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PREFAZIONE 

DANTE ha viaggiato peí mondo intero con 
la sua fantasía portentosa e ha tratto co

lorí viví dalla geografía e dalla storía, íntendía-
mo de' tempi suoi, o deí precedenti peí suo ím-
mortale lavoro. L'evidenza della descrizíone 
dei paesaggí, ha indotto moltí, tra í qualí íl 
Troya, 11 Balbo, i l Fraticelli, ad asseríre che 
Dante fosse stato ín un luogo o ín un altro. 

In un breve prologo del nostro lavoro ci 
tornerebbe difficíle raccoglíere í cenní del le 
diverse regíoní, cui Dante alinde con í suoí 
ricordi geograficí o storící, e notando che la 
maggíor parte delle descrizíoní, delle símílitu-
dini trattano dell'Italia, ov'eglí nacque, pel-
legrinó, mori nell'ansíe deH'esilio, alie cui v i -
cende prese parte con animo appassionato, 
ci limitiamo di preporre al nostro lavoro un 
breve cenno della storía d' Italia, fino ai tempi 
di Dante. Come si sia conosciuta la storía 
d' Italia nel medio evo, giá si é fatto un gran 
passo per 1'intelligenza del poema. La cogní-
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zione poi di luoghi o di fatti che non appar-
tengono al nostro paese, hanno per Dante un 
rapporto ad esso. Onde puó dirsi che le co-
gnizioni geografiche o storiche, manifestate dal 
Poeta nella sua Commedia, rapporto ad ele
mento non nostro, possono immaginarsi come 
un complemento della geografía storica d? Italia, 
come un complemento del grande quadro del 
nostro paese, colorito nelle pagine dell'immor-
tale Poema. D i piü é da considerarsi che Dante 
ha richiamato la geografía e la storia di altri 
luoghi, non solamente con quel discernimento 
che si poteva avere da uno nativo d'Italia e 
poco conoscitore di fatto di paesi lontani, per 
quanto i l consentissero le cognizioni geo
grafiche storiche del tempo; ma anche perché 
ha dato a questo elemento plástico del suo 
lavoro tutta 1' impronta del suo genio e della 
sua Índole, secondo le impressioni della sua 
educazione e della sua coltura territoriale. 

L.'Italia da prima fu detta Saturnia, per la 
sua origine mitica. Saturno, cacciato da Creta, 
dalfíglio Giove, trovava ospitalitápresso Glano 
nella nostra Penisola. Quindi i vari suoi nomi: 
Enotria da Enotrio, guidatore delle colonie ar-
cadiche; Esperia, perché posta all'occidente; 
ed Italia, da Italo suo antico re. L ' Italia fu da 
prima occupata dai Tirreni che diedero.nome 
al mare che la fiancheggia. 

L ' invadevano poi gl ' Iberi, i Celti, i Pe-
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lasgi, gli Elleni, i Troiani, gli Olsci, i Latini, 
i Sanniti, i Marsi ed altri popoli. Ma nessuno 
prima dei Romani la dominó con maggiore 
potenza degli Etruschi che restaura roño l'an-
tica gloria tirrena. 

Bello é i l suo collocamento. Giace in mezzo 
alia zona tora per ata settentrionale, rimanendo 

> quasi ad egual distanza dal Polo e dall'Equa-
tore. Ha superficie di 370 000 chilometri qua-
drati, e quindi é la ventesimasettima parte di 
Europa. Si tiene che i l contorno della Peni-
sola sia di oltre 4500 chilometri, divisi cosi: 
1200 per le linee terrestri, 3325 per la ma-
rittima. La maggiore linea che possa misu-
rarla da un punto all'altro, senza toccar mare, 
é di dieci gradi e mezzo di longitudine dal 
Monte Blanco, nelle Alpi Pennine al Capo 
Pizzuto nella Calabria. Dal Capo Pizzuto al 
Capo Spartivento vi corrono altri 185 chi
lometri, onde la lunghezza maggiore e di 
1345 chilometri W. 

Accenniamo altre variejmmigrazioni di po
poli nell' Italia. 

Da queste immigrazioni dipende l'origine e 
lo sviluppo storico di essa. Gli Etruschi erano 
seguí t i dai Liguri , dai Vene t i . Gli Umbri, gli 
Italo-Olsci e i popoli della Magna Grecia oc-
cupavano la parte piü presso i l Mezzodi. 

(1 ) LORIA, L ' I ta l ia nella D i v i n a Commedia, 
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Le altre principali invasioni non fanno che 
cementare le glorie italiche. I Gaili, i Boi, i 
Senoni che assediano Chiusi, i cui cittadini 
invocano l'aiuto di Roma, destano nuove ener-
gie e nuovi avvenimenti. 

Roma emerge grave di ferro e di trofei. 
Quindi la guerra con Pirro, e poi le guerre 
Puniche, e le gare con Annibale, assopite ne-
gli ozi di Capua, e la distruzione di Cartagine, 
e i contrasti con Giugurta, e le pugne Cim-
brica ed Itálica, capitanate da Mario, e infine 
la grandezza di Cesare, sotto i l cui dominio 
i confini dell'Impero si congiungono da Oc
cidente coll 'Océano Atlántico, a Settentrione 
col Reno e col Danubio; coll'Eufrate ad 
Oriente, e col deserto della Libia a Mezzo-
giorno. 

Romolo Augustolo é 1' ultima larva della 
serie imperiale. Odoacre schiaccia i l colosso 
di Cesare; ma ecco i l regno Gótico che tor
menta 1'Italia per sessant'anni e termina con 
Teia. Principia l'esarcato con Belisario e Nar-
sete. Ecco la grande figura di Giustiniano che 
ricompone i l Diritto, e nella tregua dei com-
battimenti da opera alia serena proclamazione 
del giusto. Alboino, re dei Longobardi, s'in-
signorisce delle pianure, alie quali da nome 
i l suo regno e ne costituisce capitale Pavia. 

Muore Alboino, succede ad esso Clefi, no-
minato dai duci longobardi, ma Clefi viene 
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ucciso da un suo servo. Quindi 1' Italia e di
visa dai magnati in trenta Principati, soggetti 
al Re, onde Torigine del feudalismo. 

La prepotenza dei Longobardi desta i l papa 
Adriano ad invocare l'aiuto di Cario Magno 
che frena le esuberanti pretese di Desiderio W 
e spegne la dominazione Longobarda, che du-
rava da oltre due secoli, e istituisce 1'Impero 
d'Occidente. Ma la dinastía di Cario Magno 
non duró oltre un secólo, declinando con un 
principe inetto, cioé Cario i l Grosso. 

In questo tempo Berengario, duca del Friuli, 
si fa eleggere re d' Italia, ma con infausta sorte, 
perché viene disfatto dal Re di Borgogna, e 
ritiratosi a Verona, vi cade ucciso. Quindi 
nuove gare di principi, e inattese successioni 
di monarchie. Dopo Ugo, conté di Provenza, 
regna Berengario I I , cui Ottone I toglie i l 
governo e che viene avvelenato poi da Ot
tone I I I nel 1002. Arduino, márchese d' I -
vrea, tolta occasione della vacanza dell' I m 
pero, si fa proclamare re d' Italia. Arrigo di 
Germania gli si oppone, lo vince e va a Roma 
per prendere la corona imperiale. Ad Arrigo 
succede Corrado i l Sálico, sotto i l quale i 
Comuni italiani incominciarono a reggersi 
da sé, divenuta la sudditanza all'Impero non 
altro che un semplice omaggio. Sotto Cor

eo P t r . vi. 
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rado 1' Italia era divisa cosi: Olrico Maniredi, 
márchese di Susa, possedeva gran parte del 
Piemonte; gli Arcivescovi erano signori di 
Milano; i Marchesi d'Este avevano i l dominio 
di Modena e di Reggio; i Duchi di Carinzia 
la Marca di Verona; i Marchesi di Toscana 
la Toscana; la Romagna veniva governata da 
vari Baroni; Salerno, Capua, Benevento com-
ponevano diversi Principati; i Safaceni signo-
reggiavano i l Gargano, le Puglie; le Calabrie 
erano soggette agí' Imperatori di Costantino-
poli; Venezia, Amalfi, Genova, Pisa s'impo-
nevano ai mari ed al commercio^ ed a Pisa 
ed a Genova obbedivano la Sardegna e la 
Corsica, mentre la Sicilia era schiava dei Sa- • 
raceni. 

Roma era dei Pontefici. 
Gli Arrighi I I I , IV e V succedevano al Sá

lico, e sorgeva 1' infausta questione delle in-
vestiture, che termina col trionfo del Papato, 
per opera di Gregorio V I I , ma 37 anni dopo 
la sua morte. Poi vengono i tempi di Federico 
Barbarossa, distruttore di Milano. Poi la lega 
Lombarda, i l grande giuramento di Pontida e 
la gloriosa battaglia di Legnano, e poi la pace 
di Costanza nel 1183. Quindi le conquiste di 
Federico I I ; quindi le guerre dei Piacentini e 
Parmigiani, onde si divise tutta la Lombardia; 
poi i tenaci conflitti degli Svévi contro Roma, 
Manfredi é vinto da Cario d'Angió nel 1266 ; 
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poi i l cruento dramma del Vespri Siciliani 
nel 1282. 

L ' Italia, al fine del secólo xm, nel tempo 
piü vicino a Dante, si componeva cosi: i l 
Regno di Napoli obbediva a Cario d'Angió; 
i Pontefici dominavano anche gran parte della 
Romagna. I Polenta erano signori di Ravenna, 
gli Ordelaffi di Forli, i Montefeltro di Urbino. 
Nella Toscana turbata e divisa, primeggiavano i 
Fiorentini. Le fazioni del Bianchi e dei Neri, 
s'erano diffuse e rimescolate in questo paese, 
dopo gli avvenimenti del Regno di Napoli, 
onde Dante diceva, a proposito della Toscana : 

Ed ora ¡n te non stanno senza guerra 
l i vivi tuoi ( 1 ) . 

Le terre di Venezia erano signoreggiate 
dai Comneni, dai Carraresi e dagli Scaligeri; 
quelle della Lunigiana dai Malaspina. Venezia, 
al pari di Genova, stendeva 1' impero sui mari. 
Le cittá della Lombardia, che s'erano rette a 
comune per molto tempo, piegavano alie si-
gnorie, e in ciascuna di esse, due o tre fami-
glie si gareggiavano i l potere, con ferocis-
simo accanimento. I Geremei a Bologna 
dominavano, dopo la cacciata dei Lambertazzi; 
gli Estensi riuscivano a carpiré i l comando 
di Modena e di Ferrara; i Correggio quello 
di Parma, i Bonaccolsi quello di Mantova. II 

( 1 ) Phrg , V I , Ha. 
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Piemonte era contrastato dalle pretese dei 
Conti di Moriana, dei Marchesi di Saluzzo 
e di Monferrato. Ecco 1' Italia al tempo di 
Dante. Senza avere innanzi questo quadro ge-' 
nerale, non si puo fare giusto apprezzamento 
di ció che dice i l grande Poeta intorno al-
1' Italia nella sua Commedia. 



Abido. Cittá sulla spiaggia asiática dell' Elle-
sponto, patria di Leandro che si annegó traversando 
a nuoto lo stretto per recarsi a Sesto, ove dimorava 
la sua amante Ero. 

Serse, figlio di Darío re di Persia, cui successe nel 
regno l'anno 485 avanti Cristo, costrui tra Abido e 
Sesto i l ponte di barche per pas'sare in Europa (1). 

Dante parla di Abido quando accenna al passaggio 
dell'Ellesponto fatto da Leandro, per notare con iper-
bolico ardire, la distanza che passava fra lui e Ma-
telda, la quale, benché fosse di tre soli passi, a lui 
sembrava vasta come 1' Ellesponto: 

Tre passi ci facea i l fiume lontani; 
ma Ellesponto, lá 've passó Serse, 
ancora freno a tutti orgogli umani, 

piü odio da Leandro non sofferse, 
per mareggiare intra Sesto ed Abido, 
che quel da me, perché allor non s'áperse ( 2 ) . 

