontaria- 
mente to seguitavano, e i cavalli , e fanti Spa- 
gnuoli , de'quali , 	quattromila uomini di Parti- 
giani, 	e 	di• Sicilian' amid*" suoi , 	era 	Capitano 
Consalvo Ernandes di Casa d'Aghilar, di patria 
Cordovese , uomo di ,motto valore , 	ed 	eserci. 
tato lungamente 	nelle 	guerre 	di 	Granata , 	it 
quale net principio 	della venuta -sua in Italia , 
cognominato 	dalla 	jattanza Spagnuola it Gran 
Capitano, 	per 	signiticare 	con questo titolo la 
suprema podesta sopra loro , merit6 per le pre- 

. 
(t) Fu preso Reggio da Fenlinando, e da Consalvo, 

avendogli i Iteggini aperta una porta ; e ire giorni dopo 
combatt6, ed ebbe Ia Rocca . Ind*" col Grimant espugno 
Dlonopoli . Gaeta si ribelld da' Franzesi , i quali per for. 
za Ia ripresero , e saccheggiarono : 'e tutto cio successe 
avanti che Ferdinando venisse a Seminara , 	come si ha 
dal Giovio , dal Bern ho , e dal Corio; 	il che questo Au- 
tore pone nella scgueute carla. 

Guicciard. Vol. I. 	 sy, 
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dare vittorie the ebbe dipoi , che per consen- 
:timento universale gli fosse confermato , e pee- 
petuato questo soprannome , 	per significazione 
di virtu grande , 	e 	di grande eccellenza nclla 
disciplina militare .. A questo esercito , 	it quale 
aveva gia sollevato non piccola parte dcl paese, 
si fete incontro appresso a Seminara , terra vi-
cina al mare, Obigni, con le genii d'arrne Fran-
zesi , che erano rimase alla. guardia della Cala- 
bria , o, co'eavalli , 	e fanti avuti da' Signori del 
paese , 	i quali seguitavano it norne del Re di 
Francia , ed essendo venuti alla battaglia , pre-
liaise la virtu de' soldati di ordinanza , ed eser-
citati , all' imperizia degli uornini poco esperti , 
perehe non solo gr Italiani , 	e Siciliani raccolti 
turnultuariamente da Ferdinando , 	ma eziandio 
gli Spagnuoli erano 	gente 	nuova , 	e di poca 
esperienza della guerra , e nondimeno si corn-
bane per alquanto spazio di tempo ferocemen- 
te , 	perche la virtA , 	e 	l'autorita 	de' Capitani , 
che non 	mancavano 	d'ufficio alcuno 	apparte,  
nente a loro , sosteneva quegli , 	cite 	per ogni 
altro conto 	erano inferiori , 	e 	sopra 	gli 	altri 
Ferdinando ,combattendo come si conveniva al 
suo valore , 	ed 	essendogli 	stab° amrnazzato it 
cavallo sotto , sarebbe senza dubbio restato , 	o 
mono, o prigione , sp (r) Giovanni. di Capua 
fratello del Duca di - Termini , 	ii 	quale insino 
da puerizia suo paggio era stato nel fiore del- 

(r) Giovanni Altavilla , 	di casa Gapuana , 	dice it 
Giovio p e '1 Corio . 
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regi molto .amato da lui , smontato del suo ca-
iallo , non .avesse fait° salirvi sopra Itii , e con 
eiempio molto memorabile 	di preclarissima fe- 
de , e amore esposta la propria vita , perche fu 
subito ammazzato , 	per 	salvare 	quella del suo 
Signore . 	Fuggi Consalvo 	a traverso de' monti 
a Reggio , 	Ferdinando a Palma , eh' 6 in sul 
mare wino a Seminara , clove montato in sul- 
Parnaata si ridusse a Messina , 	cresciutagli 	per 
le cose avverse la volonta , e l'animo Rtentare 
di nuovo la fortuna, conciossiach?; (ion solo gli 
fosse noto it desiderio , 	ehe 	tutta 	la 	Citta di 
Napoli aveva di lui , 	ma ancora 	da molti de' 
principali della nobilta , 	e del popolo fosse' oc, 
cultamente chiamato : pert) temendo che la di- 
lazione , 	e 	la 	lama della rotta avuta in .Cala- 
bria , •non raffreddasse questa disposizione , rac- 
colti oltre die galee , 	che aveva condotte d'Is- 
ehia , e quelle quattro , con le quali s'era par-
tito da Napoli Alfonso suo padre , i legni del- 
l'armata venuta di Spagna , 	e quanti pia legni 
potette raccorre dalle Citta , e dartaroni di Si- 
cilia , ,si 	mosse 	dcl 	porto di Messina .non lo 
ritardando 	it non 	avere 	uornini 	da 	armargli , 
come quello, che non avendo forze convenienti 
a tanta impresa , 	era necessitato d'ajutarsi non 
meno con le dimostrazioni , che con la sostanza 
delle cose . 	Parti 	adunquez 	di 	Sicilia 	con (t) 
sessanta legni di Gaggia , 	e con venti altri le- 

(i) Circa 7o. Navi, dice '1 Geovio ; e it Corio scrive 
eento vele. 
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gni minor; , e con lui 'Ikicainesio Catelane Ca-
pitano dell'armata SpagntiOla , uomo : /Ale cose 
navali di gran virtu, ed esperienza, ma con (r) 
tanti pochi uomini 	da 	combattere , 	che' nella. 
maggior parte non erano quasi altri, che i de,  
squat' al. servigio. 'del navigare . In questo modo 
erano piccOle le forze .  sue , ma grande per lui 
it favore , p la volonta de' popoli': 	pereio arri- 
vato alla spi.ggia di Salerno , 	subito Saleco , 
la Costa di Malfi , 	e 	la Cava alzarono le stye 
bandiere: volteggie dipoi due giorni sopra Na-
poli , aspettando , ma mdarno , che nella Terra 
si facesse qualche tumult° ; penile i' Franzesi , 
prese presto l'armi, e messe buone guardie ne' 
luoghi opportuni , repressero la ribellione , che 
gia bolliva, e avrebbero rimediato a tutu i•loro 
pericoli , 	se 	avessero 	arditamente 	seguitato 	it 
consiglio di alcuni 	di loro , 	i 	quali 	congettu.,  
rando i legni Aragonesi. essere 	mal 	forniti, di 
combattentt , 	confortavano 	Monpensieri 4 	che 
ripiena Earmata Franzese , 	che era nel porto , 
di soldati , e d'uomini atti a combattere , assay  
tasse 	con 	essa 	gl' inimici . 	Ma 	Ferdinanda it 
terzo di disperato che nella Chia 	si fatesse.  al. 
terazione , Si allargo in mare per ritirarsi .a Is. 
chia : onde i Congiurati considerando , che per 
essere la congittrazione quasi scoperta , era di- 
ventata causa propria la causa 	di Ferdinando , 

(i) Dice it Corio , che non aveva Ferdinando in tan-
ta armata cento uomini da poter raettere idterra ; e non 
si trovava pia che cento ducati. 

   
  



293 
ristrettisi insieme , e deliberati di 	fare della ne- 
cessity mine , mandarono segretamente un bat- 
tello ,a richiamarlo , pregandolo , 	che 	per dare 
pie facilite , 	e 	animo 	a 	chi 	voleva levarsi in 
suo favore , meqesse in terra , o tutta , o par-
te della sua gente : per() di nuovo ritornato so- 
pra Napoli 	it 	di 	(x) 	seguente a quello , 	nel 
quale cu fatta la giornata in sulla ripa del flu- 
me Iel Taro, 	si accosto al lido con l'armata , 
per porre in terra alla Maddalena ; luop pro- 
pinquo a Napoli a un Migli0 , 	doye 	entra in 
mare .il piccolo pit, presto rio , 	che fiumicello 
chiamato Sebeto , incognito a .ciascuno, se non 
gli avessero dato nome i versi de'pOeti Napo-
letani :. iliche vedendo Monpensieri non meno 
pronto a procedere con audacia , 	quando 	era 
necessario it timore , che fosse 	stato 	pronto a 
procedere con timore, quando era necessaria it 
di dinanzi l'audacia (2) , usd fuora della Cita 
con quasi tutti i 	soldati 	per 	vietargli 	lo scen- 
dere in . Terra , it che fu cagione , che avendo 
i 	Napoletani 	tale 	opportunity , 	quale 	appena 
tivrebbero saputa desiderare , 	si levarono subito 
in arme , fatto it principio di sonare a martel-
10 della Chiesa del (3) Carmine vicina alle mura 

-, 

(I) Cioe a'sette di Luglio, nel qual giorno Tarmata 
Pranzese fu presa a Ilapalle ; 	e it (11 innanzi era suc- 
cessa.la_gioruata al Taro. 

(2) 11 Giovio mette , 	che 1'Allegri solo uscisse fuori 
della CittA . 

(3) Dana quale, con un lentuolo , fu fatto segno al 
Ile che venisse . ,Giovio. 
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della Cittl , 	e successivamente seguitando tutte 
l'altre , 	e 	occupate 	le 	porte , 	cominciarono 
scopertamente a chiamare it nome di Ferdinan-
do . Spaventa questo subito tumulto i Franzesi 
in modo , the ,non parendo loro sicuro lo sta- 
re in mezzo 	tra 	la 	Citta 	gia 	ribellata, 	e 	le 
genii inimiche , 	e 	manco sperando 	di potere 
per quella via , 	donde erano usciti 	ritornervi , 
deliberarono attorniando 	le 	mura 	della Citta , 
cammino lungo ; montuoso , 	e motto difficile , 
entrare in Napoli 	per la porta contigua a Ca- 
stelnuovo . 	Ma Ferdinando 	in questo mezzo 
entrato in Napoli , 	e messo con alcuni de'suoi 
a cavallo 	da'Napoletani , 	cavalce 	per 	 tutta 	la 
Terra 	eon incredibile 	allegrezza 	di 	ciascuno , 
rricevendolo la rnoltitudine 	con grandissime gri- 
da , 	ne si saziando 	le donne di coprirlo dalle 
finestre di fiori, e d'acque odorifere; anzi mol-
te delle pie, nobili correvano nella strada ad ab-
bracciarlo , e ad asciugargli dal volto it sudore, 
e nondimeno non s'intermettevano 	per 	questo 
le cose necessarie alla difesa, perche it Marche-
se di Pescara insieme co'soldati , the crano en- 
trati con Ferdinando , 	e 	con la gioventir Na- 
poletana , attendeva a sharrare , 	e a fortificaro 
le bocche delle vie , donde i Franzesi potessero 
assaltare da Castelnuovo 6 Terra : i quali , poi-
are furono ridotti , in sulla piazza del Castello', 
fe9ero ogni sforzo per rientrare nell'abitato del-
la Cittl , ma essendo molestati con le balestre 
e artiglierie minute, e trovata a tutti i capi dd.-
le strade sufficiente difesa , sopravvenendone la 
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norte , si ritirarono nel Castello (0 , 	lasciati 	i 
cavalli , 	che 	furono 	tra 	utili , 	e 	inutili poco 
rrieno di duemila , in sulla piazza , 	perche net 
Castello non era ne capacita 	di ricevergli , 	n6 
facolta di nutrirgli: 	rinchiusonvisi 	dentro 	con 
Monpensieri, 	ho d'Allegri riputato Capitano , 
e Antonello Principe di Salerno , 	e ntolti altri 
Frauzesi, 	e Italiani di non piccola condizione: 
c benche per qualche di facessero spesse scara- 
mucce in sulla piazza , e intorno at patio , 	e 
traessero alla Citta con rartiglierie , ,nondimcno 
ributtati sempre dagl'inimici restarono esclusi di 
Speranza di potere da se stessi recuperare quel- 
la Citta . 	Seguitarono 	subito resempio di Na- 
poli, Capua , Aversa., la Rocca di Mondrago- 
rte , d molte altre Terre circostanti , 	e si volt6 
la maggior parte del Reame a nuovi pensieri , 
tra'quali it popolo di Gaeta, avendo prese l'ar-
mi con maggiore animo , che forze , per essere 
comparite innanzi al porto alcune galee di Fer- 
dinando , 	fu 	con molta uccisionc .superato da' 
Pranzsesi , 	che v'erano, a guardia , 	i quail con 
l'impeto 	della 	vittoria 	saccheggiarono 	tutta la 
Terra . Nel tempo medesImo (2) l'armata Ye- 
beziana accostatasi a Monopoli , 	Citta 	di Pu.- 
glia , 	e 	posti in terra 	gli Stradiotti , 	e 	molti 

(0 Dice it Giovio , 	che 	i 	cavalli furon tirati nella 
rocca , ma che non vi essendo da pascergli . a poco a 
poco all mettevan fuora , per colpir con 1' artiglierie qua. 
lunque andasse a prendergli . 

(2) Cif era di 24. galee , e Cinque n.tvi , seconcio it 
Giovio; in 	secOndo ii Bembo 3o. galee, e due navi. 
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land , 	gli 	acne la battaglia per terra, 	e .per 
mare  , 	nella 	quale (i) Pietro Bembo ,padrone 
di una galea Veneziana fu 'mono da:quegli "Ai 
dentro 	di 	un 	colpo 	d'artiglioria : .prese final- 
ment 	la Citta per forza , 	e 	la' Rocca gli fu 
data per tirnore 	dal Castellano Franzesd, 	the 
vi' era dentro , 	e dipoi ebbe per accordo Puli- 
gano. Ma Ferdinando era intento ad acquistare 
Castelnuovo , e .Castel dell' Uovo, sperando che 
presto cavessero ad arrendersi per la fame, per- 
che a proporzione 	del 	numero degli uomini , 
che vi era dentro , 	vi 	era 	piccola provvisione 
di vettovaglie , 	e 	attendendo 	continuamente a 
occupare i luoghi circostanti al Castello, si sfor- 
zava 	di, mettergli 	del 	continuo 	in 	maggiore 
strettezza : perch 	i Franzesi , non potendo sta- 
re sicura nel porto l'arrnata loro , 	che 	era 	di 
cinque navi, quattro galee sottili , una galeotta, 
e u* galeone, I'avevano ritirata tra. la Torre di 
S. Vincenzio, Castel dell' Uovo , e Pizifaleone , 
che 	si 	tenevano per loro (2), 	e 	tenendo 	le 
parti dietro a Castelnuoyo , 	dove erano i giar- 
dini Reali , 	si distendevano infino a Cappella , 

(i) La morte di costui, ucciso da una palla di ser-
pentina , fu cagione, the it Grimano sdegnato contro pi 
Monopolitani, permettesse la CHIA a sacco a'soldati , 	 i 
quali fatti per eh!. ph animosi.  la presero , e saecheggiil- 
rouo. Vi morl anco Luigi Tinto Veneziano . 	Giovio , e 
Bembo. 

(2.) Qul recita it Glovio una fazione successa , 	per- 
elle i Franzesi useirono a voler pigliare il Moho , dove 
41 Pescara, e it Be vennero ad ajutar la parte loro, e 
Combatterono in persona, e ne ebbero it mcglio , nla 
eon pericolo di perdorvi la Cita, e la vita . 
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e 1  fortificatp it Monast9io della .Croce , 	corre- 
Van& 	infino 	a 	Piecligrotta , 	e• San Martino . 
Contro a- quegli Ferdinando avendo presa , 	e 
inessa in4ortezza Ja cavalleria , 	e fatte vie cO- 
perte per la Incoronata , 	occupe 	il• monte di 
Sant' Ermo., 	e dipoi it poggio di Pizifalcone , 
tenr,ndosi per i Franzesi 	is 	fortezza 	posta in 
suUa sommita , 	alla quale per levare it soccor- 
so , 	perche pigliandola avrebbero potuto infe- 
stare da luogo eminente l'armata `degrinimici., 
assaltarono le genti di Ferdinando it Monaste-
rio della Croce, ma rieevuto nell'accostarsi &n- 
r° grande dall'artiglierie , 	disperati. di ottenerto 
per forza si voltarono a ottenerlo per trattato-, 
infelice a chi ne fu autore , perche avendo un 
Moro , the vi era dentro promesso fraudoten- 
temente al Marchese 	di Pescara stato giA suo 
padrone , di metterlo dentro , e percie condot-
tolo una none in su' una scala di' legno appog-
giata alle mura del Monasterio , a parlay' seco , 
per stabilire l'ora , e it modo di entrare la not- 
te medesima , 	fu quivi con trattato doppio (1) 
ammazzato con 	una freccia 	di 	una . balestra , 
the gli passe la gola . Ne fu' alle cose di Fer-,  
dinando di poca importanza 	la mutazione pri- 
Ina di Prospero 	e poi di Fabrizio Colonna , 
., 	

, 
1 quali ,.benche durante l'obbligazione della con- 
dotta col Re di Francia , 	passarono quasi su- 

. 

(I) Dopo la morte del Marchese, scrive it Giovio , 
the i Franzesi usciron fuora , e, presero le trincee

' 
 .e 

t 	 r artiglierie Aragonesi ; onde appena con 	interventudel 
lie furono recuperate - ' 
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bito , che ebbe recuperAto _Napoli agli stipendi 
suoi, scusandosi non gli essere stati fatti a' tem:  
pi debiti i pagamenti promessi, e 	he Virginio 
Orsino, e it Conte di Pitigliano.  emosatati cori 
poco rispetto de'meriti lore molto carezzati , dal 
Re; 	ragione , 	che a molti parve inferiore ally 
grandezza de' beneficj ricevuti da lui . 	Ma chi 
sa se quello, che' ragionevolmente doveva essere 
it freno a ritenergli , 	fosse 	lo stimolo a fargli 
fare it zontrario ? Perche quanto 	erano 	mag- 
giori i premj , che possedevano , 	tanto fu per 
avventura piti potente in loro , poiche vedevano 
cominciare gia a declinare le cose Franzesi , la 
cupidita 	del 	conservargli . 	Ristretto 	in ,questo 
modo it Castello , 	e fermate it mare da navigli 
di Ferdinando , cresceva continuamente it man- 
camento delle vettovaglie , 	e 	i difensori si so- 
stentavano solo con la speranza d'avere soccorso 
per Qare di Francia : perche Carlo • subito che 
era giunto in Asti mandato Perone di Baccie , 
aveva 	fatto 	partire 	dal 	porto 	di Villafranca , 
appresso a Nizza un'armata marittima (i), che 
portava duemila tra Guasceni , 	e Svizzeri , 	e 
provvcdimento di vettovaglie , 	fattone Capitano 
Monsignore di Arbano , 	uomo 	bellicose , 	ma 
non esperimentato nel mare ; 	la quale condot- 
tasi insino all' Isola di (z) Porezo , avendo sco- 

(r) In questa armata de' Franzesi erano, come stri- 
ve il. Vescovo di Nebio , 	12. navi, 	e sopra esse furono 
messi , dice egli ' 3000. Svizzeri. 

(2) Forse di Ponza, come dice it Vescovo di Neldo , 
e potrebbe essere errore di stampa. 
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wyta• all' intorno 	l'armata 	di Ferdinando , 	che 
wveva trenta vele, e due navi grosse Genovesi, 
subito si messe in fuga , e seguitata insino al- 
'Isola dell' Elba , 	avendo 	perduta 	una 	navetta 
Eiscaina , si rifuggl con tanto spavento nel por: 
to di Livorno, 	che 	e' non 	fu 	in 	potesta del. 
Capitano 	ritenere , 	che ,la 	piu 	parte 	de'fanti 
non scendessero in terra , 	e 	dipm 	contro 	alla 
volonta sua , andassero in Pisa . 	.Per la. ritirata 
di 	questa 	armata , 	Monpensieri , 	e gli 	altri , 
stretti dalla carestia delle vettovaglie , patteggia- 
rono di dare 	a Ferdinando 	il 	Castello , 	dove,  
erano stati assediati gih tre mesi , 	e 	di andar- 
sene in Provenza , se in fra trenta giorni non 
fossero soceorsi , salvo la roba , e le persone di 
tutti quegli , 	che-  vi erano dentro ,e per l'os- 
servanza dettero per statichi 	No 	d'Allegri , 	e 
ire altri a Ferdinando . 	Ma 	non si poteva in 
tempo si br6ve sperare soccorso alcuno ,. se non 
dalle genii medesime ; 	che 	erano nel Regno : 
pert Monsignore di persi uno de'Capitani Re-
gj, avendo seco gli Sviiieri , e una parte delle 
lance Franzesi , 	e 	accompagnato 	dal Principe 
di Bisignano , e da molti altri Baroni si "posse 
'verso Napoli : 	la venuta del quale presentendo 
Ferdinando !undo loro incontro a Eboli it (I) 
Conte di Matalona con un esercito la maggior 
parte tumultuario , °raccolfo di confidati , e d'a- 
tnici , 	it quale benche molto maggiore di. nu- 

. 
(1) Chiamavasi Tommaso Carrasa , e del tutto era 

lanorante della mllizia . Giorev -lib. 3. 
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4., mei° , 'riscontratosi con -einimici al.  lag°.  'EV.- 

zolo vicino a Eboli, subito come si accoStarb-
no , Si messe in fuga senza combattere„ restan. 
do net fuggire prigione Venanzio 	figliuolo- di' 
Giiilio da Varano Signore 	di Camerino . Ma 
perChe non furono seguitati molto 	da'Franzesi 
si ridussero , ricevuto . (t) pochissimo danno, a 
Nola , 	e dipoi a Napoli . 	Seguitarono i .vinci- 
tori l'impresa del.soccorrere le Castella , -e-  con - 
tanta 	ripulazione , 	per 	la 	victoria 	acquistata , 
che Ferdinando ebbe inelinazione d'abbandouare 
un'altra volta Napoli , 	ma ripreso_ animo per i 
conforti de'Napoletani , 	mossi 	non 	mono dal 
timore proprio, causato dalla memorla della .  ri-
bellione , che dall'amore di Ferdinando , si fer- 
tile a Cappella, 	e 	per proibire che 	grinimiei 
non si aceostassero al Castello , 	finita 	una ta- 
gliata grande gia cominciata dal monte S. Ermo 
insint al .Castello dell'Uovo , provvidde di at.' ti- 
glierie, , 	e 	di fanti to ti i poggi insino a Cap- 
pella , e sopra 'a Cappella , m modo the , con 
tutto. che i Franzesi , 	i quali erano venuti per 
la via di Salerno a Nocera per la Cava , e per 
it 	monte 	di 	Piedigrotta , 	si 	conducesset6 	in 
Chiaia presso 	a 	Napoli , 	nondirneno 	essendo 
ogni cosa bene Mesa , e dimostrandosi valoro:- 
samente 	Ferdinando , 	e 	molestandogli 	molto 

(t) 11 Giovio, die descrive ben questo gam 1'arme, 
dice, , che quasi tutta la fanteria Italiana vi fu tagliata 
a pezzi, insieme con Una compagnia di sgherri. E sog-
giugne > the Prospero Colonna fu eagion di miglioi par-
tit°, e siearezza al RC; al cha consentc anco it Cork). 
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rartiglierie , 	massimanienle 	quelle , 	ale 	erano 
prantate ,in sul pog' gio di Pizzifalcone , it qua 
pogglo e imminente al Castel dell'Uovo , e do- 
ve gi4-  furono 	le, deliCaiezze , 	e 	le 	sontuosita 
tanto Tamose di 'Lucullo , non potettero passare 
pill, innanzl , ne accostarst a _Cappella,. no aven- 
do facolta 	di 	soggiornarvi , 	perche 	la natura 
benignissima 	a 	quella 	costiera 	di 	tutte 	l'altre, 
amenity , gli ha dinegato racque dolci , furono 
costretti a ritirarsi pia presto , 	chv.non. avreb- 
hero fatto , lasciati nel levarsi due , o tre pezzi 
d'artiglieria , 	e 	parte delle vettovaglie condptte 
per mettere nelle Castella , 	e 	se 	ne 	andarono 
verso Nola I 	a' quail 	per opporsi , 	Ferdinando 
lasciato assediato it Castello si ferule can le sue 

	

enti nal piano (i) di Palma 	presso a Sarni . 
1,a Monpensieri privato per la partita loro di . 
ogni rsperanza d'essere soccorso , lasciati in Ca- 
etelnuovo trecento uomini , numero proporzio- 
nato non meno 	alla 	scarsita 	delle vettovaglie , 
the alla difesa , 	e lasciato guardato Castel del- 
r tiovo , montato di notte 	insieme con gli al- 
ini , cbe erano duemila cinquecento soldatt , in 
su' legni della sua armata (2) , 	se 	ne 	ando 	a 
Salerno , non senza gravissime querele di Fer- 
dinando , 	it quale 	pretendeva 	non 	gli 	essere 
slat° Jecito , 	pendente it termine delrarrendersi 

. 	(i) In questo luogo gia Marcell°, e Annibale fecero 
fatto d'armi msieme . Giovio . 

(:.), Confortato a cio dal Principe , it 	quale aveva 
giurato di non voler mai fidar la sua vita in mano de-
Vi' Aragonesi . Giovio . 
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partirsi con quelle genti di Castelnuov0, se.  net 
tempo medesuno non gli consggnaVa quello ,-e 
Castel dell'Uovo : 	e percia non fu senza incli7  
nazione , 	seguitando .il rigore de'patti , di ven- 
dicarsi col sangue 	degli 	statichi 	di questa in- 
giuria, e del mancaniento di Monpensieri , per-
che al termine convenuto non furono arrendute 
le Castella , 	ma 	passato 	il 	tempo 	circa a un 
mese , quegli , che erano rimasti in Castelnuo-
vo , non poiendO piii resistere alla fame si ar- 
renderono 	con 	condizione , che fossero 	Jibe.' 
rati gli statichi , e quasi ne di medesimi I pat-
teggiarono per la medesima cagione quegli, che 
erano in Castel dell'Uovo 	di arrendersi il pri- 
mo di della prossima quadragesima , se 	prima 
non fossero soceorsi . 	Mori quasi circa a que- 
sto tempo a Messina Alfonso d'Aragona , 	net 
quale, asceso al Regno Na'poletano , si era con- 
vertila 	in 	somma 	infamia , 	e 	infelicita quella 
gloria , 	e fortuna , 	per la quale , 	mentre era 
Duca di Calabria , fii molto illustrato per tutto 
il nome suo (t) . 	E' fama , che poco 	innanzi 
alla morte aveva fatto instanza 	col figliuolo di 
ritornare a Napoli , 	ove l'odio gia avuto °on- 
tro a lui era quasi convertito 	in 	benevolenza : 
e si dice, the Ferdinando, potendo pin in lui;  
come it costume degli uomini ,. la cupidity del,  

1 corzvennero 

(I) Conforme a ei6 si legge anco net Giovio al fine 
del lib. 3., il desiderio di Alfonso, e la risposta diFer• 
&nand() . 
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regnare , che la riverenza paterna , 	non meno 
niordacemente , 	che 	argutamente 	gli rispose , 
che aspettasse insino 	a tanto , 	che 	da 	se 	gli 
fosse consolidato talmente it Regno , 	che 	egli 
non avesse un'altra volta a fuggirsene . 	E per 
corroborare Ferdinando le 	cose 	sue 	con 	piii 
sttetta congiunzione 	col Re di Spagna , 	tolse 
per moglie , 	con 	la 	dispensa 	del 	Pontefice , 
Giovanna sua zia, nata di Ferdinando suo Avo• 
lo, e di Giovanna sorella del prefato Re.. Men- 
tre ctie l'assedio si teneva 	con 	varj progressi , 
come e detto , intorno alle Castella di Napoli , 
l'assedio di Novara si riduceva in grande stret- 
tezza ; 	perche , 	e it Duca 	di Milano v'aveva 
intorno potente esercito , 	e 	i Veneziani rave- 
vane soccorso con tanta prontezza , 	che rare 
volte 6 memoria , 	che in 	impresa 	alcuna (i) 
perdonassero maneo allo spendere , in 	modo , 
che 	in breve 	tempo si trovarono nel campo 
de'Collegati tremila uomini d'arme, tremila ca-
valli leggieri ,. male cavalli Tedeschi , e cinque- 
mita fanti Italiani : 	ma 	quello , 	in 	che 	 consi- 
steva la fortezza principale 	dell'esercito , 	erano 
dieeimil6 Lanzichenech (cosi chiamano volgar- 
mente 	i 	Fanti 	Tedeschi) 	soldati 	la maggior 
parte dal Duca 	di Milano , per 	opporgli agli 
Svizzeri : perche non che altro , non sosteneva 
it norne loro la fanteria kliana , diminuita ma- 