Acheronte, Acheron. Fiume del lutto che 
gli antichi immaginarono: fiume infernale (3). E' i l piü 
grande fiume dell'Inferno dantesco che cinge tutto 
i l primo cerchio, e scende fino al centro. E' nominato 
da Dante come fiume nella cui riva Virgilio gli dará 
ragione delle pene degli ignavi: 

Ed cgli a me; « le cose tí fien conté 
quando noi fermerem l i nostri passi 
sulla trista riviera d'Acheronte » (^). 

(1 ) ERODOT. V I I , 34, 43 ; ( 2 ) P u r g . X X V I I I , 70. 
TUCID. V I I I , 61 , ; DIOD. Sic. ( 3 ) VIRG. E n . V I , 295 ; V I I , 
X I , 2, 3, 5; CHTES. par. 2 3 ; 3 1 2 ; OM. Oi i s s . X , 513. 
P«rg. X X V i n , 7 4 ; í ) f A í y » . n , 9 . ( 4 ) / « / . I I I , 76. 
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Dante fa chiamare da Catone Acheronte col nonio 
di « mal fiume », dicendo di Marzia: 

Or che di lá dal, mal fiume diraora, 
piü mover non mi puo per quella legge 
che fatta fu quando me n'uscii fuora ( i ) ; 

come egli stesso lo chiama « riva malvagia » quando 
parla del tragitto delle anime nella barca di Caronte: 

Poi si ritrasser tutte quante insiemc, 
forte piangendo, alia riva malvagia 
che atiende ciascun uom che Dio non teme. 

Carón dimonio, con occhi di bragia 
loro accennando, tutte le raccoglie; 
batte col remo qualunque s'adagia ( 2 ) . 

Dante accenna anche ad Acheronte quando nota 
che l'anima, al punto dalla morte, cade o alia riva 
del Purgatorio o alia riva dell'Inferno: 

Scnz'arrestarsi per sé stessa cade 
mirabilmente all'una delle rive; 
quivi conosce prima le sue strade (3). 

Acone, non pieve di Lucca, come viene notato 
dal Tommaseo, ma torre vicina a Firenze, ond'ebbe 
origine la famiglia dei Cerchi. Appartenne ai conti 
Guidi. Con questo nome, osserva i l Repetti (4), i piü 
antichi storici fiorentini intesero indicare, non solo i l 
circondario del Piviere di S. Eustachio di Acone, ma 
tutta quella porzione della valle inferiora dal fiume 
Pieve, a cominciare da Montegiovi, ove ha termine la 
provincia dal Mugello, sino sotto a Montefiesola. Ri-
stretto quindi i l Piviere a una parte di detta valle, é r i -
masto il nome di Acone a due borgata, una con avanzi 
di antico castalio, a con chiasa parrocchiale ,(S. Eusta
chio in lerusahm) e l'altra con una chiesa filíale sotto 
i l titolo di S. María in Acone. I I castello di Acone 
fu de' conti Guidi sino dal secólo x i , confermatone il 

( 1 ) Pu rg . I , 88. (3) P u r g . X X V , 85. 
( 2 ) / « / . 111, 106. ( 4 ) jDt{. geogr. fis. stor. Tose. 
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possesso da Arrigo V I , e da Lodovico I I . Poiché nel-
l'anno 1099 i conti Alberto e Ugo,figIi del conté Guido, 
donarono all' Eremo di Camaldoli terreni posti nel 
Piviere d'Acone, nei luoghi di Monte Bonello, della 
Rufina, di Pomino e di Falgano. Nella prima meta 
del secólo xm, abitava nel castello d'Acone la con-
tessa Beatrice dei conti di Capraia, vedova del conté 
Marcovaldo di Dovadola(i). 

I I Dragomanni nell' appendice storico-geografica 
alie Cronache di Giovanni Villani, soggiunge che la 
distruzione del castello di Monte di Croce fu la prin-
cipale cagione dell'odio dei conti Guidi contro la Re-
pubblica florentina. Era ov'é ora i l borgo di Trespiano, 
distante 12. chilometri da Pontassieve (2). 

Dante ricorda Acone per accennare al luogo d'o-
rigine della famiglia de' Cerchi: 

Sariasi Monternurlo ancor dei conti, 
sariensi i Cerchi nel pivier d'Acone, 
e forse in Valdigreve i Buondelmonti (3). 

Anche la famiglia dei Donati, dalla quale trasse 
origine quella dei Cerchi, ebbe podere in questo Pi
viere e vi fu patrona della chiesa di S. María in 
Acone (4). 

Acquacheta. Fiume che nasce sul monte di 
S. Benedetto, in un luogo dell' Eremo, e dopo vari 
svolgimenti, cade nella valle vicino alia Terra del 
Solé. Si congiunge ai torrenti di Riodestro e Tronca-
losso e quindi muta i l nome in quello di Montone. 
Passa Forli, scorre fra i l sobborgo di Porta Adriana 
e la cíttá di Ravenna e si riversa neU'Adriatico con 
l'altro nome. II suo corso é di 70 chilometri. E' i l primo 
fiume dell'Appennino, dopo i l Po, che vada direttá-

( 1 ) Arch iv io D i p ! . F i o r . Ca- v ina Cummedia. 
stclío. (3) Par . X V I , 64. 

( 2 ) LORIA, V i t a l i a nella D i - (4) REPETTI, loe. cit. 
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mente al mare. Dante vi allude per la similitudine, 
onde ritrae i l divallamento del terzo girone: 

Come quel fiume, che ha proprio caramillo 
prima da monte Veso invér levante, 
dalla sinistra costa d'Appennino, 

che si chiama Acquacheta suso, avante 
che si divalli giú nel basso letto, 
cd a Forli di qucl nome ¿ vacante ( i ) . 

Nota opportunamente i l Bassermann (2) che i corsi 
d'acqua della parte bassa della Romagna andarono fino 
dal piü antico tempo soggetti a moltepíici mutamenti, 
e si puó congiungere a questo fatto l'altro che i loro 
nomi non sonó rimasti cosi fissi, come suole avve-
nire pei fiumi che hanno un proprio letto ben deter-
minato. Tale circostanza é da tenere presente per una 
difficoltá che offre la frase che Acquacheta 

. . . a Forli di quel nome é vacante. 

La spiegazione piü semplice e che i l fiume presso 
Forli non si chiama piü Acquacheta, tria Montone. 
Ma tale mutamento di nome non avviene, almeno 
nelle condizioni presentí, precisamente presso Forli, 
ma súbito dopo la confluenza delle Tre Fonti. Posto 
ció, sembra meritare attenzione l'opinione del Re-
petti (3), che cioé i l nome di Montone é venuto a 
poco a poco in voga a cominciare dal secólo xiv, 
mentre ai tempi di Dante i l fiume portava presso a 
Forli soltanto i l nome di fiume di Forli e perció era 
realmente vacante del suo nome. 

Acqua d'Elsa. Derivante dal fiume Elsa che 
si distende per la valle dello stesso nome e imbocca 
neirArno. L'Elsa Morta si tramuta in Elsa Viva al 
luogo di Onci, per 1' alimento di polle vive di acqua. 
Qui l'acqua d' Elsa ha una proprietá tutta particolare, 
d'indurire i corpi in cssa immersi, come avvertirono 

( 1 ) / » / . X V I , 94. (3) D iK . geogr. fis. sior. ¿ i l l a 
( 2 ) Orme d i Dante. Toscam, 
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i l Boccaccio ( i ) e Fazio degli Uberti (2). Quesla in-
crostazione di corpi, diviene notabile sotto i l ponte 
di S. Marziale e la eficacia di detta acqua apparisce 
ancora nel canale, o gora, negli edifici di Spugna, 
nome che viene al luogo per i depositi calcarei che, 
non solamente incrostano i l fondo della valle, ma 
coprono anche i l ripiano di Colle Alto (3). Dante 
accenna ad acqua d'Elsa quando si fa volgere rim-
provero da Beatrice della sua dimenticanza per lei, e 
paragona i pensieri induriti di Dante alie materie 
íbssilizzate dall'acqua d'Elsa: 

E se stati non fossero acqua d' Elsa 
l i pensier vani intorno alia tua mente, 
e i l placer loro un Piramo alia gelsa, 

per tante circostanze solamente 
la giustizia di Dio, nello interdetto, 
conosceresti all'arbor moralmcntc (4). 

Acquasparta. Villaggio della Romagna, deri-
vato da un piccolo torrente dello stesso nome che ha 
origine dai colli che s'innalzano fra S. Gemini e Qua-
drelli e che dopo 24 chilometri di corso si mette in 
Tevere.Nel medio evo forte castello, del quale riman-
gono gli avanzi. Dante vi allude a proposito di Matteo 
di Acquasparta, capo dell'Ordine francescano e poi 
cardinale, che a tempo di Bonifacio e di Dante ebbe 
parte nelle vicende fiorentine. II poeta aecusa costui di 
troppa larga interpretazione della regola francescana: 

Ma non fia da Casal, ne d'Acquasparta, 
lá onde vegnon tali alia scrittura, 
che l'un la fugge e l'altro la coarta (5). 

Acri o Acra. Cittá di Siria detta S. Giovanni 
d'Acri e Tolemaide. 

E' sopra un monte che signoreggia un paese fer-
tile. Ai tempi delle Crociate, Goífredo Buglione se 

( 1 ) De. f u m i m h n s . (3) REPETTI, D i ^ . 
( 2 ) Di l lamundo, 1. 111, cap. ( 4 ) Purg . XXX111 

V I I I . (5) Par . X I I , 124. 



ne impossessó quasi senza conflitto nel 1100, ma 
dopo la battaglia di Tiberiade, Saladino la riprese 
nel 1187 e vi edifico un forte antimurale. Dopo molti 
conflitti, cadde interamente nelle mani dei Saraceni 
nel 1291 e fu 1' ultima possessione dei Cristiani in 
Palestina. 

Dante ricorda Acri per rimproverare Bonifacio V I I I 
che volgeva le armi contro i prepotenti Colonnesi, in-
vece di volgerle contro i Musulmani. Questo rimpro-
vero lancia contro Bonifacio peí supposto consiglio 
di Guido da Montefeltro al Pontefice per abbattere 
i Colonnesi. Dante ía parlare Guido cosi: 

Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 
e non con Saracin', nc con Giudci; 
• che ciascun suo nimico era cristiano, 

e nessuno era stato a vincer Acri, 
né mercatante in térra di Soldano; 

ne sommo uficio, ne ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capestro 
che solea far l i suoi cinti piü macri ( i ) . 

Adige. Fiume formato da diversi ruscelli che, 
scendendo dalle ghiacciaie tirolesi del Pizzo Blanco, 
forniano tre laghetti, verde, grigio e blanco. E' deter-
minato da due correnti principali, dall'Adige propria-
mente detto e dall'Eysach che vi confluisce sotto a 
Bolzano. Lambe i l lato oriéntale del monte Baldo in 
augusto letto, e passato l'altipiano di Rivoli, entra in 
pianura, ove si estende e diviene profondo fino al-
1' unirsi al mare. Nel suo corso di circa 400 chilo-
metri passa per Trento, Roveredo, Rivoli, Verona, 
Caldiero, Ronco, Carpí, Legnano. Presso Carpí co
munica col Po, mediante i canal! Adigetto e Canal 
Blanco, e per altri minori col Bacchiglione. La media 
larghezza dell'Adige da Trento a Verona e di 90 a 
100 metri, da Castagnano al mare di 200. Dante ac
cenna all'Adige a proposito della ruina apertasi da 

( 1 ) I n f . K X V Í l , 85. 
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esso nel luogo detto delle Chiuse degli Sclavini di 
Marco i 

Qual e quella ruina, che nel flanco 
di qua da Trento l'Adicc percosse 
o per tremuoto o per sostegno manco, 

che da cima del monte, onde si mossc, 
al piano e si la roccia discoscesa, 
ch'alcuna via darebbe a chi su fosse; 

cotal di quel burrato era la sccsa. 
E in su la punta della rotta lacea 
1'infamia di Creti era distesa, 

che fu concetta nella falsa vacca ( i ) . 

Come puré per dinotare la Lombardia, secondo i l 
modo antico, la quale comprendeva tutta ITtalia su-
periore, compresa la Marca Trevigiana e la Romagna, 
dice: 

In sul paese ch'Adice e Po riga 
solea valore e cortesía trovarsi, 
prima che Federigo avesse briga ( 2 ) . 