(i) Scrive Alessandro Benedetti , 	che 	i Veneziani in 
aucsta guerra spendevano 	ogni mese cento mila ducati 
Q OTO . 
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ravigliosamente di riputazione ,.,e d'ardire dopo • 
la venuta de Franzesi . Governavangli molti va. 
lorosi Capitani , tra i quail era di maggior no-
me Giorgio di Pietrapanta nativo d'Austria , it 
quale 	essendo 	pochi 	anni 	innanzi 	soldato di 
Massimiliano Re de' Romani aveva con laude 
grande tolto in Piccardia 	la Terra di Sant' 07 
mero al Re di Francia . Ne solo, 

m 
 era stato sol- 

lecito 	it Senato Veneziano 	a 	andare 	rnolta 
gente -,a 	cinell'assedio , 	ma 	ancora , 	per 	dare 
maggior ammo 	a'suoi soldati aveva di Gover- 
natore fatto Capitano generale del loro esercito 
it Marchese di Mantova , onorando la fortev. 
za dimostrata da, lui nel fatto 	d'arme del Ta- 
ro (m) , e con esempio molto grato , e degno 
d'eterna laude , non solo accresciuto le condotte 
a quegli , 	che si 	erano 	portati 	valentemente 
ma a' figliuoli di molti 	de morti 	nella 	battaglia 
date provvisioni , 	e varj premj- , 	e 	statuito 	le 
doti atle figliuole. Attendevasi con questo eser9 
cito si potente all'assedio , 	perche era it consi- 
glio de'Collegati, i quali di questo si riferivano 
principalniente alla volonta di Lodovico Sforza, 
di non tentare , se non erano necessitati la for' 
tuna della battaglia col Re di Francia , ma for' 
tificandosi all'intorno 	di Novara ne'luoghi 	op' 

por. 
...- 

(t) Questo esempio cli gratitudine nel Senato Vene 
ziano e molto noto 	per l'Istorie di questa Repubblica? 
ma in particolare dopo it fat° d'artne del Taro, 'Si ve,.; 
de, che fu maggior dell'altre volte, come serivono v 
Gtovio, il limbo , e it Benedetti. 
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portuni , proibire, che vettovaglie non v'entras-
sero, sperando che , • per esservene dentro plc-
cola quantity , e bisognarvene assai, non si po-
tesse molti giorni sostenere , perche oltre al po. 
polo della Citta , e i paesani , 	che v'erano ri- 
fuggiti , 	v'aveva it Duca 	d'Orliens , 	tra 	Fran- 
zest , 	e Svizzeri , 	pia 	di 	settemila uomini di 
gente molto eletta. Pero Galeazzo da San Se-
verino con l'esercito Duchesco , deposto ezian-
dio ogni pensiero della oppugnazione della Cit- 
ta , poiche era tanto copiosa 	di difensori , 	era 
allogglato alle (.0 Mugne , luogo.  in sulla stra-
da maestra molto opportuno a impedire le prov- 
visioni , che venissero, da Vercelli , 	e it Mar- 
chese di 	Mantova 	con le genti 	Veneziane , 
avendo in sulfa giunta sua preso per forza al- 
cup° Terre circostanti , 	e 	pochi di poi it Ca- 
stello di Brione , che .era di qualche tmportan- 
za , aveva fornito (2) Carnariano , 	e Bolgari , 
luoghi tra Novara , e Vercelli , e per impedire 
pia comodamente 	le 	vettovaglie , 	avevano di- 
stribuito l'esercito in molti luoghi intorno a No- 
vara , 	e 	fortificato 	gli 	alloggiamenti 	di tutti . 
Da aura parte it Re di Francia, per essere pia 
propinquo a Novara , s'era da Asti trasferito a 
Turino , 	e ancora che spesso andasse insino a 
Chieri, preso dall'amore d'una (3) gentildonna , 

(I) Lemenogne)  dice it Gioyio, che fu patria di Pie. 
tro Lombardo , maestro delle sentenze . 

(a) Arcomariano , e Burgaro , scrive it Giovio ; ma 
oggi 6 delta, come scrive questo Autore . 

(3) Dena dal Giovio,Anna Solera. 
Guiceard. Vol, I. 	 20 
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che vi abitava , non si intermettevano per que-
sto le provvisioni della guerra , sollecitando con-
tinuamente le genti, che passavano di Francia, 
con 	intenzione 	di 	mettere 	in sulfa campagna 
duemila lance Franzesi . 	Ma 	non con minore 
studio s'attendcva a sollecitare la venuta di die-
cimila Svizzeri , a soldare i quali era stato man- 
dato it Bagli di Digiuno , 	disegnando 	subito , 
che fossero arrivati all'esercito , 	fare lo sforio 
possibil7.per soccorrere Novara ; ma senza que- 
gli non avendo 	ardire 	di 	tentare 	cosa alcuna 
memorabile , 	perche 	it Regno di Francia po- 
tentissimo in questo tempo di cavalleria , 	e in- 
struttissimo di copia grande 	d'artiglierie , 	e di 
grandissima 	perizia 	di 	maneggiarle 	(r) , 	era 
debolissimo di fanteria propria: perche ritenute 
l'armi , e gli eserciti militari solo nella nobilta , 
era maQcata nella plebe , 	e 	negli 	uomini po- 
polari l'antica 	ferocia . di 	quella 	nazione ,. 	per' 
aver  lungamente cessato dalle guerre , ,e 	datisi 
all'arte , e a'guadagni della pace , conciossia che 
molti de' Re passati ternendo dell'impeto de'po,  
poli , 	per 	I'esempio di varie congiurazioni , 	0 
ribellioai , the erano accadute in quel Reame , 
avevaao atteso a disarmargli , 	e 	alienargli da- 

(r) La cagione di cio si legge net Principe del Se- 
cretorio Pinrenti :o a cap. 13. 	se mat 	non nil 	serve la 
n-p.moria ; essendo molt/ anni, che, come anche ho det• 
to , non mi 6 stato lecito leggerlo . Ma quali provvisio-
ni fossero la prima volta fatte di fanterie net liegno di 
Francia da Carlo VII. e di cavallerie , 	6 	scritto fra gli 
tiltri pia modernautente da Vincenzo Lupano . 
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gli esercizj militari; 	e 	pero-  i Franzesi , 	non 
confidando pih della virtu 	de fanti 	proprj , 	si 
conducevano timidamente alla guerra , 	se nel- 
resercito loro non era qualche 	banda di Sviz- 
zed : la quale nazione in ogni tempo indomi-
ta , e feroce , aveva circa (i) venti anni innan-
zi aumentato motto la sua riputazione , perch& 
essendo 	assaltati 	con 	potentissimo 	esercito 	da 
Carlo Duca di Borgogna , 	quell° ,  che 	per 	la 
potenza , 	e 	per la fierezza sua 	era al, Regno 
di Francia , 	e 	a 	tutti i vicini 	di 	grandissimo 
terrore , 	gli 	avevano 	in 	pochi 	mesi dat,o tre 
rotte , e nell'ultima , 	o mentre combatteva , 	o 
nella fuga , penile fu oscuro it modo della sua 
morte , 	privatolo della vita . 	Per la virtu loro 
adunque , 	e 	perche con 	essi 	non avevano 	i 
Franzesi emulazione , o differenza alcuna , 	ne 
per proprj interessi causa di sospettarne , come 
avevano 	de' Tedesehi , 	non 	conducevano 	altri 
fanti forestieri , die Svizzeri, e- usavano in tut- 
te le guerre gravi 	l'opera 	loro , 	e 	in 	quest() 
tempo pih volentieri , 	che negli altri , 	per co- 
noseere che it soccorrere Novara circmideta da 
tanto esercito , e contro a tanti (anti Tedeschi, 
che guerreggiavano con la medesima disciplina 
che 1 Svizzeri , 	era 	cosa difficile , 	e 	piena di 
pericoli. E' posta in mezzo tra Turin° , e No-
vara la Citta di Vercelli , .,membro gia del Du- 

.. 

(I) 11 chc venne a esser l'anno 1476. 	a' 5. di Gen- 
najo la vigilia dell' Epifania. a Nam] . Filippo Comineo , 
e altri . 
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cato di Milano , ma •(r) conceduta da Filippo 
Maria Visconte nelle lunghe guerre, che. ebbe 
co'Veneziani , 	e 	co' Fiorentini ., 	ad 	Amide° 
Duca 	di Savoja , 	perche 	s'alienasse 	da loro.; 
nella quale Gina 	non era ancora entrata gente 
d'alcuna delle parti , 	perche 	la 	Duchessa ma- 
dre , 	e. tutrice del piccolo Duca di Savoja , - e 
d'animo totalmente Franzese, non aveva voluto 
scopiirsi per il Re , 	insino che non fosse. pill 
poterde, -dando in questo mezzo parole grate , 
e speranza al Duca 	di 	Milano ; 	ma 	come 	il. 
Re ingrossato gia di gente 	si 	trasferi 	a 'Yuri- 
no , Gina del medesimo Ducato, 	consenti che 
in Vercelli entrassero de' suoi soldati ; donde e 
a lui per l'opportunita di quel luogo era accre-
sciuta la speranza di potere , come fusser° ar- 
rivati tutti i suoi 	sussidj , 	soccorrere 	Novara ; 
e i Confederati cominciavano a starne con .non 
picipla dubitazione : 	e pen!) 	per 	stabilire, con 
rnaggiore maturity , come in queste difficolta si 
avesse a procedere (2), ando all'esercito Lodo- 
vico Sforza , 	e 	con 	lui Beatrice sua moglie , 
che gli era assiduamente compagna non manco 
alle cose gravi , che alle dilettevoli, alla presen- 
za del quale, 	e come fu fama , 	per consiglio 

(0) Quest, 	concessione fu fatta l'anno 1427 agli Otto 
di Dicembre, come scrive il Cored nella 5. parte . 

(2) Arri4 Lodovico Sforza in cabwo con la moglie 
a'tre di Agosto del 1494. scrive il Benedetti , 	che vi fa 
presente , e il Corio ; l'uno de'quali , non so chi abbia 
tolto dall'altro fin le parole ; ma credo it Corio dal Be-
nedetti . 
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suo principalmeute , fu dopo molte disputazio- 
ni conchiuso unitamente da'Capitani , 	che per 
tiaaggiore sicurta di tutti , 	resercito Veneto 	si 
imisse con lo Sforzesco elle Mugne , lasciando 
sufficiente guardia in tutti i luoghi vicini a No- 
vara , -che fossero opportuni all'ossidione : 	che 
Bolgari s'abbandonasse , 	perche essendo vicino 
a ire miglia a Vercelli , 	era 	riecessario , 	se 	i 
Franzesi vi fossero andati potenti per espugnar- 
lo , 	0 lasciarlo 	ignominiosamente 	pertlere , 	o 
cbntro alle delibetazioni gia fatte andare a soc-
correrlo con tutto resercito : che in Camariano 
distante 	per 	tre 	miglia 	all'alloggiamento ,deile 
Mugne s'accrescesse it presidio : 	e 	che fortifi- 
cato it campo tutto con fossi , c con ripari , e 
con 	copia 	grande 	d'artiglierie , 	si 	pigliassero 
giornalmente l'altre deliberazioni , 	second() che 
insegnassero 	gli andamenti 	deg inimici , 	non 
omettendo di dare.  it guasto, e tagliare tutti gli 
alberi , insino quasi alle mura di Novara , 	per 
dare ' incomodo agli uomini , 	e 	al saccomanno 
de'cavalli , • dc'quali 	nella Citta 	era grandissima 
moltitUdine . Queste cose deliberate , 	e' fatta la 
mostra generate di tutto l'esereito , Lodovico se 
ne 'home a Milano per fare pitl prontamente 
le provvisioni , che di di in di fossero necessa-
rie ; e per favorire anche con rautorita , e con 
l'armi spiritual; le forze 	temporali , 	operarono 
_i Veneziani , ed egli, che '1 Pontefice mandasse 
uno de' suoi Mazzieri 	a Carlo a comandargli , 
che fra died giorni si partiss 	d'Italia con tutto 
resercito , 	e 	fra altro termine breve levasse le 
genti sue del Regno di Napoli ; altrimenti che 
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solo quelle pone spirituali , 	con 	le 	quali 	mi:- 
naccia la Chiesa , 	comparisse a Roma innanzi 
a lui personalmente : rimedio tentato altre voile 
dagli antichi Pontefiei ; perche , secondo che si 
Legge , 	non con altre armi , 	che con queste , 
Adrian() Primo di quel nome costrinse Deside- 
rio Re de' Longobardi , che 	con 	esercito po- 
tente 	andava 	a perturbare 	Roma , 	a 	ritirami 
da (I) Terni , dove gia era pervenuto , a Pa- 
via . 	Ma mincata la riverenza , 	e la maesth , 
che della santita della 	vita 	loro 	ne' petti 	degli 
uomini n ascevano , era 1 ridicolo sperare da'co-
stumi , ed esem pi tanto contrarj gli effetti me- 
desimi . 	Pero 	Carlo , 	deridendo 	la vanity 	di 
questo comandamento , rispose , che non even- 
do it Pontefice voluto quando tornava 	di Na- 
poli aspettarlo 	in 	Roma , 	dov'era 	andato per 
baciargli divotamente i 'pied; , 	si 	maravigliava , 
che, al presente ne facesse 	tanta instanza , 	ma 
che per ubbidirlo attendeva 	ad 	aprirsi la stra- 
da , e lo pregava , 	acciocche 	in vano non pi- 
gliasse questa incomodita , 	che 	fosse contento 
d'aspetrarvelo . Gonchiuse in questo tempo Car- 
lo 	in 	Turin o 	con 	gl' Imbasciatori 	Fiorentini 
nuovi capitol i , non senza molta contraddizione 
di quegli medesimi , che altre vole gli avevano 
impugnati : 	a' quali dette maggior occasione d; 

7  difficile 

, 

(1) Nel Platina si legge Spoleti ; e scrive, che Papa  
Adriano mud?) tre Vescovi a comandare sotto pena di 
scomuRica a Desiderio, chc tornasse inlietro. 
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contsaddire , che avendo i Fiorentini dopo l'a- 
vere ricuperato 	l'altre Castella 	delle 	Colline di 
Pisa , perdute nella ritornata di Carlo , posto it 
campo a Ponte di Sacco , e ottenutolo per ac- 
cordo , salve le persone de'soldati , 	erano stati 
contro alla fede data amma2,zati nell'uscire quasi 
tutti i fauti Guasconi , 	che v'erano co' Pisani , 
e- usate contro a'morti 	molte crudelta : 	it 	che 
se ben fosse avvenuto 	contro 	alla 	volonta de' 
Commessarj Fiomntini , 	i 	quali 'con ilifficolta 
grande ne salvarono una parte ; ma per, opera 
di alcuni soldati , 	i 	quali 	stati 	prima prigioni.  
dell'esercito Franzese, 	erano stati trattati Inoito 
acerbamente, 	nondimeno nella 	Corte 	del Re 
questo .caso , interpretandosi dagli a's versarj loco 
per segno manifesto di 	animo 	inimicissirno al 
Home 	di 	tutti i Franzesi , 	accrebbe 	difficelta 
alla pratica dell'accordo , it quale pur finalmen- 
te si conchiuse , 	prevalendo ad ogni altro 	ri- 
spetto , non la memoria delle promesse , e del 
giuramento prestato solennemente , 	ma la nc- 
cessita urgente di danari , 	e del soccorrere alle 
rose del Regno 	di Napoli 	(I) . 	Convennesi 
adunque in questa sentenza , 	che 	senz' alcuna 
dilazione fossero restituite 	a' Fiorentini tulle le 

. 
(i) 	In questo nuovo accordo fermato fra 'I Re Car- 

lo , e i Fiorentini in Turin°, it Giovio i: molto minuto , 
come quegli, the nel lib. 3. recita tre soli capi di tutto 
l'accordo. Ma it Bepedetti scrive , die andando l'Amba-
sciatore Fiorentino al Re Carlo , fu preso da'Milanesi ; 
made lo Sforza percio s' inclusse a mender soccorso a 
Pisani. 
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Fortezze , 	e le Terre , 	ch'erano in manp di 
Carlo ,, con condizione , 	che 	fossero obbligati 
di dare infra due anni prossimi , 	quando 	cos► 
piacesse al Re , 	e 	ricevendone conveniente .ri- 
compensa, Pietrasanta, e Serezana a' Genovesi , 
in caso venissero alla ubbidienza del Re : sotto 
la quale speranza gl'Imbasciatori 	de' Fiorentini 
pagassero subito i trentarnila ducat; 	della 	capi- 
tolazione fatta in Firenze : ma ricevendo gioje 
in pegno„ per sicurta del riavergli , in caso non 
si restituissero per qualunque cagione 	le Terre 
loro: che fatta la restituzione prestassero al Re 
sotto l'obbligazione de' Generali del Reame 	di 
Francia (6 questo it none di quattro Ministri 
Regi , che ricevono l'entrate di tutto it Regno ) 
settantamila ducati , pagandogli per lui alle gen• 
ti , 	che erano nel Regno di Napoli , 	e 	intra 
gli altri una parte a' Colonnesi , 	in 	caso 	non 
fossero accordati 	con Ferdinando , 	di 	che 	al 
Re , benche avesse gia dell'accordo di Prospero 
qualche indizio, non era pervenuta ancora 1' in-
terra certezza : che non avendo guerra in To-
scana mandassero nel Reame in ajuto dell'eser• 
cito Franzese , dugento cinquanta uomini d'ar- 
me , 	e in caso che avessero guerra in Tosca- 
na, ma non altra , che quella di Montepulcia-
no , fossero obbligati a mandargli ad accompa;• 
gnare insino 	nel 	Regno 	le 	genti 	de' Vitelli , 
che erano nel Contado Pisano , ma non fosse-
ro obbligati a tenervegli pit' oltre, che tutto it 
mese d'Ottobre : che a' Pisani fossero perdonati 
tutti i delitti commessi , e data certa forma alla 
restituzione delle robe tolte, e fatte alcune abi- 
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lita appartenenti all'arte , e agli esercizj; e che 
per sicurta .dell'osservanza , si dessero per stati-
chi sei de' principals Cittadini di Firenze a ele-
zione del Re , per dimorare certo tempo nella 
sua Corte. II quale accordo conchiuso , 	e pa- 
gati col pegno delle •gioje i trentamila ducati , 
che furono subito mandati per levare gli Sviz- 
zeri , liirono espedite le lettere , e 	i comanda- 
tient; Regj a' Castellani delle Fortezze , che la 
restituissero immediate a' Fiorentini.. MA le cose 
dentro a Novara diventavano 	ogni giorno pia 
dure , e pia difficili, con tutto che la virta de' 
soldati .fosse grande , e grandissima per la me- 
moria della ribellione 	I'ostinazione 	de'Novaresi 
a difendersi 	 perche erano gia diminuite le vet- 
tovaglie , 	talmente 	che la gente cominciava a 
patire molto de' cibi 	necessar) : 	e benche 	Or- 
liens , poi che si vidde . ristretto , 	avesse 	man- 
date (I) fuora le bocche inutili , non era tanto 
rimedio che bastasse : anzi de'soldati Franzesi , 
e de' Svizzeri poco abili a tollerare queste inco- 
rnodita, 	incominciavano 	a 	infermarsene 	ogni 
giorno molti , onde 	Orliens , 	oppresso 	anche 
egli di febbre quartana , 	con 	messi - spessi , 	e 
eon lettere sollecitava Carlo 	a 	non prolungare 
it soccorso , 	it •quale , 	non 	essendo ancora in- 
sieme tante' genti , che fossero abbastanza, non 
poteva essere si presto , 	the 	alla necessita sua 

• ... 

(i) 11 che fu a'13. d'Agosto)  come dice it Benedetti. 
Si leggono anco nel Giovio , e nel Corio i disagi de NG-
varesi . 
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cost urgente satisfacesse. Tentarono nondimenc,  
i Franzesi pill volte di mettere di notte in No-
vara vettovaglia condotta da:grosse scorte,di ca- 
valli , e di fanti ; 	ma scoperti sempre dagl'ini- 
miei , furono costretti a ritirarsi , e qualche vol- 
ta con danno non piccolo 	di coloro , 	che 	la 
oonducevano : 	e 	per chiudere da ogni parte a 
quelli di dentro la via delle vettovaglie , it Mar- 
cIaese di Mantova assalte 	it Monasterio di (i) 
San Francesco propinquo alle mura di Novara, 
ed espugnatolo 	vi 	messe 	in guardia 	dugento 
uomim d'armc, e tremila fanti Tedeschi, don-, 
de , 	e gli cserciti si sgravarono di molte 	fati- 
che , restando assicurata la strada , per la quale 
si condueevano le loro vettovaglie , e serrata la 
via della porta di verso 	it monte di Biandrana , 
ehe era la via piA facile a entrare in Novara . 
Espugno di piU 	it 	giorno seguente it .bastione 
fatto da'Franzesi 	alla 	punta del Borgo di San 
Nazzaro , e la 	notte prossima tutto it Borgo , 
e l'altro bastione contiguo alla porta, net quale 
rniesse la guardia , e fortified it Borgo, dove it 
Conte di Pitigliano , che era stato condotto da' 
Veneziani col faolo di Governatore , 	ferito da 
un archibuso appresso (2) 	alla 	cintura , 	stette. 

(I) Nei Giovio, e nel' Benedetti 	non si legge altro , 
che it Monasterio di S. Nazzaro, ch' 6 presso alle mural  
dove fu messo in gulrdia Carlo da Mileto con 3oo fan-
ti, e 1.00 cavalli . 

(7.) 	Alessandro 	Benedetti medico Veronese, 	che 	si 
trovo a medicare it Conte di Pitigliano, dice, 	ch'ei fu 
ferito a' due di Settembre, 	e 	la ferita fu sotto it destro 
rene, passando nella spalla smistra . 	- 	 . 
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in grave pericolo di morte . 	Per li quali pro- 
gressi it Duca d'Orliens, diffidandosi di potere 
pill difendere gli altri Borghi, i quail , quando 
si 	ritiro 'in 	Novara , 	aveva fortificati, 	fattovi 
mettere fuoco la notte seguente, ridusse tutti i 
suoi alla guardia solamente della Citta , sosten-
tandosi nell'estremita della fame con la speranza 
del soccorso , the gli cresceva : perche essendo 
pure cominciati ad arrivare gli Svizzeri , l'eser-
cno Franzese , passato it flume deila Slcsia, era 
tiscito ad alloggiare in campagna un miglio fuo- 
ra di Vercelli , 	e 	messa 	guardia in Bolgari , 
aspettava 	it 	resto 	degli Svizzeri , 	credcndosi , 
ehe  come fossero arrivati , si 	andrebbe subita- 
mente .a soccorrer Novara, cosa piena di molte 
difficolta , perche le genti Italiane erano allog-
giate in forte sito , e con gagliardi ripari, e ii 
cammino da Vercelli 	a Novara 	era cammino 
copioso d'acque , 	e. difficile , 	per i fossi molto 
larghi , e profendi , de'quali 6 pieno it paese , 
e tra Bolgari guardato 	da'Franzesi , 	e 	l'allog- 
giamento deglitaliani , era Carnariano guardato 
da essi . 	Per le 	quail 	difficola 	non 	appariva 
nell'animo del Re , 	ne degli altri molta pron- 
tezza : 	e 	nondimeno se tutto it numero degli 
Svizzeri fosse 	arrivato 	pic4 	presto , 	avrebbero 
tentata la fortuna della battaglia , 	l'evento della 
quale non poteva essere se non molto dubbio 
per ciascuna delle parti, 	e 	peril 	conoscendosi 
A pericolo da tutti, 	non mancavano continua- 
nente tra it Re di Francia , e it Duca di Mi. 

lano segrete pratiche di roncordia , benche con 
pop. speranze , per la diffidenza grande, ch'era 

   
  



316  
tra Toro , e percfie runo , e Nitro; per maiite- 
nersi in maggior riputazione, dimostraia di non 
averne desiderio . 	Ma 	it 	caso aperse -urt altrO 
mezzo pia spedito a tanta conclusione ;• perch 
essendo in quei medesimi giorni morta la Mar-
chesana di Monferrato, e trattandosi di 'Chi "do-, 
vesse pigliare it governo d'un piccolo figliuolo , 
ch'avea lasciato ' al quale governo aspiravano it 
Marchese di Saluzzo, e Costantino fratello del-
la Marchesana morta, uno degli antichi Signori 
di Macedonia , occupata molti anni innanzi da 
Maumet Ottomanno , 	it 	Re desideroso 	della 
quiete di quello State , 	mande per ordinarlo , 
secondo 	it 	consenso 	de'sudditi , 	Argentone 	a 
Casal Cervagio , dove essendo similmente ancla-
to per condolersi della medesima morte , un (1) 
Maestro di Casa 	del 	Marchese di Mantova , 
nacque tra questi due ragionamento -del benefi- 
cio , 	che riporterebbe ciascuna delle parti della 
pace : it qual ragionamento procede tanto avan- 
t' , 	che avendo Argentone 	per 	conforto suo 
grin° sopra it rnedesimo a'Provveditori Vene- 
ziani , 	ripetendo 	le 	cose cominciate a trattare 
con 	Joro 	insino 	in sul Taro , 	essi 	prestando 
orecchi , 	e comunicando co' Capitani del Duca 
di Milano, finalmente tutti concordi mandarono 
a ricercare it Re , it 	quale era venuto a' Ver- 

(o) Questo Maestro di casa del Gonzaga fu it Conte 
Albertino Boschetto di Modena secondo it Giovio , e '1 
Benedetti, i quali si vede , che non hanno saputo roc-
casione , per la quale si travarono insieme rArgentone 0  
e .il Boschetto. 
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celli ;^ che deputasse alcuni 	de'suoi , 	acciocche 
in quOche tuogo comodo si conducessero a par-
lamento ;con.  quegli , i-  quali sarebbero deputati 
da tiorq ,, it 	che 	avendo il Re 	consentito , 	si 
tongregarono 

	

	giorno seguente tra Bolgari 	e .il 
Carnariano , 	per i 	Veneziani 	il 	Marchese di 
Mantova., 	e Bernardo Contarino. Provveditore 
de' loro Stradiotti; per il .Duca di Milano Fran-
cesco Bernardino Visconte (t) ; e per il Re di 
FraRcia , 	il Cardinale di S. Malo 1 	il Principe 
(I! Oranges , 	il 	quale , 	passel) 	nuovadiente di 
qua da monti , aveva per cornmissione del Re la 
tura 	principale di tutto l'esercito, il Maresciallo 
di Gies 	Pienes , e. Argentone , i quali essen- , , 
4osi conyienuti insieme 	pill 	volte , 	e 	in 	oltre 
andail in diversi di , alcuni di essi dall'uno eser- 
citrr alraltro , 	si ristrignevano principalmente le 
differenze alla Citta di Novara , 	perche 	il 'Re 
non ponendo difficoltk nell'effetto 	della restitu- 
zione , ma nel modo , 	per ininore offesa del- 
Yonor proprio , 	faceva instanza , che in nome 
del Re de Romani , 	diretto 	Signore del Du- 
cat° di Milano , 	si depositasse in mano d'uno 
di quei Capitani Tedeschi, ch'erano nel campo 
Italiano ; 	ma i Collegati instavano si rilasciasse 
liberamente , He si ponendo questa, e l'altre dif-
ficolta , che accadevano , risolversi cosi presto , 
come avrebbero avuto di hisogno quegli , ch'e- 

, 
• 

(r) It Giovio gli aggiunge per compagno Girolamo 
Stanga ; e il Cori° vi propone anche it terzo, Pietro 
Gailerate . 
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nano in Novara , ridotti tanto all'estremo , 	che 
gia per la fame , e per le iufermita causate da 
quella , 	vi 	erano 	morti 	circa duemila uomini 
della gente d'Orliens , 	fu fatto tregua• per (I) 
otto di , dando facolta a lui, e al Marchese di 
Saluzzo 	di 	andare 	con 	piccola 	compagnia 	a 
Vercelli , ma con prnmessa di ritornare dentro 
con la medesima compagnia, se la pace non si 
&nesse ; per sicurta del vale avendo a passare 
per le forze" degr inimiei , it Marchese di Man-
tova an'do a una Torre presso a Bolgari in po- 
testa del Conte de Fois , 	ne 	avrebbero i sol- 
dati , quali restarono in Navara , lasciatolo par-
tire, se da lui non avessero avuta is fede, che 
fra tre di, o vi ritornerebbe , o che essi preb- - 
bero per opera sua facolta 	d'uscirsene , 	e 	dal 
Maresciallo, di Gies, che era andato a Novara 
per condurlo fuora , un suo nipote per statico, 
perche erano consumati non solo i cibi consueti 
al vitto umano , 	ma eziandio gl'immondi , da' 
quali gli uomini in tanta estremita non si era-
sio astenuti . Ma come it Duca d' Orliens fu ar-
rivato al Re (2) si pro/ango la tregua per po-
chi di , con patto die tutta la gente sua uscisse 
di Novara, lasciando la terra in potesta del po- 
polo , 	sotto giuramento di non la dare ad al- 

(i) Dieci giorni di tregua scrivono tutti i tre norai-
nati Autori . 