Ed anche per significare i l confine occidentale 
della Marca Trevigiana, fa diré da Cunizza da Ro
mano : 

A ció non pensa la turba presente, 
che Tagliamento ed Adice richiude, 
né per esser battuta ancor si pente; 

ma tostó fia, che Padova al Palu.de 
cangerá l'acqua che Vicenza bagna, 
per essere al dover le genti crude (3). 

Adriano. Forma antica e poética per indicare 
1'Adriático. Dante nomina i l lito Adriano per indi
care forse la chiesa di S. María in Porto o in Classe 
presso Ravenna, dove alcuni vogliono che dimorasse 
s. Pier Damiano (4); ma notiamo che questa casa 
fu fondata da Pietro Peccatore degli Onesti nel 1096 
mentre Pier Damiano mori nel 1072. Quindi se si 
dovesse intendere per chiesa e monastero del lito 
Adriano la fondazione di Pietro degli Onesti, dovrebbe 
escludersi la dimora di Pier Damiano. Alcuni sosten-

( 1 ) I n f . X I I , 4. (3) Par . I X , 43. 
( 2 ) Pu rg . X V I , 115. (4) Cf. A. CIMMINO, 
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gono che prima di Pietro degli Onesti fosse in quel 
luogo una casa di Nostra Donna in sul lito Adriano, 
forse la Santa Casa di Loreto ( i ) e forse S. Maria 
di Porto Novo sotto ü monte presso Ancona (2), ma 
queste opinioni non si possono sostenere (3). Noi 
non ammettiamo, nella terzina che citeremo, la divi-
sione dei due Pietri, né la sostituzione del fu al fui 
nel secondo verso di essa, come vogliono alcuni in
sinuando che ivi si tratti dei due Pietri, cioé di Pietro 
degli Onesti e di Pietro Damiano. La persona é una 
sola, Pier Damiano, che accenna alia dimora nei due 
luoghi cioé sul Catria, ossia nel monastero di Ponte 
Avellana e nella casa di Nostra Donna sul lito Adriano: 

In quel loco fu' io Pier Damiano 
e Pietro peccator; fui nella casa 
di Nostra Donna in sul lito Adriano ( 4 ) . 

Ma se Pier Damiano fu certaniente in Ravenna 
e nella Casa di Nostra Donna e se i l monastero fon-
dato da Pietro Onesti non esisteva ancora alia morte 
di s. Pier Damiano ; se le opinioni per la Casa di 
Loreto e peí monastero presso Ancona non hanno 
alcun valore che si deve intendere per la casa di 
Nostra Donna sul lito Adriano, bisogna aífatto esclu-
dere che Pier Damiano fosse moñaco di Ravenna, 
tanto piü nel postumo monastero fondato dagli Onesti. 
Dunque bisogna conchiudere che si alinda a qualche 
fatto ignoto della vita del Santo, o meglio all' ultima 
missione di s. Pier Damiano a Ravenna, che ridusse 
all'ubbidienza del Pontefice (5). 

Adriático. Golfo formato dal mare Mediterrá
neo che bagna da una parte le coste d'Italia e dal-
l'altra quelle della Dalmazia. I suoi fiumi tributari 
principali sonó l'Ofanto, la Pescara, i l Reno, il Po, 

( 1 ) MONALDO LEOPARDI, Auto- ( 3 ) C. RICCI, Ul t imo r i f u g i 
biografió,, pag. 392 e seg. pag. 124 

(2 ) COTINI, S. Pier D a w i a v i , ( 4 ) Par., X X I , 121 
:c. Ancona 1865. ( 5 ) SCARTAZZIXI, CO muí . 
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l'Adige, la Brentá, la Piave, il Tagliamento, l'Isonzo, 
tutti ñuni; d'Italia: dal lato oriéntale vi confluiscono 
la Cettina, la Neranta, i l Dríno, e la Scombi. Le 
isole principali dell'Adriático sonó sulla costa d' Italia 
quelle di Tremiti, sul lato opposto le isole di Brioni, 
di Pola, celebri per le cave- di marmo. Dopo le isole 
del golfo di Quarnero, vengono quelle della Dalmazia. 
I porti principali deH'Adriatico, sonó quelli di Otranto, 
di Brindisi, di Bari, di Ancona, di Rimini, di Chiog-
gia, di Malamocco, di Venezia, di Porto Quieto, di 
Pola, di Fiume, di Zara, di Sebenico, la baia di Sa-
lona, i l porto di Spalatro, Santa Croce, Cattaro. Nel-
l'Albania ha i porti di Antivari, Dukigno, Alessio e 
Durazzo. Gli antichi chiamavano l'Adriatico Mare 
Superum per distinguerlo da quella parte del Medi
terráneo che bagna i l lato opposto d'Italia da Genova 
a Napoli e che si chiamava Mare Inferum. Dante 
accenna all'Adriático nel Volgare Eloquio (1) e nella 
Commedia quando parla dei confini del regno dovuto 
a Cario Martello, alludendo alio sboccare del Tronto 
e del Verde in questo mare: 

E quel corno d'Ausonia, che s'imborga 
di Bari, di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga ( 2 ) . 

Agobbio, Gubbio. Antichissima cittá, Tantico 
Iguvium, o VIginium dei Romani, alie falde dell'Ap-
pennino, alia sinistra del Tevere, distante 40 chüo-
metri da Urbino, di cui seguí quasi sempre la sorte. A i 
tempi di Dante non era della importanza che ottenne 
per la famosa scoperta delle tavole Eugubine. Fu pa
tria di Bosone della famiglia de' Raffaelli, presso al 
quale si opina dimorasse Dante come maestro dei figli 
di lui. Non sonó sufficienti gli argomenti che si hanno 
per rendere certo questo fatto. Gubbio si presenta col 
suo turrito palazzo al viaggiatore che, venendo dal 

( 1 ) í, 10. ( 2 ) Par . V I H , é i . 
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Catria, e raggiunta la scheggia attraverso una vía 
scabra fra le gole dei monti, si pone nel punto di d¡-
visione dell'Adriatico e del Tirreno, e s'iñcontra nel 
Cascio, scendendo sempre piü verso la pianura. Sol 
paese é i l monastero di S. Ubaldo, cui Dante alinde 
nel Paradiso: 

, . . e I'acqua che discende 
del colíe eletto del beato Ubaldo ( i ) . 

Su questo passo il Bassermann (2), contradicendo 
i l Bartoli (3), cerca di sostenere l'opinione della di
mora di Dante a Gubbio. 

Dante accenna anche a Gubbio parlando di Ode-
risi : 

« O h » , dissi luí, «non seí tu Oderisi, 
l'onor d'Agobbio, e l'onor di qucll'arte, 
che ' alluminare ' chíamata e in Parisi?» (4). 

Dante ricorda qui la patria di Oderisi, ma i l r i -
cordarla non é argomento d'aver veduto lui, perché 
sebbene Oderisi avesse avuto i natali a Gubbio, aveva 
pero i l centro della sua azione artística in Bologna, 
secondo ció che asserisce Benvenuto da Imola nel suo 
commento. La tradizione della dimora di Dante é 
viva sempre in Gubbio. 

Aguglione, Aquilone e Auguglione. Ca-
stello distrutto in Val d'Elsa. Vi acquistarono podere 
fino dal 1126 gli arcivescovi di Firenze per donazione 
fatta ad essi dalla vedova d'un Adolfino da Catignano 
in Val d'Elsa (5). Da qui si crede traesse i natali i l 
Giudice Baldo, quel «villan d'Aguglione» menzionato 
da Dante, seppure non era egli di un luogo dello 

( 1 ) Par . X I , 37. Dan te ; SCARTAZZINI, Ene. Dant . 
( 2 ) Orme d i Dante. e i l mió scritto Dante i n Guhhio. 
(3) Storia della Lett , i ta l iana, ( 4 ) P u r g . X I , 79. 

vol. V. Vedi TROYA, Veltro alie- (5) BORGHIXI, Díscorsí; LAMÍ, 
gorico; F E L U . Memor ie ; BALDO, M o n . Eccl . F l o r . V. REPETTI, 
V i t a d i Dante i V R A T i c K L i . i ^ i l a d i loe. cit. 



stesso nome, assai vicino a Firenze riel pivierc di 
Settimo ( i ) : 

O quanto fóra meglío esser vicine 
quellc genti ch' io dico cd al Gallüzzo 
ed a Trespiano aver vostro confine, 

che averie dentro, e sostener lo puzzo 
de] villan d'Aguglion, di quel da Signa 
che giá per barattare ha l'occhio aguzzo ! ( 2 ) . 

Alba. Detta nella sua fondazione Albalunga, per
ché posta alia metá del monte Albano, ove si sten-
deva per lunghezza. Dominava larghe campagne, 
aveva a' piedi i l lago Albano. Distava da Roma (sud-
est) 22 chilometri. Venne fabbricata, secondo Tito 
Livio, da Ascanio figlio di Enea, che ne lasció re Sil
vio suo figlio, detto cosi perché nato nelle selve. Que-
sti ebbe a figlio Enea Latino, padre di Silvio Latino 
che fondo alcune colonie, note peí nome di Coló
me latine. Tutti i re d'Alba, oltre i l proprio nome, 
tennero i l nome di Silvio. Dopo la morte di Latino, 
si succedettero Asti, Capi, Capeto, Tiberino. Quest'ul-
timo, volendo passare i l fiume Albula, vi si annegó 
e gli diede i l suo nome. Passó i l regno ad Agrippa 
suo figlio e da Agrippa a Romolo Silvio, Romolo Silvio 
ebbe per successore Aventino, forse quello ond'ebbe 
nome il colle di Roma. Proca, figlio d'Aventino, ebbe 
due figli, Numitore ed Amulio. Nel moriré dispose a 
favore di Numitore, pero Amulio usurpó i l trono pa
terno, ma ucciso da Remo, i l comando tornó a Nu
mitore. Ottantadue anni dopo la fondazione di Roma 
si ha cenno di Alba, quando vi era dittatore Cluilio, 
e quindi Mezio Fuffezio che fu fatto uccidere da Tullo 
Ostilio, nello stesso tempo che Alba venne distrutta e 
i suoi cittadini furono uniti a quelli di Roma. Dante 
parlando dell'aquila, símbolo dell'impero, scrive: 

Tu sai ch'e' fece in Alba sua dimora 
per trecent' anni ed oltre, infino al fine 
che|i"tre ai tre pugnar per lui ancora ; (3) 

( 1 ) A r c h . D i p l . F i a r . v. S. Do- ( 2 ) Par . X V I , 52. 
nato a T o r r i . (3) Par . V I , 37. 
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Albia, latino Albis o Elba. Fiume della.Ger-
mania che riceve le acque della Multa o Molta, la
tino Molda, oggi Moldava. Dante accenna all'Albia 
per parlare di Ottachero, ovvero Ottocaro I I , figlio 
di Venceslao e ñipóte di Ottocaro I re di Boemia, a 
cui successe nel trono nel 1253 : 

L'altro, che nella vista lui conforta, 
resse la térra, dove l'acqua násce, 
che Multa in Albia, ed Albia in mar ne porta; 

Ottachero ebbe nomo, c nelle fasce 
fu meglio assai che Vincislao suo figlio 
Barbuto, cui lussuria ed ozio pasee ( i ) ; 

Alessandria. Cittá di Piemonte, fondata nel 1177, 
si estende sopra una pianura bagnata dal Tanaro e 
dalla Bormida che vi ha presso la foce. Sorse per 
opera delle Repubbliche di Milano e di Cremona per 
la difesa dei detti fiumi. Prese nome da Alessandro I I I 
e fu detta della Paglia, forse per le case di paglia 
ch'ebbe nella sua origine. Fece resistenza a Federico 
Barbarossa che la escluse dalla pace di Costanza e 
non le resé perdono che nel 1184, mutandogli il nome 
antico in quello di Cesárea. Ai tempi di Dante do-
minava i paesi posti sulle íive del Tanaro e della 
Bormida. 

Dante fa motto di Alessandria, facendo accennare 
da Sordello Guglielmo V I , duca di Monferrato, vit-
tima. di furore popolare i l giorno 8 di settembre 
del 1290: 

Qiiel che piú basso fra costor s'atterra, 
guardando in suso, é Guglielmo márchese 
per cui ed Alessandria e la sua guerra 

fa pianger Monferrato e Canavesc ( 2 ) . 