(a) H Benedetti, die di tuna questa guerra dal fatto 
d'arme del Taro sino alla presente pace, scrisse a gior-
no per giorno , registra quante volte fosse prolungata la 
tregua . 
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tuna Belle parti senza 	it consentimento comu- 
ne , e che bella Rocca rimanessero per Orliens 
trenta ['anti , 	ai quali fosse dal. campo Italiano 
giornalmente mandata la vettovaglia . Cosi usci- 
rono di Novara 	tutti i 	soldati 	accompagnati , 
insino che furono 	in luogo sicuro , 	dal Mar- 
chese di Mantova , e da Galeazzo di San Se- 
Aterino , ma tanto indeboliti , e consumati dalla 
fame, che non pochi di loro morironn appena 
arrivati a Vercelli , 	e 	gli altri reaarono inutili 
ad adoprarsi in questa guerra : 	e 	in quegli di 
medesimi arrive it Bagli 	di Digiuno 	col resto 
degli Svizzeri , de'quali se bene non avesse di- 
mandati pit 	che diecirnila , 	non 	avera 	potuto 
proibire , 	che 	alla 	fauna 	de'danari 	del Re 	di 
Francia, X1011 concorressero quasi popolarmente, 
in modo , 	che ascendevano al numero di ven- 
timila , 	de'quali la meta si congiunse col cam- 
p° , 	che era appresso a Vercelli , 	l'altra meta 
si ferrno discosto dieci miglia , non si giudican- 
do . totalmente 	sicuro , 	che 	tanta 	quantita 	di 
quella nazione stesse insieme nel medesin►o eser- 
cito , 	la 	cui 	venuta 	se 	fosse stata qualche di 
prima, avrebbe facilmente interrolte le pratiche 
dell'accordo , perche nell'esercito del Re erano , 
oltre a questi ottomila fanti Franzcsi , 	duemiia 
Svizzcri di quegli che erano stati a Napoli , e 
le Compagnie di milk ottocento lance , ma es- 
sendo la materia tanto avanti,, 	e gih abbando- 
nata Novara, non s' intermessero i ragionamen-
ti , con tutto che it Duca d' Orliens facesse ope- 
ra efficace in contrario , 	e 	che 	nth sua sen- 
tenza molti altri concorressero ; e percie erano 
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ogni di i deputati 	nel campo Italiano a prati- 
zare col Duca 	di 	Milano , ritornatovi 	nuova- 
mente per trattare da si 	medesimo cosa di tan- 
ta importanza 	 benche 	in presenza 	continua- 
mente deg(' Imbasciatori 	de' Collegati , 	e 	final- 
mente i deputati ritornarono 	al Re riportando 
per ultima conclusione di quello in che si po-
teva convenire (1). Che tra it Re di Francia , 
e it Duca di Milano 	fosse perpetua 	pace , 	e 
amicizia , 	non 	derogando 	per questo it Duca 
all' altre -  sue confederazioni , 	consentisse it Re , 
che la Terra di Novara 	gli fosse restituita dal 
popolo , e rilasciatagli la Rocca da' fanti , 	e si 
restituissero la Specie , 	e gli altri luoghi 'occu- 
pati da ciascheduna delle parti: che al Re fosse _ 
lecito armare a Genova suo feudo , 	quanti le- 
gni volesse , 	e 	servirsi di tutte le comodita di 
quella Citta , eccetto che in favore deg inimici 
di quello Stato ; 	e che per sicurta di .questo i 
Genovesi gli dessero 'certi statichi : che it Duca 
di Milano gli facesse 	restituire 	i legni perduti 
3 Rapalle , e le dodici galee ritenute a Geno- 
va , e gli armasse di presente 	a spcse proprie 
due Caracche grosse Genovesi, le quail insieme 
con quattro altre armate 	in nome suo , 	disc- 

gnava 

(t) Fu conclusa pace fra '1 Re Carlo, e Lodovico 
Sforza a' gs. di Ottobre ; sebbene it Giovio , 	contra'l Co- 
rio e'l Benedetti , ha sc-itto died . Ma i capitoli di que-
sta pace si lcggono nel Giovio , nel Bembo , e negli altri 
due nontinati, e nondimeno in niuno pill diffusamente 
che in questo . 
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pan di mandare al soccorso del Regno di 
Napoli, e che l'anno futuro fosse tcnuto a dar-
gliene Ire nel modo medesimo: concedesse pas-
so alle genti , che it Re mandasse per terra al 
rnedesimo succors° , 	ma non passando per lo 
Stato suo pia che dugento lance per volta , 	e 
in caso che it Re 	ritornasse 	a quella impresa 
personalmente , 	dovesse it Duca seguitarlo con 
certo numero 	di genti : 	avessero 	i Veneziani 
facolta di entrare fra due mesi in-.,questa pace, 
ed entrandovi ritirassero 	l'armata 	loro °nel Be- 
gun di Napoli , ne potessero dare soccorso al- 
cuno a Ferdinand° , 	it the quando non osser- 
vassero, se it Re volesse muovere loro la guer-
ra , fosse obbligato it Duca ad ajutarlo, per it 
quale of acquistasse tutto quello the si pigliasse • 
dello Stato dei Veneziani: pagasse it Duca per 
tutto Marzo prossimo 	ducati 	cinquanlamila ad 
Orliens per le spcse fatie a Novara , e dei (r) 
danari prestati al Re 	quando 	passe 	in Italia , 
lo liberasse di ottantamila ducat' , 	gli altri , ma 
con termine pia lungo , 	gli 	fossero 	restituiti : 
fosse assoluto dal bando avuto dal Duca, e ren- 
dutogli, i suoi beni al Triulzio : 	e 	it 	Bastardo 
di Borbone preso 	nella giornata del- Taro , 	e 
Miolans, che era stato praso a Rapalle, e tutti 
gli altri prigioni !Ossetia liberati : 	che 	it Duca 

. 	 , .... 

(I) It Giovio dice, che i detti dcnari, i quali furo- 
no dugentomila ducati, 	ayevano 	da 	esser 	restituiti in 
due rate. 	11 	Bembo 	scrive, 	che 	delle 	duemila 	libre 
d'oro prestate da Lodovico, i/ Re ne 	dovesse restituir 
Solo i 5oo. 

G.;cciard. Vol. I. 	 at. 
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facesse partire di Pisa it Fracassa , il quale po- 
co innanzi vi aveva mandato , 	e tune le genti 
sue, e de'Genovesi , ne potesse impedire la re-
cuperazione delle Terre at FiorNaini: depones-
se Infra un mese ii Castelletto di Genova nelle 
mani del (r) Duca di Ferrara , 	che 	chiamato 
per questo dall'uno , e dall'altro era venuto net 
campo Italian° , it quale l'avesse a guardare due 
anni a spese comum , 	obbligandosi con giura- 
mento di ccnsegnarlo, eziandio durante it tem• 
po predetto , al Re di Francia , 	in 	caso che'l 
Duca di Milano non gli osservasse le promes-
se, it quale , conchiesa che fosse la pace , ayes- 
se a dare subito 	statichi 	al Re 	per sicurt 	di 
deporre al tempo convenuto it Castelletto. Que-
ste condizioni riferite al Re dai suoi, die rave; 
vano trattate, 	furono 	da 	lui proposte nel suo 
Consiglio , 	nel 	quale , 	variando 	gli 	animi 	di 
molti , Monsignore 	della Tramoglia 	patio 	in 
questa sentenza . 	 . 

* Sc nella presence deliberazione non .0 
trattasse , magnanimo Re, se non d'accresce- 
I con opere valorose nuova gloria alla coro- 

. 

(t) Nel Bembo , credo per error 21i stampa, C scritto 
di Mantova ; ma in tutti gli altri , Ercole Duca di Fer-
rara. 

* Questa Orazione , e la seguente , che C in rispo-
sta, hanno creduto alcuni, die per non essere state in- 
trodotte da altri t:crittori , siano finte : 	ma 	costoro nou 
hanno ben considerata la quality di questa Istoria , cli 6 
tutta piena di consigli di Principi , non dPscritti da al-
cup altro: ovvero non sanno , che quando bene elle sia-
no inunaginate, questa licenza e concessa alr Istorico . 
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na-.di Francia , io mi moverei per avventura 
pizi lentamiinte a confortare , the la persona 
yostra .Reate si esponesse a nuovi pericoli , 
ancora the l'esempio di voi medesimo vi do-
vesse consigliare in contrario , perche non mos-
so da altro , the dally cupidity della gloria, 
deliberaste coati-0 .a'consigl i , 	e contro a'pre- 
ghi di quasi tutto it vostro Reame , 	di pas- 
sare Panno precedente in Italia all'acquisto 
del Regno di Napoli , ove avendo con tanta 
fama , e .onore avuto si prospero successo Pim-
presa vostra, e cosa nzanifestissima , the oggi 
non viene solo in consulta , se s'ha a r.fizita-
re l'occasione d'acquistare onori, e gloria nue-
va, ma se s'ha a deliberare di disprezzare , 
e- di lasciar perdere quella , the con si gravi 
spese, 	e con tanti pericoli aveie conseguita , 
e convertire Ponore acquistato in grandissima 
iuo  nominia , ed essere poi quello , the ripren-
diate , e condanniate le deliberazioni fatte da 
voi medesimo , perch# poteva la Maesta Vo-
stra senza alcuno carico suo starsene in Fran- 
cia , 	ne poteva quedo , the al presente sara 
attribuito da tutto it mondo a somma timi- 
dity , 	e villa , .essere allora attribuito ad al- 
tro , the a negligenza , 	o alla eta occupata 
ne'piaceri : poteva la Maesta Vostra, 	subito 
the fu giunta in Asti , con minore vergogna 
sun ritornarsene in Fra ncia , 	chnzostrando , 
the a lei le cose di .Novara non attenessero , 
ma ora , poiche fermata qui con l'esercito suo, 
ha pubbficato 	d'essersi fermata per liberare 
dall'assedio Novara, e per questo facto venire 
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di Francia tanta Nobilta, e con intollerabile 
spesa condotti tante Seizzeri, chi pub dahlia- 
re , che non la liberando , 	la, gloria rostra , 
e del vostro Reame non si conrerta in eterna 
infanzia? Ma ci sono pia potenti (se ne'petti 
magnanimi- de'Re pith essere maggiore, e phi 
ardente stimolo , che la cupidity della fama i 
e della gloria) o almanco pia necessarie ra-
gloat , perche la ritirata nostra in Francia , 
consentendo per . accordo , 	la perdita di No- 
vara, non vuole dire &fro , the la pertlita di 
tutto it 1?egno di Napoli , che- la distruzione 
di tanti Capitani , di tanta Nobuta Franze- 
,re , 	rimasta 	sotto la speranza rostra , 	sotto  
la fade data da voi di presto soccorrergli , 
alla difesa di quel Reame , i quail resterart-,.  
no disperati del soccorso , 'come intenderanno, 
clie voi trovandovi in sulle frontiere d'italia 
con tanto esercito , 	con tante forze, 	cediato 
agl'inimici. _Dependono in gran parte, ( come 
ognun sa) 	(I) 	dalla 	riputazione i successi 
delle guerre, la quale quando declina, decli-
na insieme la virtu de" soldati , diminuisce la 
fade de'popoli, annichilansi fentrate deputate 

(i) Nella Vita del Sig. Astorre Baglioni , scrive Tom:. 
macro Porcacchi , eht. gli Stati 	e 	le guerre si governano 
per lo pin con due terzi di riputazione, e con un tcrzo 
di robs. Questa riputazione 6 acquistata da un Capitano 
gPrierele con cinque eapi, riot': essere in nn tempo me- 
desimo allegro 	e severo ; 'amare , 	e premier 	la virtu; 
esser liberale , e non prodigo ; giusto in cseguire, e non 
stontar la giiistizia ; 	c in ultimo pagare, e 	toner 	dovi- 
zioso 1'c:sm.:it() . 
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a -systenere la guen-a, 	e per contraria eresce.  
l'ardmo degl'inimici , alienansi i dubbi, e au- 
mentansi in infinito 	tutte le difficolto : 	pert), 
mancando con nuova 	st infelice all' esercito 
nostro it suo vigore, e diventando maggiori 
le forze , 	e la riputazione degl'inimici ; 	chi 
dubita , 	che presto sentiremo la ribellione di 
tutto it Regan di Napoli ? Presto la disfa-
zione del nostro esercito ? E the quells im-
press cominciata , e proseguita cpn tanta glo- 
ria , non ci aura partorito altro frutto , 	the 
denim), e infamia inestimabile ? Perche , .chi 
si persuade , 	the questa pace si faccia tort 
buona fide , dimostra di considerare poco le 
condizioni delle cose presenti , dimostra di co-
nastere poco la natura di color° , co'quali si 
tratta , essendo facile a comprendere, the co-
me avremo voltate le spalle all'Italia , non ci 
sara osservata cosa alcuna di quell e , the Si 
capilolano , e che in cambio di darci gli ajuti 
promessi s'avra mandato soccorso a Ferdinan. 
do , e quelle genii medesime , the si glorie-
ranno d'averci . fatto vilmente fuggire d'Italia, 
andranno a Napoli ad arricchirsi delle spo-
glie di nostri : la quale ignominia• io tollere- 
rei phi facilmente , 	se per alcuna probabile 
cagione si potesse dubitare della vittoria , ma 
come pub nascere in alcuno 	questo sospetto , 
the considerando la granaezza del nostro eser-
cito, topportunila the abbiamo del paese cir- 
costante , 	si ricordi, the 	straechi della lun- 
ghezza del cammino , 	assediati delle vettova- 
glie , pochissimi di numeth , e in mezzo di 
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tutto it paese inimico combattemmo si feroce. 
mente contro a grossissimo esercito. in sul fiu-
me del Taro ? II qual fiume corse quel dl 
con grande impeto pig grosso di sangue de-
gl'inzmici , (he di acqua propria : aprimmoci 
col ferro la strada , 	e vittoriosi cavalcammo 
otto giorni per it Ducato di Milano , 	che 
tutto ci era contrario: abbiamo al presente it 
doppio piii cavalleria, e tanti pia fanti Fran- 
zesi , 	che allora non avevamo , 	e in carzibio 
di tremila Svizzeri 	n'abbiamo ora ventidue- 
mila : gl'inimici sebbene aumentati di (anti 
Tedeschi , si pub dire, che a comparazione 
nostra siano poco augumentati , perche la ca- 
Palleria loro e quasi la medesima ., sono i me-
desimi Capitani, e battuti una volta con tont() 
danno da not , ritorneranno con grande spa-
vento a combattere , e forse i premj della vit-
toria sono si piccol i , che abbiano a essere vt 
lips/ da not ? E non pia presto tali , che 
el8bbiamo cercare di conseguirgli con qualche 
pericolo ? Perche non si combatte solamente 
la conservazione di tonic gloria acquistata , 
la conservazione del Regno di Napoli, la sa-
lute di tanti vostri Capitani , e di tanta No-. 
Lilta , ma semi posto in mezzo della campa- 
gna l'Imperio di tuna Italia , 	la quale pin- 
cendo qui, sara per tutto preda della pittoria 
nostra , 	perche , 	che altre genti , 	che altri 
eserciti restano agPinimici.P 	.Nel campo de' 
quail sono tutte l'armi, tutti i Capitani , the 
Fianna potuto mettere insierne, viz fosso , che 
not passiamo, un riparo , che not spuntiamo t 
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ci mate in seno .cose s) grandi, P Imperio , e 
le ricchezz,e di tutta Italia, la facolta di yen:  
dicarci 'di tante ingiurie , i quali due stimoli 
soliti ad accendere gh' uomini pusillanimi, 	e 
l'gnavi , se non moveranno la nazione nostra 
bellicosa , e feroce ,• potremo dire certamente 
esserci mancata pia presto la virtu , che la 
fortuna, la quale ci• ha arrecato occasione di 
guadagnare in si piccolo cameo , in si poche 
ore premj tanto grandi , e ianto degni , che 
ne pia grandi, 	ne phi degni n'avrefnmo sa- 
puto not medesimi desiderare . 