Alpe, dal latino Alpes. Catana di montagne 
dell' Europa céntrale che comincia dal monte Cassino 
in Italia presso i l colle di Tenda, fra le sorgenti della 
Roia e del Tanaro e che dopo un breve spazio dal-

(1 ) P u r g . V I I , 97. RATORI, R. I . S., V I I I , 1164 
( 2 ) P u r g . V I I , 133; cf. Mu- e seg. 
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Test áll'ovest, montando verso i l nord sino al Val
iese, si stende all'est sino alie sorgenti della Trava, 
e quindi si piega a poco a poco verso i l sud-est, vol-
gendosi in semicerchio nell' Illiria ove ha termine. 
Pero le Alpi Dinariche si possono considerare come 
una continuazione di questo sistema di montagne, per
ché per mezzo di esse si forma l'unione con i Balkani. 

Dante usa Alpe in numero singolare, facendone 
cenno quando vuole indicare i l luogo ove é i l lago 
di Benaco, ossia i l lago di Garda: 

Suso in Italia bella giacc un laco 
appié dell'AIpe che scrra Lamagna 
sovra Tiralli , che ha nome Benaco ( 1 ) . 

Accenna all'Alpe quando ritrae le sette donne, 
raffiguranti le Virtü che s'appressano al luogo dove 
scaturiscono il Lete e 1' Eunoe: 

Le sette donne alfin d'un'ombra smorta, 
qual sotto foglie verdi e rami nigri 
sopra suoi freddi rivi l'Alpe porta ( 2 ) . 

Quando accenna alia badia di S. Benedetto, posta 
sulla schiena del monte, presso il luogo ove i l tor
rente Acquacheta si congiunge ai torrenti del Rio De-
stro, di Troncalosso, che uniti insieme divengono i l 
fiume Montone: 

Come que! fiume che ha proprio cammino 
prima da monte Veso in ver levante 
dalla sinistra costa d'Appennino, 

che si chiama Acquacheta suso, avante 
che si disvalli giú nel basso letto, 
e a Forli di quel nome é vacante (3). 

O quando per Alpe intende un monte in genere, 
come allora che vuole significare la pioggia di fuoco 
sopra i violenti contro Dio: 

Sovra tutto i l sabbion d'un cader lento 
piovean di fuoco dilátate falde, 
come di nevé in Alpe senza vento (4). 

( 1 ) Ü f . X X , 6 1 . (3) I n f . X V I , 94. 
( 2 ) Pu rg . X X X I I I , 109. ( 4 ) / « / . X I V , 28. 
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Alpestre o Alpestre. Le rocce alpestri sonó 
le Alpi, dalle quali discende i l Po, cioé l'altezza delle 
Alpi onde ha principio il monte Appennino che di
vide l'Italia, distendendosi fino alia Sicilia. Dante no
mina «l'alpestre rocce» per Alpi, quando accenna ai. 
trionfi dell'aquila sopra i Cartaginesi: 

Esso atierro l'orgoglio degli Arábi, 
che di retro ad Annibale passáro • 
l'alpestre rocce, di che, Po, tu labi ( i ) . 

Altrove é notato «alpestro monte» per Appennino 
e quindi viene insinuata la continuazione delle Alpi 
per mezzo di questo monte: 

Che dal principio suo, dov' c si pregno 
i alpestro monte, ond' c tronco Peloro 
che in pochi lochi passa oltra quel segno ( 2 ) . 

Altra volta é usato «alpestro» in forma aggettivale 
di arduo, di ripido: 

Era lo loco, ove a scender la riva 
venimmo, alpestro, e per quel ch' ivi er' anco 
tal ch'ogni vista ne sarebbc schiva(3). 

Altaforte. Castello del' Périgord in Guascogna, 
provincia che nel secólo xn apparteneva all' Inghil-
terra. Dante ne parla a proposito di Bertram dal Bor-
nio, visconte di Altaforte nella diócesi di Périgueux, 
uno dei piü celebri trovatori provenzali che pose di
scordia fra Enrico re d' Inghilterra e i l figlio Enrico 
dal Cortomantello. Dante lo pone fra i seminatori di 
discordie e lo fa parlare a lui in questo senso : 

E perché tu di me novella porti, 
sappi ch' io son Bertram dal Bornio, quelli 
che diedi al re Giovanni i mai conforti. 

lo feci i l padre e i l figlio in sé ribelli; 
Achitofel non fe' piü d'Ansalone 
e di David co' malvagi pungelli (4). 

( 1 ) Par. V I , 49. ( 3 ) I n f . X I I , 1. 
( 2 ) Purg . X I V , 31 . (4) I n f . XXV111 
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Alvernia, Alvernusmons. Dettó anche Yerna 
o Pietra Venia. Monte Pernice nel Casentino fra le 
fonti del Sieve c quelle del Sette, dove s. Francesco 
fondo un oratorio, e ricevette le sacre stimmate. Un 
tempo fu signoria dei conti di Chiusi e di Monte-
doglio, discendenti da un Goffredo, figlio d' Ildebrando, 
privilegiato da üttone I (7 decembre 967) che ebbe 
dall' imperatore in feudo gran parte dell'Appennino 
casentinese con le sue'diramazioni di monti e di bo-
schi, di Calvane, di Caprese, di Foresto, sino in Petra 
Verna. Ben si conviene i l nome di «pietra» al crudo 
sasso che Orlando, signore di Chiusi, donó a s. Fran
cesco suo ospite nel 1213, e che i figli di Orlando 
confermarono a dominio dei frati dell'Alvern'a nel 1274. 
II primo eremo fu edificato nel 1218, alia base meri-
dionale del gran masso che si sporge acuto sopra i l 

. dosso della montagna che incombe agli strati compatti 
di calcárea d'un colore bia: 
per perifrasi aH'Alvernia: 

Nel crudo sasso, intra Tevcrc ed Arno, 
da Cristo prese I'ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno ( 1 ) . 

Anagni. L'antica Anagnia o Alagna, capitale 
degli Ernici, distante 70 chilometri da Roma. Poggia 
essa sopra una colima e domina la valle del Sacco 
presso la via Latina, onde si va a Napoli per S. Ger
mano. Fra le dadici stelle che ne compiono la nobiltá 
sonó da noverarsi i Gaetani o Caetani, onde Bonifa
cio VIH, e i Conti che diedero alia Chiesa due. pon-
tefici. Fu asilo di Alessandro I I I che scomunicó i l 
Barbarossa. 

Dante ricorda due volte Anagni, sempre per Bo
nifacio VIH. La prima, quando rammenta l'oltraggio 
fatto a questo pontefice, dimorante in Anagni, da No-
garet e Sciarra Colonna, generali di Filippo il Bello: 

( 1 ) Par. X I , 106. V. il Crudo sasso. 
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Perché men paia i l mal futuro e i l fatto, 
veggio in Alagna entrar lo fiordaliso, 
e nel vicario suo Cristo esser catto. 

Veggiolo un' altra volta esser deriso ; 
veggio rinnovellar l'aceto e i l fele, 
e tra vivi ladrpni esser ancisOi 

Veggio i l nuovo Pilato si crudele, 
che ció nol sazia, ma senza decreto 
porta nel templo le cupide vele ( i ) . 

La seconda volta, quando si fa predire da Beatrice 
il pontificato di Clemente V e la morte di lui che 
avverrebbe poco tempo dopo, onde Bonifazio sarebbe 
respinto nella buca dei simoniaci, per dar luogo al 
nuovo tormentato: 

E fia prefetto nel foro divino 
allora tal, che palese e coverto 
non anderá con lui per un cammino. 

Ma poco poi sará da Dio sofferto 
nel santo uficio; ch' ci sará detruso 
la dove Simón mago é per suo merto, 

e fará quel d'Anagna andar piü giuso. ( 2 ) 

Antandro dal greco Antandros. Cittá marittima 
della Grecia minore (s), dalla quale si partí Enea per 
venire in Italia (4). Dante segué l'opinione di Lu-
cano e dice che quando Pompeo, dopo la disfatta di 
Farsaglia si ritrasse in Egitto, Cesare ve lo inseguí 
e passato TEUesponto, approdó ai lidi della Frigia 
minore per vedere i l luogo ove fu Troia: 

Antandro e Simoenta, onde si mosse, 
rivide, e lá dov' Ettore si cuba, 
e mal per Tolommeo poi si riscosse (5). 

Aíltenora. Una delle quattro principali divisioni 
concentriche, onde si conforma 1' ultimo cerchio in-
fernale. Dante l'ha nominata cosi da Antenore, prin
cipe troiano, che nei poemi d' Omero é delineato 
come uomo savio ed eloquente, che consigliava i 

( 1 ) Punr . X X , 85. (3) ERODOT. V Í I , 42 vi 2 6 ; 
( 2 ) Par . X X X , 142. V . I n f . TUCID. V I I I , TO6. 

X I X , 82. ( 4 ) VIRG. E , i . I I I , 6. 
(5) Par . V I , 67. 
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Troiani a restituiré Elena ai Greci per salvare la 
patria ( i ) . Ma Dante ha certo seguíto un'altra tra-
dizione che indica Antenore come traditore della 
patria, per aver consegnato ai Greci i l Palladlo (2). 
Dante accenna all'Antenora quando si fa demandare 
da Bocea degli Abatí come egli potesse stare in An-
tenora: 

« Or tu chi se', che vai per l'Antenora 
percotendo », rispóse, « altrui le gotc 
si che, se fossi vivo, troppo fora ? » ( 3 ) 

Antenori. Dante chiama cosi i Padovani, per
ché la tradizione designa come fondatore di Padova 
Antenore, supposto da Dante traditore della patria. 
Dante, facendo narrare da lacopo del Cassero la sua 
uccisione per tradimento di Azzo VI I I di Este, chiama 
i Padovani Antenori non solo per indicare Torigine 
della loro patria, ma anche per congiungere 11 ricordo 
del tradimento di Antenore, col tradimento fatto a 
lacopo del Cassero (4) : 

Che tu mi sie de' tuoi prieghi córtese 
in Fano si, che ben per me s' adori, 
perch'io possa purgar le gravi offese. 

Quindi fu' io, ma l i profondi fori, 
ond' usci '1 sangue, in sul qual io sedea, 
fatti mi füro in grembo agli Antenori (5). 

Appennino. Dante chiama «gran giogo» l 'Ap-
pennino: 

Indi la valle come i l di fu spento, 
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia, e i l ciel di sopra fece intento 

si, che '1 pregno aere in acqua si converse: 
la pioggia cadde, ed ai fossati venne 
di lei ció che la térra non sofferse (6). 

( 1 ) OM. // . I I I , 148 e seo-.; ( 5 ) I n f . X X X I I , 88. 
203 c seg.; 262 e seg.; V I I , 345 ( 4 ) LAX. OTT. BUTI, ANÓNIMO 
e seg. FIORENTINO, SERRAV. T A I . . \ ' R L . 

( 2 ) V . STRAB. X I I I , 1, 53 ; DAN. ecc. 
PAUS. X , 27 ; VIRG. E n . I , 242 (5) Pura . V , 70. 
é seg. (6) P u r g . V, 115. 



Allude poi al Sasso d' Appennino, parlando del 
Catria, gigante degli Appennini: 

Tra due l i t i d' Italia surgon sassi, 
e non molto distanti alia tua patria, 
tanto che i tuoni assai suonan piü bassi; 

e fanno un gibbo, che si chiama Catria, 
disotto al quale e consecrato un ermo 
che suole esser disposto a sola l a t r i a ( i ) . 

L'Appennino é un sistema di montagne che tra
versa 1'Italia in tutta la sua lunghezza, dal colle di 
Altare fino al capo delle Armi, sul faro di Messina. 
I I nome di Appennino trae origine da pen, voce cél
tica che significa capo, cima, alto monte. La tradizione 
insinúa che Dante fosse ricevuto dal priora Moricone 
nel monastero di Ponte Avellana. Questa opinione, 
sostenuta dal Gibelli e dal Nicoletti, fu combattuta da 
molti, e recentemente dal Morid (2). I I Bassermann ci 
richiama in questo modo alia tradizione avellánese: 
« L'edificio ch'oggi alberga i seguaci di Pier Damiano 
e che ad onta di tutta la sua semplicitá, fa 1' impressione 
di luogo cómodo e spazioso, consta di un oblungo ret-
tangolo, la cui facciata si aderge ap punto sopra i l di-
rupo della Cesena. Una delle celle é dalla tradizione 
battezzata al nome di Dante». E piü sotto: «Ancora 
un altro luogo del chiostro mette in relazione con 
Dante. Nell'anticamera, presso la biblioteca, si trova 
addosso alia párete, tra le finestre, le quali offrono 
puré uno splendido panorama, un brutto busto di 
Dante con una lunga iscrizione del 1557, la quale 
vuole attestare che Dante dovrebbe aver dimorato in 
questa cameretta e avervi composto una gran parte 
della sua " opera quasi divina ". Pero sembra che so
pra l'esattezza di questa ipotesi siano sorti gravi dubbi. 
Poiché 1' immagine del poeta fu portata in una grande 
sala, postavi sotto un' iscrizione del 1662 che av-

( 1 ) Par. X X I , 106. ( 2 ) D u é e e i l 
F o n í ' Avel lana. 
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verte che quella, r& vcrius cognita, hoc in loco, e cioe 
in luogo che non é roriginario, fu traspórtala » ( i ) . 

Anche supposta la presenza di Dante nel Catria, 
non é facile determinare l'epoca in che avvenne. La 
tradizione stabilisce i l tempo dopo la morte di En
rice V I I (2). Ma prove si cu re non ce ne sonó. Dal 
Bartoli quindi al Morid é viva la guerra contro la 
tradizione avellánese, ma questa guerra non puo di-
struggere 1'Índole stessa della tradizione, viva appena 
passati due secoli dalla morte del poeta. 

Aquino. Cittá della regione napoletana, posta in 
una vasta pianura tra i l Melfa ed i l Lir i e confinante 
al sud-est con Monte Cassino, fondata dagli Ernici 
nella Campáma. A tempo di Strabone divenne colo
nia Romana. A quel tempo era vasta, popolata, di
visa nel mezzo dalla via Latina. I barbari ne fecero 
strazio. I Longobardi la distrussero nel secólo v i , 
Riavutasi alquanto, ebbe nuove rovine al tempo della 
guerra di Corrado e di Manfredi contro i Pontefici. 
Tuttavia tornó a riaversi e ottenne titolo di contea. 
Si veggono in essa molte antiche rovine, un teatro, 
un anfiteatro, e i ruderi d'un templo dórico. 

Dante accenna ad Aquino quando parla di s.Toni-
maso d'Aquino, ch'é nella schiera dei dottori, collo-
cati nel solé: 

Jo fui JegU agni della santa greggia/ 
che Domenico mena per canamino, 
u' ben s'ímpingua, se non si vaneggia. 

duesti che m'é a destra piú vicino, 
frate e maestro fummi : ed esso Alberto 
fu di Colonia ed io Thomas d'Aquino ( 3 ) . 

Oltre che a s. Tommaso, si crede da alcuni che 
Aquino desse anche i natali al poeta Giovenale, ma 
non si hanno di ció valide ragioni. 

(1 ) Orine d i Danle. V. raio alo i n I t a l i a suU'o'rme d i Danle. 
scritto, Dante e. V U m b r í a . FRA- ( 2 ) Loe. cit. 
TÍCELO, V, 8 ; AMPÉRE, / / v iag- (3) Par . X, 94. 
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Arabia. Regione dell'Asia che si divide in Pétrea, 
Deserta e Felice. Dante chiama «-arabi» i Cartaginesi 
per indicare la loro origine, perché si stima siano 
venuti dall'Arabia Felice. Dante fa accennare i Car
taginesi col nome di arabi dall' imperatore Giustiniano: 

Esso atierro 1' orgoglio degH Arabi, 
che di retro ad Annibale passáro 
1'alpestre rocce, di che, Po, tu labi ( i ) . 

Aragona. Provincia della Spagna, della qualc 
una parte era abitata in tempi remoti dai popoli Cel-
tiberi, compresa poi dai Romani nella Tarragonese, 
una delle piü grandi divisioni della penisola Ibérica. 
I Goti la presero verso i l 470 dell'éra volgare, nel 741 
la dominarono i Mori. Nel 1025 Sancio I I I detto il 
Grande l'ebbe e ne fece un regno diviso in favore 
di Ramiro suo quarto figlio, che quindi fu il cespite 
della dinastía d'Aragona, che poi si confuse, nella per
sona di Ferdinando i l Cattolico, con la casa reale di 
Castiglia. Dante accenna ad Aragona per lacopo re 
d'Aragona, figlio di Pietro e di Costanza, figlia di 
Manfredi. 

Dante nella Commedia fa nominare lacopo onore 
d'Aragona, come Federico suo fratello, onor di Sicilia, 
mentre biasima questi due principi nelle Opere minori 
e nella stessa Divina Commedia (2). Ma nel luogo 
in cui Dante nomina Aragona in occasione di lacopo, 
la parola di lode é messa in bocea di Manfredi suo 
avo materno, e quindi é naturale che si parli con af-
fetto e con stima di lacopo e del fratello: 

Vadi a mia bella figlia, genitrice 
dcll' onor di Cicilia e d'Aragona, 
c dichi a leí i l ver, s'altro si dice (3). 

( 1 ) Par . V I , 49. c seg.; Par. X I X , 1 
( 2 ) Conv. IV, G, 135; V u l a . X X ' , 62 e seo-. 

E l . I , 12, 28 ; P £ r g . V i l , 118 ( 3 ) P a n ; . 111, 113. 
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Arbia. Fiume che ha le sue origini fra Castel-
lino del Chianti e Colle Petroso, e scorre dal nord-
est al sud-est, poi che ha raccolto da ambedue le partí 
le acque da alcuni torrenti, cioé a destra dal rivo di 
Tregoli, a sinistra da quello di Santo Polo, dal tor
rente Mascellone e dal borro delle piscine di S. Giusto 
e corre per circa 8 miglia attraverso a rocce cal-
caree e vene di zolto. 

Passato S. Giusto, poco lontano dal Vico d'Arbia, 
questo fiume comincia a correré fra alte rive di 
marne calcaree conchigliari, ond'é coperto tutto i l 
resto della valle sino a Buonconvento. Indi sbocca 
nell'Ombrone, dopo aver tratto con sé a destra i tor
renti di Bozzone, Trezza e Sorra; a sinistra le acque 
del torrente Melena, della Biena, e finalmente del-
l'Arbiola congiunta al Cansa. 

Dante ne parla in occasione della celebre bat-
taglia di Montaperti, rispondendo a Farinata degli 
Uberti : 

Ond'io a luí: «Lo strazio e il grande scempio, 
che fece I'Arbia colórala in rosso, 
tale orazion fa far ncl nostro templo » ( i ) . 

Che I'Arbia fosse tinta in rosso é detto esatta-
mente da Dante, ché i Fiorentini furono fieramente 
inseguiti dai Senesi, proprio tra S. María a Dolana e 
I'Arbia, circa 200 metri dal podere Fonte al Pino (2). 

Che propriamente rosseggiassero di sangue le ac
que dell'Arbia non sappiamo; ma certo é che dopo 
Fasserzione di Dante i commentatori videro a dirit-
tura il fiumicello Arbia cambiato di colore e dive-
nuto sanguigno come 1'acqua vermiglia in che Dante 
immerse i violenti (3). L'Anónimo fiorentino scrisse : 
« E morian tanta gente, che parecchi di fu 1'acqua del-
l'Arbia rossa » (4). Un po' troppo ! 

(1 ) I n f . X, 85. n/enli Aldohrandin! , p. , | . 
(2 ) Cf. AauARoÑE, Dante in (3) /» / . X I I . 

Siena, p. 25 ; Raccolta d i Ss¿v- ( . | ) Com. 
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Dai colle di Montaperti, ove, era un castello di tal 
noine, le cui rovine son ora dette Montepetracco, 
s'appella tutta la valle fiancheggiata a ponente del-
l'Arbia, dai Vico d'Arbia al ponte delle Taverne 
d'Arbia. Montaperti é ricordato anche da Bocea degli 
Abati nell'Antenora: 

Se tu non vieni a crescer la vendetta 
di Mont'aperti, perché mi moleste? ( 1 ) 

Archiano. Torrente che ha la sua origine ne-
gli Appennini. 

A destra é i l canale deU'Eremo, che dopo avere 
servito a un edifizio, va a ricevere l'altro ramo della 
Badia a Prataglia, che viene da Serravalle. Lasciato 
quindi a settentrione i l cásale di Freggina e a Le
vante i l villaggio di Partina, scende nella valle ad 
alimentare con una parte delle sue acque la mani-
fattura del Castello di Soci che lascia alia sua destra, 
presso alia villa della Mausolea, nel piano di Bibbiena. 
Lungo esso riceve a sinistra i l tributo del fosso di 
Cálese che viene da Marciano e da quello del tor
rente di Gressa, passa a destra de' vici di Gamprena 
e Memmenano, sino a che dopo otto miglia da le
vante, corsé le vie rocciose, di arena e di calce, si 
perde neU'Arno, a' piedi del poggio settentrionale di 
Bibbiena (2). Buonconte di Montefeltro lo ricorda nar
rando le circostanze della sua morte: 

« O h , » rispos'egli, « appié del Casentino 
traversa un'acqu i c' ha nome FArchiano, 
che sovra l'Ermo nasce in Appennino (3). 

Arezzo, Aretíu-m, cittá d'origine etrusca, capi-
tale d'uno dei cinque eompartimenti dell'antico gran-
ducato. Sta sulla parte meridionale di colle ameno 
e facile. Le si schiude d'innanzi una pianura fertile 

( 1 ) I n f . X X X I I , 79. A pro- Siena, pp. 25 e 27. 
pósito dell'Arbia e di Monta- ( 2 ) KEPETTI, D i ^ . Ge. 
perti v. AavARONE, Dante i n (3) Pura . V, 94. 
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bagnata daH'Arno, dal torrente Ghiássa e dalla Chiana 
che l'attraversa a ponente. La circondano a levante i 
colli che derivano daU'Appennino di Catenaia e dalla 
parte opposta da' contrafforti che scendono da Pra-
tomagno. Secondo i l Villani, fu detta un tempo Au
relia. Piü volte fu in guerra con Roma e ne fu al
icata. Venne devastata da Silla per essersi congiunta 
ai Marzi e con altri popoli contro i Romani, i quali 
distruttala, vi fecero passare sopra l'aratro e spargere 
i l sale, onde i l nome di Arezzo. Giustiniano la fece 
sorgere nuovamente. Passó al dominio di Garlo Ma
gno e suoi successori, dopo essere stata sotto quello 
dei Longobardi. A i tempi dell' Impero germánico fu 
sotto la signoria dei vescovi, che la governarono a 
nome dell'Impero. Nel secólo x i , restando sempre 
soggetta all' Impero, scelse una forma di governo re-
pubblicano. Nel 1287 senti tutto i l laceramento della 
fazione guelfa e ghibellina, si che la cittá, contado 
e distretto d'Arezzo si sottomisero al comune di Fi-
renze per dieci anni, con patto pero che la signoria 
si mantenesse di libera giurisdizione; cosi, da che la 
cittá fosse retta a popólo si guelfo che ghibellino, che 
agli esuli del contado fossero restituiti beni ed onori, 
che nessun degli Ubertini, la maggior parte de' Pazzi 
di Valdarno, i conti di MontidOglio, i Boccagnani di 
Borgo S. Sepolcro, i Neri della Faggiuola, i figli del 
conté Federico di Montemurlo, né i loro figli e discen-
denti in linea mascoiina potessero per dieci anni, an
daré, né farsi vicino ad Arezzo, rimanendo a distanza 
di dieci miglia, sotto pena d'essere puniti come ribelli. 
Di piü che Pier Saccone e Tarlato dovessero tenere per 
dieci anni Gastiglione Aretino e suo distretto e che i 
comuni di Firenze e di Arezzo l i dovessero difendere 
e che i detti signori dovessero daré al comune di 
Firenze tutti i castelli appartenenti al vescovado di 
Arezzo, eccetto tre a loro scelta. A nome del co
mune di Firenze presero possesso di Arezzo dodici cit-
tadini, guidati da Orlando Rossi, genérale di guerra 



38 AREZZO 

della Repubblica. 11 popólo di Arezzo ando incontro 
ai dodici cittadini, plaudendo, alia Repubblica fioren-
tina (1). 