Ma in contrario it Principe d'Oranges par- 
1,5 	cosi . 

Se le cose nostre , 	Cristianissiroo Re i 
;ion fossero ridotte in tanta strettezza di tem-
po, ma fossero in grado , che ci dessero spa-
zro d'accumpagnare le forze con la prudenza, 
e con l'industria , e non ci necessitassero , se 
vogliamo perseverare nell'armi , 	a procedere 
impetuosamente , 	e contro 	a tutti i precetti 
dell'arte militare : sarei ancor'io uno di que-
gli, che consiglierei , che si rjfiutasse l'accor-
do , perche in verity mope ragioni ci confor-
tano a non l'accettare , non si potendo nega-
re, che it continuare la guerra sarebbe molt°. 
onorevole, e molto a proposito delle cose no-
sire in Napoli; ma i termini , ne'quali e ri- 
dotta Novara , 	e la Baca , 	dove non e da 
vivere pure per un g....,rno, ci costringono , se 
la vogliamo soccorrere , ad assaltare ?Mimi- 
ci subitamente , 	e quando pure , 	lasciandola 
perdere, pensiamo a trasferire in altra parte 
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dello State di Milano la guerra , la stagiane 
del •verno , che si appropinqua , 	molto inco- 
moda a guerreggiare in quash 	luoghi bassi , 
e pieni d'acqua , la quality del nostro eserci- 
to , it quale per la natura , 	e moltitudine si 
grande de'Svizzeri , 	se non sarci adoperato 
presto, potrebbe esser pin pernicioso a not , 
che 	agl'inimici 	la carestia grandissima de' 
danari , per la quale a impossibile it mante - 
nerd qui lungamente , ci necessitano ; non ac- 
cettando „taccordo , 	a cercare di terminare 
presto- la guerra ; it che non U pub fare al-
trimenti , che andando a dirittura .a combat-
tare con grininzici , la qual cosa per le con-
dizioni lore, e del paese , a tanto pericolosa, 
che e' non si potra dire , che it procedere in • 
questo mode non sia somma temerita , a irn-
prudenza , percha Palloggianzento loro a tanto 
forte per natura , 	e per arse , avendo avuto 
tempo si lungo a ripararlo , e a fort; carlo , 
i lioghi circostanti , 	che gli hanno messi in 
g,uardia , sono si opportuni alla difesa lore , 
e si bane muniti , it paese , per la fortezza 
de'fossi , e per l'impedimento dell'acque„ e si 
dijficile a cavalcare, che chi disegna d'anda-
re distesamente a trovargli, a non d'accostarsi 
loro di passe in passe con le cornodith , e co' 
vantaggi , e come si dice , guadagnando it 
pease, e gli alloggidmenti opportuni a palmo. 
a palrno , 	non cerca altro , the avventurarsz 
con grandissirno , e quasi certissimo pericolo ; 
perche con quale discorso , con quale ragione 
di guerra , con quale esempio di eccellenti 
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Capitani si debbe egli impetuosamente assal-
tare un esercho si grosso, the sia in uno al- 
loggiamento si forte , 	e st copioso d'artiglie- 
Tie ? Bisogna , chi mole procedere altrimenti 
the a caso , cercare di diloggiargli del forte 
loro col prendere qualche alloggiamento, the 
gli sopraffaccia, o con l'impedire loro le vet- 
tovaglle , 	delle quali cose non 	veggo se ne 
possa sperare alcuna, se non procedendo ma- 
turamente , 	e con lunghezza cji tempo , 	11 
quale ciascuno conosce che abilita abbiamo di 
aspettare ; senza the la cavalleria nostra non 
e ne di goal nonzero , ne di duel 94r ore , the 
mold forse si persuadono , essendone , come 
ognun .5a , amnzalati mold , mold anoora , e 
iron licenza , 	e 	senza licenza , 	ritornatisene 
in- Fronde , e la maggior parte di quegli , 
the restano stracchi per la lunga milizia , 
sono phi desiderosi d'andarsene, che di corn- 
Lettere , e it numero grande de'Svizzeri, ch'e 
it nem principale del nostro esercito ci e 
forse cosi nocivo, come sarebbe inutile sil pic-
colo numero . Perche , chi h quell° , the es-
perto della namra ,. e de'costumi di quella na- 
zione , 	e die 	sappia quanto sia difficile , 
quando sono tanti insieme , it maneggiargli , 
ci assicuri , 	che non facessero qualche peri- 
coloso tumulto , massimamente procedendo le 
cose con lunghezza , nHla quale per cagione 
de'pagamenti, ne'quali sono insaziabili, e per 
eltri accidenti possono rascere mil/a occasioni 
di alterargli : 	cosi restiamo 	incerti , 	se gli 
ajuti loro ci abbiano a essere medicina, o V e. 
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leno; e in questa incertitudine , come possia- 
mo not fermare i nostri consigli? Come pos- 
siamo 	not risolverci a deliberazione alcuna 
animosa , e grande? Nessuno dubita, the pith 
onorevole sarebbe , 	piz 	sicura per la• clffesa 
del Regno di Napoli la victoria, the Paccor-
do : ma in tulle le azioni umane , e nelle 
guerre massimamente bisogna spesso accomo-
dare it consiglio alla necessita, ne per desi- 
derio 	d'ottenere quella parte , 	ch' e 	troppo 
difficile,,,e quasi impossibile, esporre it tutto 
a many'estissimo pericolo (1) ; 	ne h nzanco 
uffizio del valoroso Capitano fare operazione 
di sad° ., che d'aninzoso . 	Non h states l'im- 
presa di Novara principalmente impresa vo- 
stra , 	ne appartiene se non per indirelto a- 
voi , che non pretendete diritto al Ducato di 
Milano, 	ne fu la partita vostra di .Napoli 
per fermarsi a fare la guerra nel Piemonte, 
ma per ritornare in Francia, a fine di rthr-
dinarvi di danari, e di gente , per potere 1,1'4 
gagliardamente soccorrere it Regno di Napo-
li, it quale in questo mezzo col soccorso del-
farmata partita da Nizza , con le genii Vi-
tellesche, con gli ajuti , e co'danari de' Flo- 

w Che questo sia vero, pub comprendersi dallesem-
pio di Fablo Massimo, chi cop la savi'zza sua vinse 
Annibale, restituendo lo Stato , come disse Ennio allo- 
mani ; e l'Orazione ch'egli fa a Paolo Emilio , 	esortan- 
dolo a temperar con la prudenza sua la troppa ferocia , 
e animosity di M. Varrone suo Collega nel Consolato , 
dimostra assai meglio la 'yenta • di questa sentenza Livia 
xel lib. z. della Deca 3. 
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rentini , s'intratterra tanto , 	che potra facil- 
mente aspettare le potenti propyisioni , 	quell 
ricondotto in Francia voi farete. 	Non sono 
gia io di quegli che affermi, che it Duca di 
Milano 	osserpera questa capitolazione , 	ma 
essendovi da 	lui , 	e 	da'Genovesi 	dati gli 
Ostaggi , e depositando it Castelletto secondo 
la forma de'capitoli , 	n'ayrete pure qualche 
arra , e qualche pegno: ne sari) peril da me-
rapigliarsi motto , che egl i , per, non avere a 
esser sempre prinzo percosso da poi , 	deside- 
rasse la pace; ne hanno per sua natura le 
leghe , dove interpengono mold , tale fermez-
za , o tale concordia , the non si possa spe- 
rare di averne a raffreddare , 	o a disunire 
dagli altri qualcuno , 	ne'quali ogni piccola 
apertura che not facessimo , ogni piccolo spi-
raglio, che ci apparisse , avremmo la vittoria 
facile , e sicura . Io finalnzente vi conforto ., 
Re Cristianissimo , all'accordo , 	non perche 
per se stesso sia utile , e laudabile, ma per-
die appartiene a'Principi savj nelle delibera-
zioni difficili , e moleste approvare per faci-
le , e desiderabile quella , che sia necessaria , 
o che sia mane° di tutte 	l'altre -ripiena di 
diffieolth , e di pericolo . 

Ripiglio it Duca 	d'Orliens le parole 	del 
Principe d'Oranges , e con tanta acerbity , che 
trascorrendo I'uno, e l'alfro impetuosamente dal-
le parole calde alle ingiuriose , Orliens proenti 
tutti lo smenti, e nondimeno l'inclinazione del-
la maggior parte del Consiglio, e quasi di tutto 
l'escrcito era , che s'accettasse la pace , potendo 
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tanto in tutti , e non meno nel Re , che ntgli 
altri , 	la 	cupidita 	del ritornarsene in Francia ', 
che itnpediva it conoscere it pericolo del Regno 
di Napoli, e quanto fosse ignominioso it lasciar 
perdere innanzi agli occhi proprj Novara ; c la 
partita d'Italia con condizioni, per la incertitu-
dine dell'osservanza , cosi inique : la quale deli- 
berazione 	fu 	con 	tanta 	caldezza 	favorita 	dal 
Principe &Oranges , che molti dubitarono , che 
a requisizione del Re •de'Rornani , al quale era 
deditissimo , non risguardasse merle all' interesse 
del Duca di Milano , 	che a quello del Re di 
Francia , ed era grande appresso a Carlo la sua 
autoriO , 	parte per 	l'ingegno , 	e 	valore suo , 
parte perche facilmente 	da' Principi sono ripu- 
tali savj quegli , 	che 	si 	conformano 	pia 	ally 
loro inclinazione . 	Fn adunque (I) stipulata la 
pace , la quale non prima giurata dal Duca di 
Milano , 	che it Re tutto intento al ritorno in 
Francia , 	se (2) n'ando subito a Turino solle- 
citato anche al partirsi da Vercelli, perche quel-
la parte degli Svizzeri , ch'era nel campo suo , 
per assicurarsi d'avere lo stipendio per tre mesi 
inter; , 	come dicevano avere sempre osservato 
con loro Luigi undecimo , con tutto che e' non 

(I) Fu fermata la pace tra '1 Re Carlo, e lo Sforza9  
come 	ho detto a' 9. 	d' Ottobre 1495. 	benche ii Giovio 
scriva a' 10. 

(2) Avanti che it Re andasse a Turino , 	scrive ii 
Giovio 	che it Marchese di Mantova , con licenza 	dei , 
Provveditori Veneziani , 	ftnda a trovarlo in Vercelli • 
dove fu molto onorato . 
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fosse stato loro permesso , 	e che non avessero 
militato Canto tempo per lui , 	trattavano di ri- 
tenere o it Re , o i principali della sua Corte; 
dal quale pericolo, bench& liberatosi con la su- 
bita partita , 	nondimeno 	avendo essi tau° pri- 
gione it Bagli di Digiuno, e gli altri Capi , che 
gli avevano 	condotti , 	fu alla 	fine 	necessitato 
d'assicurargli con statichi , e con promesse della 
domanda , ,la quale facevano . Da Turino it Re 
desideroso di stabilise la pace fatty , 	mandO al 
D11(43 di Milano it Maresciallo di Gies, , it Pre- 
sidento di Gannai , 	e Argenton per indurlo a 
parlamento seco , it che egli dimostrava di de- 
siderare , ma dubitare di qualche fraude , 	e 9 
per questo sospetto , 	o forse studiosaniente in- 
terponendo difficoha per non ingelosire gli ani-
rni de' Collegati , o per arnbizione di condurvisi 
come non inferiore al Re di Francia , 	propo- 
neva di fare l'abboccamento 	in 	(r) 	mezzo di 
qualche riviera , 	in sulla quale essendo stabilito 
un ponte , o con le harche , 	o con altra ma- 
teria , xestasse tra loro uno steccato forte di le-
gname , net qual modo si erano altre volte ab- 
hoccati insieme i Re di Francia , 	e 	d' Inghil- 
terra , 	e 	altri Principi 	grandi 	di Ponente : 	it 
che essendo ricusato dal Re , come cosa inde- 
gna di se , 	e 	avendo ricevuto da lui gli stall- 
chi , man& Perone di Baccie 	a 	Genova per 

(I) Tocca alquanto questa forma di abboccamento 
fra due Principi sospetti , di sotto nel lib. 7. dove it Ile 
Cattolico, e it Re Luigi s' abboccarono libeyamente sea-
ta diffidenza . 
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ricevere le due Caracche promessegli, e per ar- 
rnarne a spese proprie quattro alive.  per soccor-
rere le Castella di Napoli, le quali era gia cer- 
tificato non avere ricevuto 	it 	soccorso 	dell' ar- 
mata mandata da Nizza , 	e percie avere con- 
venuto d'arrendersi , 	se 	fra trenta di non fos- 
sero soccorse , 	disegnando 	mettervi 	su treatila 
Svizzeri , 	e congiugnerle con l'armata ritiratasi 
a Livorno , e core alcuni altri 	legni , 	che 	s'a- 
$pettavano di Provenza , 	i 	quali senza le navi 
grosse Genovesi , 	non 	sarebbero 	stati bastanti 
a questo soccorso , essendo gia ripieno it porto 
di Napoli di grossa armata , perche oltre a' le-
gni condottivi da Ferdinando , vi avevano i Ve-
neziani mandate venti galee , e quattro navi di. 
quelle che aveva espugnato . 	Man& ancora il 
Re , Argenton a Venezia , per ricercargit , che 
entrassero nella pace , e dipoi prese it carom], 
no di Francia 	con 	tanta 	celenta , 	e 	ardore , 
egli , e tutta la Corte d'esservi presto, che, non 
eie altro , 	non 	volse soprassedere in Italia po• 
chi i'di per aspettare 4 	che 	i Genovesi gli des- 
seto gli statichi promessi , come senza dubbio, 
non si partendo cosi presto , 	fatto 	avrebbero , 
e cosi alla fine d' Otiobre dell'anno mille gnat- 
trocento 	novanta 	cinque 	si 	ritorno 	di 	la da' 
morn; , simile piuttosto (non ostante le vittorie 
ottenute) a vinto , che a vincitore , 	lasciato in 
Asti , 	la 	qual Citta • simulo di aver comperata 
dal Duc.a 	d' Orliens , 	Governatore 	Gianiacopo 
da Triulzi con cinquecento lance Franzesi , 	le 
quali quasi tutte 	fra 	pochi 	giorni 	di 	propria 
autorita to seguitarono ; 	ne 	avendo 	lasciato al 
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soccorso del Regno di Napoli altia provvisiene , 
che rordine delle navi, che si armavano a Ge- 
nova e in Provenza , 	e 	l'assegnamento 	degli 
ajuti , 	e 	de'danari 	promessigli 	de'Fiorentini . 
Non pare dopo la narrazione dell'altre cose in-
degno di memoria , che esscndo in questo tem-
po fatale a Italia , che le calamity sue avessero 
origine dalla passata dei •Franzesi , 	o almeno a 
loro fossero attribuite, che (I) allora ebbe prin-
cipio quell' infermita , che e chiamata da' Fran- 
zesi it male di Napoli , 	fu delta compnemente 
dagl' Italiani le bolle , o it mai Franzese , per- 
the pervenuta in essi mentre 	erano a Napoli , 
fu da loro 	no! 	ritornarsene in Francia diffusa 
per tuna f Italia ; la quale infermite, o del tut- 
to nuova , 	o incognita insino a questa eta nel 
mostro Emisperio, 	se 	non nelle sue remotissi- 
me , e ultime parti, fu massimamente per molti 
anni tanto orribile , che come di gravissima Ca- 
lamity merita 	se. ne 	faccia menzione , 	perche 
scoprendosi , o con bolle bruttissime , 	le 	quali 
spesse 	volte diventavano 	piaghe 	incurabili , 	o 