In questo tempo i l territorio d'Arezzo si stendeva. 
dalle Alpi . di Bagno fino al Trasimeno, o lago di 
Perugia, e dai dintorni. di Siena fino alie rive del Te-
vere. ' , 

Dante alinde ad Arezzo quando parla della sua 
presenza all'assedio di Caprona: 

lo vidí gia cavalier' müover campo 
e cominciare stormo, o far lor mostra, 
e talvolta partir per Joro scampo ; 

corridor' vidi per Ja térra vostra, 
o Aretini, e vidi gir guaJdane, 
ferir torneamenti e correr giostra ( 2 ) . 

Parla nuevamente di Arezzo accennando a Grif-
folino, falsario (3), condannato dal vescovo di Arezzo; 

«lo fui d'Arezzo ed Albero da Siena», 
rispóse l'un, «mi fe' mettere al foco; 
ma quel perch'io morii qui non mi mena» ( 4 ) ; 

e ne parla anche a proposito di Benincasa di Laterina 
d'Arezzo, uomo di grande dottrina giuridica, compagno 
d'Accorso da Firenze, chiosatore di leggi, ucciso da 
Ghino di Tacco per vendetta di avergli condannato 
alcuni congiunti (5):" 

Quivi era l'Aretin che dajle braccia 
fiere di Ghin di Tacco , ebbe la morte 
e J'aJtro che annegó correndo in caccia (6). 

Senza nominare Arezzo, vi allude anche quando 
fa cenno di Guittone d'Arezzo, i l quale insieme al 
notaio lacopo Lentino e a Bonaggiunta da Lucca, 
che parla a Dante, era ritenuto, per antico pregiu-

( 1 ) INGHIRAMI, Storia della ( 4 ) I n f . X X I X , 109. 
Toscana. (5) V . AQUARONE, op. e Joc 

(2 ) I n f . X X I I , 1. c i t . ; V I , 9 4 ; GIGL. D i a r i o Se 
( 3 ) Cf. AauARONE, Danle i n riese, I I , 312 e seg. 

Siena, I , 59. ( 6 ) P u r g . V I , 13. 



dizio di scuola, lontano « dal dolcc 
quale Dante é supremo maestro : 

« O frate, issa veggio » dissc, « i l nc 
che i l Notaro e Guittone e me ritenne 
di qua dal dolce stil nuovo c h ' i ' odo » ( i ) . 

Argolide. Parte della Grecia, forse chiamata 
cos í dalla nave Argo, che fu la prima nave dei Greci 
che ando in mare. Dante chiama «gente argolica» 
i Corsali della Grecia e ricorda Argo : 

Tra l'isola di Cipri e di Majolica 
non vide mai si gran fallo Nettuno, 
non da pirati non da gente argolica ( 2 ) . 

Si dice che Nettuno si meravigliasse del movi-
mento della nave Argo in mezzo al mare (3). 

Arli. Cittá della Provenza, sulla sponda sinistra 
del Ródano, compresa dai Romani nella Gallia Nar-
bonese. Fu saccheggiata da Costantino e poi restau-
rata. Caduto 1'Impero, fu conquistata dai Visigoti e 
saccheggiata dai Saraceni. Nel secólo xn si costitui in 
repubblica e dopo varié vicende venne annessa al regno 
di Francia; vi si tennero molti Concili. Vi rimangono 
ancora avanzi di costruzioni romane. Nel secólo vn fu 
campo d'una guerra fra Cristiani e Saraceni. Dante ac-
cenna ad Arl i per notare che stagnandosi i l Ródano, i l 
suolo rimane ineguale, a seconda dei depositi che vi la-
sciano le acque, e ricorda anche Arli per i sepolcri dei 
Cristiani caduti nella celebre battaglia del secólo v i l : 

Si come ad Arl i , ove i l Ródano stagna, 
si come a Pola presso del Quarnaro 
che Italia chinde e i snoi termini bagna, 

fanno i sepolcri tutto i l loco varo : 
cosi facevan quivi d'ogni parte, 
salvo che i l modo v' era piü amaro. 

Che tra gli avelli fiamme erano sparte, 
per le quali eran si del tutto accesi 
che ferro piü non chiede verun' arte ( 4 ) . 

( 1 ) P ü r g . X X I V , 55. (3) CATULL. E p i i h . 14 ; Par . 
( 2 ) / « / • . X X V I I I , 82. X X X I I I , 96. 

( 4 ) I n f . I X , 112. 
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Arno. Arnus, i l íiume maggiore della Toscana. 
Piccolo in sul principio, si dilata per via per diversi 
rigagnoli, torrenti, fiumane, che gli crescono volume. 

Questo íiume storico, che tanto bene e tanto male 
arrecó colle molte sue alluvioni, questo hume, cui i l 
Serchio rendeva tributo, non vedeva come oggi cor-
rere dietro a sé la Chiana ( i ) . 

Varié sonó le opinioni intorno alia sua etimolo
gía, che trasse forse dal greco Amos, agnello, o dalla 
tribü Amense di Roma, o da Arno, paese posto nel 
confine delF Umbría, fra Cittá di Castello e Perugia. 
L'Arno ha origine da due enormi massi di macigno 
presso la vetta di Falterona, monte che ha a destra 
l'Alpe di. S. Godenzo, a sinistra l'Appennino di Ca-
maldoli, Sul dorso di questa montagna stessa, dalla 
parte di scirocco, verso Alvernia, a 18 miglia dal Capo 
d'Arno, grandeggia il giogo d' onde scaturiscono i 
due rivi che dánno origine al Tevere. I I luogo detto 
Capo d'Arno é a 2300 metri sul livello del mare. 
Per comprendere la frase di Dante cento miglia di 
corso nol sa îa per giungere al mare (2), bisogna an
daré col pensiero all'andamento primitivo dell'Arno, 
chiuso fra i contrafforti petrosi della Consuma e di 
Pratomagno, che corrono in una direzione quasi pa-
rallela alia vicina valle superiore del Tevere, e al 
gran fiume che dopo 30 miglia di corso, cambia ad-
dirittura direzione, per tornare, dopo 60 miglia di 
giro, appena 4 leghe lontano dalla sua sorgente al 
Falterona. Osserva i l Bassermann (3), che come la 
cittá di Dante, cosi i l fiume sul quale sorge occupano 
una gran parte nella rappresentazione del Poeta, E 
l'Arno e Firenze rivelano lo sdegno e l'amore verso 
la cittá natale. All'Arno spesso ricorre 1' animo di 
Dante. A proposito della statua di Marte posta sul" 

( 1 ) RE:ETTI, B h , aeoor. f f u ( 2 ) P u r g . X I V , 18. 
or. Tose. (3) Onne d i Dante. 



A R N O 41 

Ponte Vecchío, Dante fa diré a Rocco de' Mozzi, altri 
tengono fosse Lotto degli Agl i : 

lo fui della cittá che ncl Batista 
mutó i l primo patrone, ond'ei per questo 

sempre con I'arte sua la fani trista. 
E se non fosse che in sul passo d'Arno 
rimane ancor di luí alcuna vista, 

quei cittadin che pria la rifondarno 
sovra i l cener che d'Attila rimase 
avrebber fatto lavorare indarno ( i ) . 

Altrove, parlando della sua patria, Dante dice : 
lo fui nato e crevSciuto 

sovra il be! hume d'Artio alia gran villa, 
e son col corpo ch' i ' ho sempre avuto ( 2 ) . 

I I traslocamento di Rocco de'Mozzi dall'arcive-
scovato di Firenze al vescovato di Vicenza da occa-
sione a Dante di nominare TArno: 

Priscian sen va con quella turba granld, 
e Francesco d'Accorso anco ; e vedervi, 
se avessi avuta di tal tigná brama, 

colui potei che dal servo de' servi 
fu trasmútate d'Arno in Bacchiglione, 
ove lasció l i mal protesi nervi (3). 

L'origine dell'Amo é accennata cosi: 
Ed io : o Per mezza Toscana si spazia 

un fiumicel che nasce in Falterona, 
e cento miglia di corso nol sazia » ( 4 ) . 

Altrove accenna ai ruscelli confluenti dell'Arno: 
Li ruscelletti che dai verdi colli 

del Casentin discendon giuso in Arno 
facendo i lor canali freddi e molli (5). 

Nomina l'Arno nell' invettiva contro Pisa, in oc-
casione della morte d' Ugolino e de' suoi: 

Muovansi la Caprara e la Gorgona, 
e faccian siepe ad Arno in sulla foce, 
si ch'egli annieghi in te ogni persona (6). 

( 1 ) I n f . X I I I , 142. ( 4 ) P«r<r. X I V , 16. 
(? ) I n f . X X I H , 94- (S) H - XXX' ("\-
( 5 ) I n f . XV, i o ) . ( 6 ) I n f . X X X I I I , S2. 
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Buoncontc da Monteieltro narra stupcndamente 
della sua morte e del travolgimento del suo corpo 
tra i gorghi dell'Archiano: 

Lo corpo mío gelato ¡n su la foce 
trovó I'Archian rubesto, e quel sospinse 
neirArno e sciolse al mío petto la croce ( i ) . 

Le stimmate di s. Francesco e l'Alvernia dánno 
occasione ad altro ricordo dell'Arno: 

Nel crudo sasso intra Tevere ed Arno, 
da Cristo prese l'ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno ( 2 ) . 

Verso i l ponte di Signa corre l'Arno in grandi canali, 
che si dice venissero aperti dagli Etruschi per prosciu-
gare la pianura di Firenze, che prima era palude (3). 

Asciano, giá Sciano (Ad Scanum o Siscanuni). 
Sta sulla riva destra deH'Ombrone, in quel di Siena; 
da un lato ha la rupe Copora, Cupra, dall'altro i l tor
rente Bestina, detto Bessina nelle carte antiche. Era 
un castello gentilizio, quando diede il titolo alia con-
trada e alia famiglia dei conti Scialenghi, suoi antichi 
signori, che dal secólo ix dominarono in Asciano, in 
tutta la Scialenga, nella Berardenga, prima che suddi-
visi in diverse famiglie prendessero i cognomi di 
conti Malenti, Ardenghi, Berardenghi o Scialenghi. 
Appartenevano a quest' ultima famiglia i potenti Cac-
ciaconti e Cacciaguerra,da cui venne Caccia d'Asciano. 
Costui, accennato da Dante, fu uno dei piü grandi 
scialacquatori della brigata godereccia e spendereccia, 
composta di dodici giovani ricchi senesi, formatasi nel 
secólo xm. Caccia d'Asciano aveva una vigna ma-
ravigliosa e di grande frutto ed anche altre posses-
sioni che consumó in essa brigata (4); a questo al
inde Dante: 

E tranne la brigata in che disperse 
Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda, 
e l'Abbagliato i l suo senno proferse(5). 

( 1 ) PurVi V , 124. ( 4 ) Ax. SEL. IAC. DAXT. LAN. 
(2 ) Par . X I , 106. O T T . PETR. DANT. CASS. BUTI, ecc. 
( 3 ) L O K I A , V i t a l i a n e l l a D . C . ( 5 ) / « / . X X I X , 130. 



ASC 

AsopO. Fiumicello della Beozia dal lato meri
dionales i ) i l quale ha la sua sorgente nel Citerone 
e cade nel mare vicino all' Eritrea. Dante ricorda 
l'Asopo nel girone degli accidiosi per accennare alia 
turba di gente che correva sulle sue rive con faci 
accese e gridando altamente per rendersi propizio 
Bacco: 

E quale Ismeno gia vide ed Asopo 
Iungo di sé di notte furia e calca, 
pur che i teban di Bacco avesser uopo; 

tale per quel girón sao passo falca, 
per quel ch'io vidi di color, venendo, 
cui huon volere e giusto amor cavalca ( 2 ) . 

Assiria. Abitata dai popoli discendenti di Assur (3), 
nel senso ristretto aveva per confine al nord l'Arme-
nia, all'ovest e al sud-ovest la Mesopotamia e la Ba
bilonia, al sud-est la Susiana, e all'est la Media. In 
senso piü vasto comprendeva tutto i l paese chiuso 
nella Mesopotamia e nella Babilonia, aveva per cittá 
principali Ninive, Ctesifonte e Arbela. Dante accenna 
alia Assiria mostrando scolpiti nel pavimento di una 
delle balze purgatoriali gli esempi di superbia e par-
ticolarmente la sconfitta di Oloferne, fatta per opera 
di Giuditta (4): 

Mostrava come in rotta si fuggiro 
gli Assiri, poi che fu morto Oloferne, 
cd anche le reliquie del martiro (5). 

Assisi. Cittá dell'Umbria, posta sul pendió dei 
fiumicelli Tupino e Chiascio. Quest'ultimo era detto 
Assus, onde Assisi. Tolomeo e Procopio fanno r i -
cordo di questa cittá, della quale rimangono antiche 
rovine. Nel medio evo si resse a comune, fino all'as-
sedio di Perugia del 13 21. Dista da Perugia, al sud-
est, ben 20 chilometri. II Bassermann poi ce la descrive 
cosi: 

( 1 ) OMKRO, I I . I V , 383. (4) l u M t h . V I I , 1, 2. 
( 2 ) Pu ra . X V I I I , 9 1 . (5) Pu rg . X I I , 58. 
(3) Gen. X I , 2 1 ; Para l ip . 1, 17. 
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« Dalla ricca ampia valle del Tevere, di fronte ai 
deliziosi colli di Perugia, cola ove i l Chiascio si con-
giunge ad angolo ottuso col torrente che a sud di 
Foligno vi afiluisce, i l Tupino, sorge 1' altura del 
Subasio. La vetta del monte, i l quale nelle sue ín-
senature mostra ancora nella tarda primavera la nevé, 
é nuda, pietrosa e ripida. Piü in basso i l declivio di
viene piü dolce e piü fruttifero, e si perde come r i -
goglioso oliveto nel piano della vallata. A i confini 
del terreno roccioso e del terreno fertile giace Assisi, 
e sul punto piü avánzate verso la valle, fieramente 
costrutta sovra poderose fondamenta s'aderge, lonta-
namente visibile, provocante, quasi in atteggiamento 
guerresco, l'ardito edificio del chiostro con la sua so
lida duplice chiesa a due piani » ( i ) . 

Alia duplice chiesa é anche da aggiungersi la 
terza sotterranea. Dante poi con la sua semplicitá pit-
toresca ce la descrive in questo modo: 

Intra Tupino e I'acqua che discende 
dal colle eletto del beato Ubaldo, 
fertile costa d'alto monte pende, 

onde Perugia senté freddo e caldo 
da Porta Solé, e diretro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo. 

Di questa costa, lá dov'ella frange 
piú sua rattezza, nacque al mondo un Solé, 
come fa questo talvolta di Gange ( 2 ) . 

L'Ampére (3) non é esatto, come nota anche 
il Bassermann (4), quando mette insieme i l Subasio e 
il colle del beato Ubaldo, e parla piü volte di un 
monte Ubaldo presso Perugia. 

In Assisi vive Dante negli affreschi di Giotto, dei 
quali deve avere dato l'ispirazione e l'argomento; e 
quei lavori si possono considerare come illustrazioni 
del grande poema. 

( 1 ) Orine d i Dante. (3) 77 viaggio 
( 2 ) Par. XI , 43. l 'anne d i Dante. 

(4) Loe. cit. 
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Atene. Cittá della Grecia, capitale dell' Attica, 
celebre per la sua Acropoli, per i l suo Areopago, per 
i l suo Pireo. Giunse peí valore dei suoi capitani a 
vincere la Grecia e le isole vicine. Le guerre contro 
i Persiani la resero fiorente e • gloriosa, ma la guerra 
del Peloponneso le tolse ogni splendore e la uni al 
resto della Grecia, prima in balía dei Macedoni, poi 
dei Romani. Ma anche in questa condizione rimase 

.sede delle scienze e delle lettere. Dante ne parla nel 
Convito ( i ) e varié volte nella Commedia. La prima 
volta, quando paragona per ironía Firenze ad Atene: 

Atene e Lacederaona, che fcnno 
] ' antichc leggi , e furon si c i v i l i , 
fecero al viver bene un piccol ccnno ( 2 ) . 

La seconda volta, quando si fa predire l'esilio dal 
suo congiunto Cacciaguida e si fa paragonare ad Ippo-
lito figlio di Teseo, costretto a lasciare Atene per le 
calunnie della sua matrigna Fedra: 

Qual si p a r t í I ppo l i t o d ' Atene, 
por la spietata e pérfida noverca, 
ta l d i Fiorenza part i r t i conviene ( 3 ) . 

Accenna anche al «duca d'Atene», che non é 
altri se non Teseo uccisore del Minotauro: 

L o sáv ío m i ó invér l u i g r i d ó : « Forse 
tu. credi che qui sia i l duca d 'Atcne , 
che su nel mondo la morte t i porse ? » ( 4 ) 

. Aulide. Cittá e porto della Beozia, dove Aga-
mennone aduno 1'armata greca e d'onde partí per 
Troia(5). Son varié le opinioni intorno a questo luogo 
tanto celebre per l'imbarco dei Greci alia volta di 
Troia e peí sacrifizio di Ifigenia. Alcuni credono cbe 
non fosse cittá della Beozia, ma un' isola con cittá 
dello stesso nome e con un porto capace di 50 va~ 

( 1 ) I V , 27, n 8 e seg. ( 5 )OM. lliade., I I , 304, 4 9 ^ ; 
( 2 ) P u r g . V I , 139. ' VIRG. E n ñ d e , I V , 4 2 6 ; O v m . 
( 3 ) Par . X V I I . 46. Metamorfosi, H W , 10; X U I , 182. 
( 4 ) I n f . X I I , 16. 
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scelli. Da ció conviene conchiudere che non si cono-
sce i l luogo ove i Greci tagliarono la prima fuñe per 
la guerra decennale. Dante accenna ad Aulide, al 
luogo ove Calcante avrebbe dato i l segno per tagliare 
la fuñe per 1' avviamento delle navi greche alia presa 
di Troia, onde si fa diré da Virgilio ch'ebbe nome 
Euripilo e che fu ricordato nelVEneide: 

E u r i p i l o ebbe nonic, c cosi i l canta 
Palta mia tragedia in alcun l o c o ; 
ben lo sai tu che la sai tu t ta quanta ( i ) . 

Ausonia. Nome antico dell' Italia meridionale, 
che ha origine da Ausonio, figlio di Ulisse. Dante 
chiama «corno d'Ausonia» i l punto ove sonó i borghi 
di Bari, di Catona e di Gaeta, la parte che egli ac
cenna come la piü meridionale d' Italia per delineare 
il rcgno dovuto a Cario Martello: 

( E quel corno d 'Ausonia che s' imbprga 
di Bar i , di Gaeta e di Catona, 
da ove T r o n t o c Verde in mare s g o r g a ( 2 ) . 

Avellana (Ponte). Nome di un monastero del-
l'ordine Camaldolese, sotto i l Catria nell'Appennino, 
tra Gubbio e la Pérgola, nel ducato di Urbino. Una 
tradizione vuole che Dante dimorasse in quel mona
stero. (Vedi Catria): 

T r a due l i t i d ' l t a l i a surgon sassi, 
e non mol to dis tant i alia tua patria, 
tanto, che i tuon i assai suonan piü bassi ; 

c fauno un gibbo, che si chiama Catr ia , 
di sotto al quale ¿ consacrato un errao, 
che suol csser disposto a sola latr ia (3). 

Aventino. Uno dei sette colli di Roma, prossimo 
al Tevere, detto forse cosi da Aventino, re degli A l -
bani, sommerso nel Tevere e sepolto in questo monte. 
Altri vogliono che i Sabini, ai quali Romolo conce-

( 1 ) I n f . X X . 112. (3) Par. X X I , 106. 
( 2 ) Par. VIH, 6 1 . 
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dette che abitassero questo monte, gli abbiano dato 
tal nome, da un monte Aventino che era nei loro 
paesi. Al t r i invece credono che fosse detto cosi per
ché circondato dal hume, cui si addiveniva colle navi. 
Altri lo derivarono da adventu, perché molti popoli 
solevano accorrervi da tutte le partí del Lazio, es-
sendo in esso i l templo di Diana. Si legge nella storia 
romana che Anco Marzio, quarto re di Roma, diede 
altresi diciotto stadi di circonferenza per fabbricarvi, 
e che dopo venuti i Latini, collocó su questo colle 
una biblioteca, per la prima volta resa pubblica a 
Roma. Traiano permise di abitare sull'Aventino. I 
tempi di Fauno e di Mercurio coi boschetti e colle 
fontane abbellivano le cime di quel colle. Anche Ve
nere aveva culto su quel monte. Dalla parte del Te-
vere era circondato da boschi e decorato da portici; 
fra esso ed i l Palatino era il Circo Massimo. Virgilio 
lo resé immortale coll'episodio di Caco ( i ) . 

Questo monte, fatto cosi noto da Virgilio, ha 
acquistato nuova rinomanza peí nostro Poeta, 

Appunto alludendo a Caco, Dante ricorda l 'A-
ventino: 

L o m i ó maestro disse: « Queg l i ^ Caco 
che sotto i l sasso di monte Avent ino 
d i sangue fece spesse vol te iaco » ( 2 ) . 

Ora i l colle Aventino non ha piü i ricordi del 
paganesimo. II templo di Ercole. é convertito nella 
chiesa di S. Alessio e 11 templo di Diana in quella 
di S. Sabina. Anche la dea Bona aveva un templo 
suU'Aventino e in esso avvenne 11 famoso scandalo 
di Clodio (3). 

(1 ) E n . V I I I , 103-267. 
( 2 ) I n f . X X V , 25. 

( 3 ) LORIA, L ' I f a l i a nella D i 
ina Commedia, 
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Babel o Babilon, ossia confusione.. C O S Í detta 
perché furono confuse le lingue degli edificatori della 
Torre di Babele ( i ) . L'autore della Torre di Babele é 
Nembrot, figlio di Chus. Da Babel verme poi il nome 
di Babilon o Babilonia, metrópoli della Caldea e del-
rAssiria (2). 

Babilonia, Babilon, lo stesso che Babel. Ca-
pitale dell'impero Caldeo e poi dell'Assiro, fondata 
sulle rive dell'Eufrate. Si vuole da alcuni atlribuire la 
sua origine a Semiramide, mentre altri negano questo, 
e ammettono soltanto che Semiramide la ingrandisse. 
Babilonia ebbe molti re, fra i quali Nabucodonosor 
che soggiogó la Palestina e condusse gli Ebrei in 
schiavitü. Finalmente fu conquistata da Ciro, re della 
Persia, il quale diede liberta agli Ebrei (3). La schia
vitü di Babilonia duró 70 anni (605-535 a. Cr.) e 
seguí dalle sofferenze che ne ebbero gli Ebrei che 
Babilonia nel linguaggio bíblico significasse luogo di 
esilio. 

Dante nomina Babilonia per ricordare 1'esilio degli 
Ebrei e per significare allegoricamente i l termine della 
schiavitü al cessare della vita : , 

Q m y i si vive e godc del tesoro 
che s'acquisto p í a n g e n d o nel l ' es i l io 
di Babi lon , dove si lasc ió Toro (4). 

Dante per la frase «si lasció Toro», intende i l 
depredamento delle ricchezze degli Ebrei íatto dal 
conquistatore. 

Bacchiglione. Fiume dell'Italia settentrionale, 
nel Véneto, che nasce a pochi chilometri di distanza 
da Vicenza e cade nell'Adriatico, confuso col Brenta. 

( 1 ) Gen. X I , 7 e scg. (3) I Esdr. I , 1 seg. 
( 2 ) V . Babilonia . (4) Par . X X I I I , 133. 
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Era detto dai Romani Medoacus minor per distin-
guerlo dal Medoacus maior, il Brenta. Le sue acque 
davano vita a parecchi canali irrigatori. I Vicentini, 
quando erano in lotta coi Padovani, sbarravano i l 
Bacchiglione, affinché questi non potessero giovarsene 
pei loro mulini. Anzi avevano innalzato presso a 
Longare alcune torri in difesa di questo sbarramento, 
e poiché lo sforzo dei Padovani era inteso ad abbat-
tere questi ripari di difesa, avvenivano lotte frequenti 
fra le due paríi. 