(i Come it Giovio ha fornito nel lib. 4. di descriirer 
le guerre fra i Franzesi , 	e gli Aragonesi nel Regno di 
Napoli , 	allora egli si mette 	a scriver di questa conta- 
gione ; in che del tutto egli , e quest° Amore sono con-
formi, se non che it Giovio , recitando ropinion di co-
loro , che tengono esser venuto questo male dal mondo 
nuovo , non mette 	it rimedio del legno Guaico , come 
qui 6 posto. U Bentbo , conforme al Giovio, scrive , che 
questo male si scoperse 	al fin della guerra contro 	ai 
kranzesi nel Regno; ma dice egli, che comincio a Ta- 
ranto ; 	e cita it bracastoro, 	che 	in tre 	libri 	in 	versi 
Eroici ne scrisse . 
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con dolor; intensi?simi nelle giunture , e ne'ner- 
vi per tutto il corpo , 	ne 	usandosi per li me- 
dici inesperti di tale infermitii , 	rimedj 	appro.- 
priati , ma spesso direttamente contrarj , e che 
molto la facevano inaeerbire , 	priv6 	delta 	vita 
molti uomini di ciascun sesso , 	ed 	eta , 	molti 
diventati d'aspetto deformissirni 	restarono inuti- 
li , e sottoposti a cruciati quasi perpetui : 	anzi 
la maggior parte di coloro, che pareva si libe- 
rassero , 	ritornavano in breve spazio di tempo 
nella Trk, desima miseria , 	benche 	dopo it torso 
di molti 	anni , 	o 	mitigato 	r influsso 	celeste , 
die l'aveva prodotta 	cost 	acerba , 	o 	essendosi 

i per la lunga esperienza 	imparati 	rimedj op- 
portuni a curarla , 	sia 	diveniata 	molto mance. 
maligna , essendosi anche per se stessa trasmu- 
tata in spezie 	diverse 	dalla 	prima : 	calamila , 
della quale certamente 	gli 	uomini 	della nostra 
eta si potrebbero giustamente querelare, se per- 
venisse in essi senza 	colpa 	propria : 	perche 6 
approvato 	per 	consentimento 	di tutti quegli , 
the hanno diligentemente osservata la propriety 
di questo male , che o non mai, o motto dif-
ficihnente perviene in alcuno, se non per con- 
tagione del coito . 	Ma e conveniente rimuover 
questa ignominia 	dal nome Franzese , 	perch& 
si manifesto poi , 	che 	tale ,infermita era stata 
trasportata di Spagna a Napoli , 	ne propria di 
quella nazione , 	ma 	condotta 	quivi 	da quelle 
Isole , 	le quali 	( come in altro luogo pill op- 
portun 	ente 's,i dira) cominciarono per la na- 
vigazz ne 	di 	Cristofano Colombo GenoveSe 	a 
mant .starsi quasi 	in 	questi 	anni 	medesimi al 

nostro 
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nostro Emisperio , nelle quali Isole nendimeno 
questo male ha prontissimo , per benignita del- 
la natura , 	it rimedio , 	perche 	bevendo sola- 
mente del sugo d'un legno nobilissimo per mol- 
te doti memorabili , the quivi 
mamente se ne liberano . 

nasce , facilissi- 

1 &foci-0.11. Vol. I. 22 
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FINALE DI MODENA . 
Rorsari Antonio di Gio. Battista . 
Cavecchioli Gioseff Antonio Avvocato . 

FIRENZE. 
Molini Giuseppe Librajo . 
Pagani Giuseppe, e figlj Libraj . 

. 	Tassoni Ministro della Repubblica Italiana presso S. M. 
it Re d' Etruria .  

F 0 11. I. I'. 
Ilianconcini Carlo . 
Zappi Girolamo Regolatore di Finanza . 

GENOVA. 
Balbi E. Senatore. 
Bianchi Agostino al Bureau dell' Intern° . 
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Boneili Francesco al Bureau dcll'Interno . 
Fontana Domenico al Bureau dell'Interno . 
Tealdo Antonio , e Comp. Stampatori Libraj • 
Tomati Lorenzo al Bureau dell'Interno. 

LIVORNO, 
Betti Lorenzo. 
Buonavoglia Leonardo. 
Cartacci Luigi Capellano. 
Cianchi Vincenzo. 
Clannet Giuseppe. 
Frangi Nicola . 
Frugoli Ferdinando di Giuseppe. 
Guerrieri Leopoldo . 
Manteri Ferdinando . 
Matteucci Arrigo Guglielmo . 
Mugnai Vincenzo Direttore delle Regie Dogane. 
Nozzolini Alessandro . 
Salucci Vincenzo di Ferdinando . 
Scatizzi Steffano . 
Schulthesius Gio. Paolo . 
Spampani Giuseppe Pittore. 

LA D I. 
Acati Carlo Sacerdote. 
Alberiri Antonio . 

assi Dott. Agostino . 
Bernabiti (PP.) di S. Gio. alle Vigne. 
Bertoletti Bassano Sacerdote. 
Brunetti Alessandro Bibliotecario . 
Cavezzali Girola mo Capo Chimico dell' Ospitale . 
Codazzi Pietro Dottore . 
Cornalba Andrea Ingegnere . 
Ghisalberti Maurizio. 
Giudici Filippo Prolessore di Filosofia. 
Mancini Carlo . 
Rocchini Giuseppe Segretario presso la Municipalita. 
Rossi Giuseppe . 
Terzi Andrea Ingegnere . 
Trovati Filippo. 	 , 
Vimercati Rutiliano. 
•'Vistarini Odoardo. 

LONDRA. 
De Perdarvis Hackhvuse Comte de Cromwall. 
Nardipi Leonardo Staropatore Librajo . 
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MANTOVA. 

Partesotti Vincenzo Consigliere 	del Tribunale di prima 
Istanza , c membro del Collegio Elettorale de' Dotti. 

MILANO. 
Abamonti Giuseppe . 
Acerhi Antonio Ragionato di Casa Litta • 
Adamoli Carlo Invg-nere. 
Agrati Giuseppe . 
Agudio Francesco . 
Alario Sado. 
Albrisi Dott. Giuseppe. 
Aliprandi Carlo . 
Amati Carlo -Arcl.itetto Professore 	degli Elementi 	d'Ar- 

chitettura in Brera.  
Ambrosoli Giuseppe Ragionato, ed Ispettore Gener. per 

gli oggettt economici presso 1.' Econornato . 
Ainorelli Capitano Ajutantc di Campo del Generale Fio-

rella . 
Andreani Gian Mario . 	 • 
Amireoli Antonio I,uigi. 
Andreotti Giuseppe Tenente. 
Antolini Gio. Architetto . 
Arese Francesco. 
Arese Luigi . 
Arese Lucini Marco del Corpo Elettorale de Possidenti . 
Aricci Carlo del CORPO LEGISLATIVO . 
Arnaboldi Cristoloro . 
Arrigoni Decio. 
Arrigoni Gio. Avvocato, e pubblico Notaro di Milano . 
Bagliotti Cajmo Giacomo . 
Balabio Camillo Banchiere. 	• 
Balabio Capo Brigata Comanlante it secondo Reggimento 

d' Usseri . 
Balabio Pietro Banchiere . . 
Balathier Carlo 	Ajutaute 	Generale 	sotto Ispettore 	alle 

Rassegne . 
Balsam° Luigi . 
Banfi Ignazio Capo d'Ufficio dt prima classe nel Dipar-

timento della Guerra .  
Baranzoni Pietro sotto Capo'd'Ufficio nel Dipartimento 

della Guerra . 	 ' 
Barinetti Paolo Consigliere 	dcl Tribunal() 	di 	prima 

Istanza . 
Bassi Girolamo . 
Battaglia Gaetano . 	 . 
Beccaria Annibale Commissario Ordinatore della Repub-

blica Italiana. 
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Beecaria Giulio. 
Bellerio Avvocato Andrea Procuratore Nazionale. 
Bellotti Felice. 
Belltiontini Giuseppe Dott. ',Isle°, e Ministro della Re-

pubblica di Lucca presso la Rep. Ital. 
Beneggi Giglio Clemente Ingegnere. 
Beretta Pasquale Negoziante. 
Bernasconi Giuseppe Dott. Fisico. 
Bertoglio Luigi . 
Besana Cinque Vie Giacomo Antonio Ingegnere. 
Betalli Gioachimo Mercante di Starnpe. 
Betalli Giuseppe . 	 ' 
Bianchi d'Adda Carlo Tenente del Genio . 
Bignami France -co Ingegnere. 
Bolognini Alessandro. 
Borghi Luigi Dottore. 
Borsa Gio. 1:14010 del Cairo Lecisz.vrivo. 
Borsa ‘incenzo Neoziant?.. 
Borsotti 1;apo IITffirio della Gendarmeria. 
Borsotti Gaudenzio Consigliere . 
Bovara Stanislao Oratore del CORPO LEOISLATIVO . 
Bozzionegrone Antonio . 
Brebbia Giuseppe . 
Brenna Giacomo Ragionato. 
Brentani Giuseppe. 
Brentani 	r'dezzegra Fratelli. 
Bretti Gaetano Parroco di Crevenna . 

"Brioschi Gio. Ingegnere . 
Bucchia Capitano. 
Buonanomi Paola nata Balsama Crivelli. 
Busca Ignazio . 
Buttarelli Filippo Abate. 	 • 
Cadolino Francesco. 
Cadolino Dott. Giovanni . 
Cajmi Cristoforo Dott. Causidico, e Notaro. 
Cajrno Barnalyi Pagatore al Dipartimento della Guerra. 
Calderari Bartolomeo del Corpo degli Elettori: 
Calori Generale d'Artiglieria . 
Calori Giuseppe Agrimensore. 
Campagnola Luigi Generale Coniandante la Cavalleria 

della Rep. Italiana. 
Campioni Dott. Antonio. 
Canevari Ambrogio Ingegnere . 
Canonica Luigi Architetto, e Sopraintendeneo Generate 

alle Fabbriche Nazionali. 
Cantcl Carlo. 
Cantoni Carlo. 
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Canal Giuseppe Ingegnere. 
Caraccioli Gio. Battista Colonnello del prime Reggimen- 

. 	to dc: Cacciutori Ital. a Cavallo . 
.Careno Vincenzo Dottore di thirurgia. 
Carloni Francesco Duttore. 
Casati Francesco . 
Cassiraghi Carlo Tesoriere dell' Economato 
Catena Carlo Dottore . 
Cattaneo Carlo impiegato presso 1' Economato . 
Cattaneo Gaetano Pittorq. 
Cecchini Francesco Canonico. 
Ceriani Giuseppe 	Cesare impiegato nel 	Ministero dell' 

Intern°. 
Ceriani Giuseppe Ilegoziantc . 	., 
Cerini Ferdinand° nel Dipartimento della Guerra . 
Cesati Don. Francesco Segrctario 	presso 	la 	Prefettura 

d' Olona . 
Chiassi aanislao Ingegnere . 
Chiesa Gaetano Ragionato . 
Chiodelli Alessandro Capo d'Ufficio al Dipartimento del-

la Guerra . 
Chiusi Giuseppe Ingegnere. 
Colini Felice . 
Colombo Benedetto . 
Comini Antonio. 
Comi Siro Avvocato. 
Conti Andrea Ingegnere. 	• 
Conti Antonio Consigliere del Tribuoale d'Appello . 
Cornaggia Carlo. 
Cossoni 	Avvocato Antonio Capo della Divisione 	alle 

Acque , ed Opere pubbliche nel 'Ministero 	dell' In- 
terne . 

Cozzi Spiridione DM. Fisioo. 
Crespi Mari Francesco Ragionato Capes d'Ufficio 	presso 

it Consiglio Amministrativo di Guerra. 
Crivelli Paolo . 
Crivelli Visconti Antonio . 
Curioni Luigi . 
De Capitani Capitano Quartier Mastro Tesoriere 	al se- 

condo fleggimento d' Usseri . 
De Capitani Paolo Dottore . 
Dell'Acqua Andrea Ragionato . 
Della Porta Giuseppe Legislators , e Luogo Tenente del-

la Prefettura••d' Olona . 
Della Porta Pietro Avvocitto Assessore del ' Tribunale 

Crimarale . 
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Dell' U Pietro . 	 • 
Del Ponte Antonio . 
De Vecchi Giacomo Agrimensore in Gavirate , 
Dodici Venanzio impiegato nel Ministero della Guerra . 
Dones Cesare. 
Ferrario Francesco . 
Ferrario Nicola . 
Ferrario Pietro . 
Ferrario Vincenzo Commissario del Governo Italiano per 

la Strada del Sempione . 
Finati Giuseppe Dottore 	in Medicina , e Chirurgia , ct 

Medico dello Spedal Maggiore . 
Finati Lorenzo Dott. Chirurgo di S. Corona.. 
Fiocchi Dott. Fisico. 
Fiocchi Giuseppe. 
Fioroni Gio. Battista Capo d'Ufficio di prima classe neli 

la Ragionateria della Guerra . 
Foresti Pietro Ingegnere . 
Galeazzi Giuseppe Stampatore Librajo,. 
Galleari Gasparo Capitano . 
Galvagna Avvocato Francesco del CORPO LEGISLATIVo. 
Gambini Giovanni Segretario . 
Gariboldi Ercole . 
Garioni Carlo . 
Gavazzi Benedetto. 
Germani Francesco . 
Gherardi Commissario di Guerra. 

,Giegler Gio. Pietro Librajo. 	, 
Gherardini Teresa nata Litta. 
Ghislanzoni Gio. Battista Capitano. 
Girardi Francesco del Coarm LEGISLATIVO . 
Gironi Robustiano . 
Giudici Cesare Dott. Fisico . 
Ginnoni Gio. Battista Segretario del Tribunale di prima 

Istanza . 
Giusti Giuseppe Dott. Causidico, e Notaro. 
Greppi Giovanni. 
Greppi Giuseppe Fortunato. 
Guarnieri Paolo Emilio Direttore Generale 	delle Poste 

per la Rep. Italiana . 
Guinzoni Alessandro . 
Lampugnani Gaetano . 
Lancetti Vincenzo Direttore Generale degli Archivj 	del 

Ministero della Guerra . 
Lecchi 6/morale di Divisione . 
Lecchi Luigi . 
Leilutte lialilassare Negoziante. 
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Ling Alberto. 
Litta Biumi Giulio . 
Litta Girolamo Canonic,* Ordinario della Metropol. 

:Litta Pompeo. 
Litta Visconti Arese Antonio , Membro del Collegio Elet-

torale de' Possidenti della Repubblica Italiana , Pre-
sidente della Commissione del Foro Bonaparte, ed 
Amministratore dell' Ospedale Maggiore . 

Lomazzi Gaetano . 
Lonati Dott. Carlo . 
Lonati 'Giacinto Tenente di Cavalleria. 
Longhi Giuseppe Professore d'Incisione nel Ginnasio 

Nazionale di Brera . 
Longo Prefetto del Dipartimento d'Olona . 
Luciani Antonio Avvocato . 
Luini Giacomo Consigliere del Tribunale,d'Appello. 
Lunati Antonio . 
Macchi Bartolomeo del CORPO LEGISLATIVO . 
Maderna Dott. Antonio . 
Maestri Gio. Avvoc., del CoaPo Lactsuerivo, e Diret-

tore generale della Commission di Liquidazione. 
Magenta Dott. Pio del Collegio Elettorale de'Dotti . 
Magni Domenico Negoziante. 
Maggi Giuseppe . 
Maggi Pietro . 
Manara Baldassare . 
Manni Gaetano . 
Manzi Giorgio Avvocato. 
Manzoni Alessandro. 
Manzotti Dottore in Chirurgia , e Chirurgo nell' Ospital 

Maggiore. 
Marani Luigi Ragionato . 
Marliani Pietro . 
Marocco Giuseppe Avvocato . 
Martella Gio. Antonio. 
Martini Gioachimo alla terza Divisione del Minister,* 

della Guerra . 
Mazzuchelli Luigi sotto Ispettore alle Rassegne . 
Melzi Gio. Antonio.  
Mentaschi Giovanni Capo d' Ufficio nel Dipartimento del-

la Guerra . 
Merli Giuseppe Ingegnere Ragionato in Capo di Fortifies 

cazione . 
Messerati Francesca nate Sormani . 
IVIllossewitz Andrea General,* di Brigata . 

Guicc. VOL 1. 	 24 
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Minetti Pietro Dottore. 
Minola Francesco . 

 Minonzio Gaetano. 
Molteni Ingegnere Ferdinando Segretario del Ministro 

dell' Intern alla Divisione delle Acque, ed Opere 
pubbliche. 

Mozzoni Frosconi Luigi-, 
Mulazzani Gio. Elettore . 
Narboni Capo Squadrone del secondo Reggimento d'Us-

seri . 
Negri Gaetano membro dell' Economato . 
Negri Gio. Battista Segretario della Commissione 'di Li-

quidazione. 
Nicolini Gio. Battista Dott. Fisk°. 
Olivieri Cipitano Ajutante Maggiore al secondo Reggi-

mento d'Usseri . 
Orbecchi Carlo Avvocato . 
Orrigoni Antonio .. 
Pagani Giuseppe Processante nel Trib. Criminale. 
Paganini Antonio Ragionato . 
Pagliari Angelo. 
Palombini Capci d'Ufficio. 
Pancaldi Giuseppe Segretario della Prefettura d'Olona . 
Paolucci Capo Battaglione Direttore della Marina nel 

Dipartimento della Guerra . 
Paradisi Consultore . 	 • 
?area Carlo Ingegnere di Milano , Misuratore , ed Ar-

chitetto Idraulico della Nazione Piemontese . 
Parea Paolo figlio di Pietro. 
Parravicini Giacinto . 
Parravicini 'Giacomo. 
Parravicini Giuseppe . 
Pedretti Giuseppe Maria. 
Pensa Giuseppe Antonio Aggiunto Direttore Generale 

deli Ilficio di Liquidazione. 
Perabe Giuseppe Aggiunto alla Registratura della Prefet-

tura d' Olona. 
Peregalli Francesco del CORPO LEGISLATIVO. 
Petracchi Angelo Segretari' di Finanza. 
Pezzoli Giuseppe d'Albertone. 
Plana Gio. Battista . 
Pianazza Natale . 	 :r 
Piantanida Dott. Pietro Ferrante Segretario Archivista 

' presso it Gran Giudice Ministro della Giustizia . 
Piantanida Luigi Avvocato .  
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Pignatelli 	Capo 	Squadrone del second°. Reggimento 

d'Usseri . 
Pino Domenico Generale di bivisione. 
Pino Giacomo Capo Squadrone . 
*Pirovano Gio. Antonio . 
Pisenati Avvocato 'Giuseppe Cansigliere del Tribunate 

Criminale . 
Pistoja Giuseppe Dottore . 
Polini Consigliere . 
Poma Leopoldo Avvocato . 
Poma Pietro Commerciante . 
Ponti Gio. Battista Ragionato . 
Porro Giberto . 
Porta Anacleto Dott. Fisico . 
Porta Gasparo Banchiere . 
Portirelli Luigi . 
Pozzi da Perego Francesco Canonico . 
Preda Antonio Dottore di Sacra Teologia , e Parroco di 

Garbagnate Rotta . 
Prina Ministro di Finanza della Rep. Italiana. 
Radigo Giuseppe Segretario del Ministro della Guerra . 
Ramixoni Giuseppe Capo d'Ufficio al Dipartimento della 

Guerra. 
Ramazzotti Giuseppe Cristoforo Ragionato . 
Rapazzini Carlo Chimico Farmaceutico. 
Rasori Gio. Dott. Fisico , ed Ispettore Gpnerale di Sanity 

per la Rep. Italiana . 
Ravizza Quartier Mastro Tesoriere della seconda mezza 

Brigata di linea. 
Reale Donato Commerciante . 	. 
Regalia Maurizio Ragionato eenerale nel Ministero del-

la Guerra. 
Regis Carlo Capitane . 
Resnati Carlo . 
Riario Sforza Giovanni . 
Riboni Girolamo Dottore . 
Ricchi Giorgio Segretario Redattore del CoaPo LEGIS-• 

LATIVO . 
Rigamonti Tommaso Commissionario. 
Ripamonti Carpano Paolo Ingegnere. 
Rogeri Giuseppe . 
Romano Nicela Capitano d'Artiglieria . 
Roma Orsini Giulio it figlio. 
Rosnati Dottore Assessore del Trib. Criminale . 
R.ssi Francesco . 
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Rossi Giuseppe Ragionato. 
Rossi Luigi Elettore del Collegio de'Dotti, Capo Divisio-

,ne per l'Istruzione pubblica. 
Rovaglia Francesco Ingegnere . 
Rusnati Natale Abate. 

''Sanner Avvocato 	Baldassare Consigliere net Tribunale 
Criminale. 

Savini Gaetano Protocollista della Prefettura d' Olona . 
Schieppati Giuseppe 	Segretario Protocollista 	presso il 

Gran Giudice Ministro della Giustizia. 
Settala Luigi . 
Silva Giovanni. Avvocato. 
Sironi Andrea . 
Smancini Avvocalio Antonio del CORPO LEG1SLATIVO . 
Soave Francesco C. R. S. 
Solenghi Ispettore Generale di Sanita Militare per to 

parte Chiruro0ica . 
Somaglia Carlo . 
Strocchi Dionigi Oratore del CORPO Ixotstkrtvo. 
Ticozzi Stefano . 
Tirelli Carlo Negoziante. 
Tordore Giovanni Comrnissario Ordinatore . 
Torelli Dott. Carlo Segretario nell' Economato. 
Trivulzi Alessandro . 
Trivulzi Giovanni Giacomo . 
Vaccani F. Capo 4'Ufficio di prima classe nella Ragio-

nateria Generale del Ministero della Guerra. 
Vaccani Gaetano Pittore. 
Valardi Fratelli Mercanti di Stampe. 
Valcarenghi Angelo . 
Vandoni Dott. Fisico. 
Varini Gaspar() Capitano. 
Vassalli Pietro .  
Veladini Luigi Stampatore Nazionale . 
Vico Marco. 
Vigan6 Luigi Ausano Dott. Fisico . 
Viglezzi Giuseppe Capo d'Ufficio nel Ministero delle 

Relazioni Rstere . 
Villa Gio. Galeazzo. 	, 
Villata Dott. Michele Segretario presso it Ministro dell' 

Interno. 
Vimercati Francesco Avvocato. 
Viscardi Baldassare Dottore. 
Visconti Ciceri Filippo . 
Visconti Francesco . 
Visconti Giuseppe . 
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Vittadini Vincenzo Avvocato. 
Volpini Ignazio Capitano Quartier Mastro. 
Zafferri Giovanni. 

'ZaneIla Francesco . 
MODENA. 

Bellentani Guido . 
Cagnoli Pietro. 
Campi Giulio. 
Campori Carlo. 
Cranchi Aurelio Dott. Legale. 
Montanari Grazio Avvocato. 
Montanari Paolo. 
Montecucoli Francesco. 
Montevecchio. 
Moreali Giovanni. 
Olivari Giuseppe del CORPO Laotswaiwy. 
Paolucci Gian Pietro. 
Rinolli Marino Librajo. 
Vaccari Luigi del Coaro Laotst.Artvo. 

MONZA. 
Cernuschi Luigi. 
Mantegazza Agostino Canonico . 
Mantegazza Paolo . 

NANTES. 
Carcani Stampatore Librajo. 

NAPOLI. 
Acton Cay. Don Giovanni . 
Chiomenti D. Nicola Maria. 
Gala D. Ottavio. 
Girardi Sig. Don Ferdinando . 	- 

NOVARA. 
Castellani Tettoni. 
Gautieri Medico delegato del Dipartimento . 
Gattinara Breme Arborio membro del Consiglio Genera-

le, ed Amministratore del Dipartim. d'Agogna. 
Leonardi Luigi del CORPO LEotsuarvo. 
Maffioli Luatti Consigliere Giuseppe . 
Rovida Felice del CORPO LEGISLATIVO . 
Rusconi Giovanni Librajo . 

BORGOMANIRO 
, Dipartimento dell'Agogna . 

Rossignoli Filippo. 
' 	GHEMM a 

Dipartimento suddetto . 
Ramelliul Paolo Dott. 

   
  



374 
PARIGI: 

Corona Dottore ,. 
Marescalchi Consultore di Stato, e Ministry Plenipoten-

ziario della Rep. Italiana . 
Santorelli Commerciante. 
Selvaggi Gaspaao. 
Sotira Medico . 

PARMA. 
Blanchon Giacomo Librajo . 
Clerici Giuseppe . 
Penazzi Guido.  

PAVIA. 
Barbieri Gio. Battista Cassiere di Finanza . 
Borda Siro Professore di Medicina . 
Broglio Giuseppe Dott. Legale. 
Brunacci Vincenzo Professore di Matemattca. 
Butturini Professore di Lingua Greca . 
Campari Camillo kvvocato .Causidico. 
Eredi di Pietro Galeazzi. 
Gandini Giacinto Dott. Coadjutore alla Biblioteca . 
Guini Carlo Dott. Fisico. 
Monti Vincenzo Professore d'Eloquenza. 
Rognoni Antonio . 
.Tela Luigi Dottore . 

PIACENZA. 
Orcesi Ignazio di Nicol?) Stampatore Librajo . 

RAVENNA. 
Brandolini Luigi . 
Miserocchi . 

REGGIO. 	 . 
Carnevali Giuseppe. 
Caselli Francesco . 
Caselli Piet() Avvocato Luogo Tenente Legale presso la 

Prefettura del Crostolo . 
Coppini Dott. Antonio Capo della prima Sezione di Pre-

fettura nel Dipartim. del Crostolo i. 
Corghi Luigi. 
Davoglio Giovanni. 
Fadigati Paolo Prefetto dcl Dipartim. del Crostolo k. 
Mattioli Dott. Fortunate Giudice 
Merosi Carlo Professore di Chimica nel Liceo . 	4  
Paglia Giovanni. 
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Solhni Pietro Com.° Generale del Carreggio . 
Tri'Velli Ignazio. 
Viani Don. Luigi Promot. Nazionale . 

".Zuccari Bovi Dott. Francesco. 
RIMINI. 

Panni Luigi . 
Zavaglia Dott. Antonio. 

ROMA. 
De 'Santis Francesco . 

SIENA. 
Fioechi Eustacchio delle Scuole Pie, Professore di Filo- 

sofia , e di Matematica nel Collegio Tolomei . 	' 
'Pied Giovanni Nobil Cavaliere. 

TORINO. 
Actis Avvocato Giuseppe Bibliotecario Nazionale. 
Balbino Gaetano Librajo . 
Birago Borgaro Vittorio. 
Botta Carlo Medico . 
La Bouliniere P. Seg. gen. dell'Amm. Gen. del Piemonte. 
Provana Michele Saverio . 
Yeglio Dottore in Medicina . 

TRENTO. 
Menapace Floriano . 

TRIESTE. 
Sola Luigi-  Librajo. 

VENEZIA. 
Dal Mistro Angelo Arciprete di Mardra nel Trivigiancr. 
Manin Conte Alvise. 

VERONA. 
Bisesti Pietro Librajo .  
Marogna Gio. Giuseppe Elettore neT Collegio de' Possi-

denti , e del CORPO LEGISLATIVO . 
..VIADANA. 

Gognetti Carlo Avvocato. 	 • 
VIENNA. 

Careno Illustriss. Sig. Luigi Dott. di Medicina ) e Chi-
rurgia . 

VIGEV AN 0 . 
Robecco Antonio Ingegnere. 
Yai Alasandro Pretore. 
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