Dante parla del Bacchiglione a proposito di Rocco 
de' Mozzi: 

Colu i che dal Servo d e ' S e r v í 
F u t r a s m ú t a l o d ' A r n o in Bacchigl ione. 
Ove lasc ió l i mal protesi nc rv i ( i ) . 

Baco. Cittá di Bacco, ossia Tebe, dove Semele 
partori Bacco. Dante ricorda la cittá di Bacco quando 
fa accennare da Virgilio 1'origine di Mantova, facendo 
diré di Manto: 

P o s e í a che i l padre suo di v i ta u s c í o , 
e venne serva la c i t tá di Baco, 
questa gran tempe per lo mondo gio (2)» 

Bagnacavallo. Cittá dell'Italia céntrale, pro
vincia di Ravenna, fu d'origine romana, ma non ebbe 
nome di cittá che nel 1823. Nel medio evo era do-
rainata da conti, come Castrocaro e Conio. Ai tempi 
di Dante la dominavano i Malavicini o Malabocca, 
ultimi dei quali furono Lodovico e Cesarina, moglie 
di Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna. 

Bagnacavallo, ai tempi di Dante, aveva un castello 
tra il Senio e il I.amone, distante sei chilometri da 
Ferrara. Forse esisteva dal tempo dei Romani, s' é a 
prestare fede ad alcuni marmi scoperti nei dintorni. 
Si chiamava Tiberium Gahemn e ad Cahallos, secondo 
gli antichi documenti di Ravenna. 

( 1 ) I n f . XV, 115. ( 2 ) /« / . X X , 5S. 
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Bagnacavallo, come Prata, Brettinoro ed altre terre 
e altri castelli non sonó accennati da Dante che in 
relazione dei loro feudatari. Di fatti Dante nomina 
Bagnacavallo in odio dei conti Malavicini, la cui razza 
non era ancora estinta ai tempi del Poeta: 

Ben fa Bagnacaval che non r i f ig l i a ; 
e mal fa Castrocaro, e peggio Con io , 
che di figliar ta i C o n t i p iü s' i m p i g l i a ( i ) . 

I conti Malavicini verso la metá del secólo xi i i 
erano assai potenti (2). 

Bagnoregio o Bagnorea. Cittá dell' Italia 
céntrale, nel territorio di Viterbo, presso il lago di 
Bolsena, che trae i l nome dal Balneum Regís. Fu la 
patria di s. Bonaventura. Dante ne parla nel ram-
mentare i l Santo: 

l o son la v i t a d i Bonaventura 
da Bagnoregio, che nei grandi offici 
sempre posposi la sinistra cura (5). 

Balascio. Nome di pietra preziosa di colore vio
láceo, che é una varietá del rubino e che ricorda una 
provincia dell'Indostan, che gli antichi chiamavano 
Balassia. Dante nomina i l Balascio per l'effetto che fa 
in questa pietra preziosa i l riverberare del solé. Egli 
fa parlare un'anima beata, compagna di Cunizza da 
Romano, cioé Folchetto di Marsiglia: 

L ' a l t r a le t iz ia , che m'era giá nota, 
preclara cosa, m i si fece i n vista, 
qual fin balascio i n che lo sol percota (4). 

Barbagia. Contrada nel centro della Sardegna, 
all' est di Tirso. Ebbe tale nome dagli antichi Bar-
bacini, celebri nella storia di Sardegna per la loro 
lunga idolatría e indipendenza. Questo tratto di paese 
si divide in superiore, inferiore e céntrale. Quando 

(1 ) P u r g . X I V , 115. Rom ti 011a, in G i o n i . Are . Serie I , 
( 2 ) V . ' BARTOUM, Osserva- X X I I , p. 316. 

^¡oni sopra un hipgo d i Danle, (•;) Par. X I I , 127. 
ove si nomina Bagnacavallo nella Par , I X , 67. 
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i Genovesi tolsero la Sardegna agí' infedeli, non po-
terono mal giungere a civilizzare questa razza di bar
ban montanari, le cui femmine usano modo di vestiré 
tutt'altro che decente (Códice Gaetano). S. Gregorio 
condanna 11 modo di vivere di quelli di Barbagia : 
Barbacú omnes ut insensata animalia vivunt ( i ) . 

Forese ricorda la Barbagia e i suoi in contrasto 
delle virtuose abitudini della sua vedova Nella. Esso 
tratta acerbamente la decadenza morale dei Fiorentini 
del tempo di Dante, come Cacciaguida quando parla 
dell' antica Firenze: 

T a n t ' c a D i o piü cara e p iü dilet ta 
la vedovcila mia , che tanto aniai , 
quanto in bene operare é p i ü soletta ; 

che la Barbagia di Sardigna assai 
nelle femmine sue é piü p ú d i c a 
che la Barbagia dov ' io la lasciai ( 2 ) . 

Bari . Cittá della Puglia, posta sopra una língua 
di térra che sporge sul mare. Era detta. Barmnt dai 
Romani. Fu colonia greca. Orazio la ricorda nel viag-
gio a Brindisi, dicendo: Piscosi momia Bari. Dopo la 
caduta di Occidente, fu soggetta all' Impero greco, 
poi ai Longobardi. Nel secólo x i fu saccheggiata dai 
Saraceni, chiamati nelle Puglie da Rachis, duca di 
Benevento, perche gli porgessero aiuto contro i l conté 
di Salerno che gli era rivale. L ' imperatore Lodovico 
la tolse ai Saraceni nel 780, ma non molti anni dopo 
se ne insignorirono i Greci e divenne residenza del 
Catapané, governatore delle Puglie. 

Nel 1080 cadde nelle maní dei Normanni, con-
dotti da Guiscardo e quindi seguí le sorti delle Puglie. 

Dante ne fa memoria per delineare i confini del 
regno dovuto a Cario Martello, per diritto di succes-
sione. 

Quella sinistra r iva che si lava 
di R ó d a n o , poi ch ' é misto con Sorga, 
per suo signore a tempo m'aspet tava; 

( 1 ) Ep . 111, 26 ; cf. GILSI;PVI; ( 2 ) P,n ^. X X I I I , 9 1 . 
MANNO, 5/. d W / a W í a í w , 1835. • 
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E que! corno d 'Ausonia che s ' i m b o r g a 
d i Bar i , d i Gaeta e d i Catona, 
da ove T r o n t o e Verde i n mare sgorga ( i ) . 

Bari dista 225 chilometri alFest-mord-est di Xa-
poli ed é capoluogo della provincia che ne prende i l 
nome. 

Benaco. Benacus lacus, nome antico del lago 
di Garda (2). Dante nomina Benaco per significare 
i l formarsi di esso dalle scaturigini delle Alpi Pen-
nine, facendo narrare da Virgilio 1'origine di Mantova: 

Suso in I ta l ia bella giace un laco 
appié del l 'a lpe che serra Lamagna 
sovra T i r a l l i , che ha nome Benaco. 

Per mi l l e fon t i , credo, e p m si bagna 
tra Garda e Va l Caraonica, Apennino 
del l 'acqua che nel detto lago stagna. 

Loco é nel mezzo lá dove i l t rent ino " 
pastore e quel di Brescia e i l veronese 
segnar p o t r í a , se fésse quel cammino. 

Siede Peschiera, bello e forte arnese 
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
ove la r iva in torno p i ü discese. 

I v i convien che tu t to quanto caschi 
ció che i n grembo a Benaco star non p u ó , 
e fassi fiume g i ü pei verdi paschi. 

T o s t ó che 1'acqua a correr mette co ' , 
non p iu Benaco, ma Minc io si chiama 
fino a Governo, dove cade in Po (3). 

Benedetto (S.). Badia di S. Benedetto in Alpe 
dell'Appennino. Questa giogaia é posta a greco del 
monte Falterona, che divide la valle occidentale del 
Sieve, ossia del Mugello, da quelle del Montone e del 
Rabbi in Romagna, mentre la sua parte meridionale 
si distingue col nome dell'Alpe di S. Godenzio, dal 
villaggio che é sui suoi fianchi. I I giogo opposto é 
detto Alpe di S. Benedetto, dal monastero di tal nome 
posto sulla china della montagna, vicino al luogo dove 
l'Acquacheta precipita fra orribili balze di macigno.. 

( 1 ) Par. V I H , C8. r \ T c w r 
Lago d i Garda. . ( 3 ) ^ X X , 6 1 , 74, T4/; 
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Poco sotto al monasterOj vicino all' unione dcl-
l'Acquacheta, e del Rio Destro, é i l villaggio di S. Be-
nedetto, ch' ebbe la sua origine dalla badia di S. Be-
nedetto. Ebbero signoria di questo castello i nobili 
della rocca di S. Casciano e i conti Guidi sino dal 
secólo x i . La conferma di feudo per i conti Guidi fu 
sanzionata dai due Federici. L'origine del raonastero 
di S. Benedetto sale fino a' tempi d' Ottone I I I , poiché 
era in quel luogo un Bremo quando s. Romualdo vi 
si recó la prima volta da Ravenna nel 989. e la se-
conda nel 1021 per ravvivarvi la disciplina monástica. 
Arrigo I I favori i l monastero con diploma del 31 di-
cembre del 1022. Gli arcivescovi di Ravenna, pro-
tessero queU'Eremo detto anche di Biforco per la 
congiunzione dell'Acquacheta col Rio Destro. I nobili 
della rocca di S. Casciano, i conti Guidi ed altri si-
gnori, arricchirono la badia di possedimenti, cedendo 
ad essa i l giuspatronato di monte Pievi. Calisto 11 
nel 1124, prese sotto la sua protezione il monastero 
col territorio che lo circondava (1). 

Dante ricorda la badia di S. Benedetto in Alpe 
a proposito del corso dell'Aequacheta: 

Rimbomba lá sovra San Benedetto 
de l l 'AIpe , per cadere ad una scesa, 
ove dovria per mi l l e esser r ¡ c e t t o ( 2 ) . 

BrunOne Bianchi(3) nota i l dubbio che potrebbe 
sorgere, se Dante accennasse alia badia o al vi l
laggio, stante che la lezione del Boccaccio e del-
l'Ottimo, é dovea invece di dovria, la. quale si adat-
terebbe meglio al villaggio. Ma lo stesso Bianchi con
viene doversi preferiré la lezione comuna e 1' opinione 
che tiene per la badia, la quale secondo Dante rima-
neva in gran parte deserta. 

BeneventO. Cittá dell' Italia céntrale, capitale 
della provincia omonima; é sopra un colle che domina 

(1 ) REPETTI, iDft}. geogr. fis. ( 2 ) X V I , 100. 
¡ lor . della Toscana. (3) Comrn, 
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le valíate del Calore e del Sabato. Antica capitale del 
ducato di Benevento, di origine della piu remota an-
tichita, fu fondata da una colonia greca, e si crede 
esistesse prima di Roma. Quindi fu compresa nel San-
nio e si chiamó Maleventum. I Románi mutarono tal 
nome in quello di Beneventum, e 1' abbellirono di mo-
numenti, dei quali si vedono gli avanzi. L ' ultimo 
conflitto tra Pirro e i Romani, avvenuto 275 anni 
avanti Gesü Cristo, ebbe luogo nel suo vasto piano. An-
nibale 1' assedió indarno, ma Totila la distrusse. I I 
re Autari la resé ducato al termine del secólo v i . 
Nel 1053 1'iniperatore Enrico I I I ne cacció i Nor-
manni che vi si erano stabiliti, invadendo i l reame 
di Napoli e diede il Ducato al pontefice Leone IX. 

Dopo la pace di Costanza, Federico Barbarossa, per 
rendersi benévolo Alessandro I I I , dopo avergli pré
stalo ubbidienza a Venezia, dichiaró che Benevento 
apparteneva alia corte di Roma. Cario D'Angió vi 
disfece Manfredi nel 1266. E a proposito di questo 
fatto, Dante fa cenno di Benevento, facendo narrare 
da Manfredi le vicende della sua sepoltura : 

Se' 1 pastor di Cosenza, che alia caccia 
d i me fu messo per Clemente a l lora , 
avesse i n D i o ben letta questa faccia, 

l 'ossa del corpo m i ó sarieno ancora 
in co' del ponte presso a Benevento 
sotto la guardia della grave m o r a ( i ) . 

II Bassermann (2), non dubitando punto del passo 
storico di questo fatto, né delle rególe disciplinan della 
Chiesa, si mostra acre verso i l clero; ma si deve te
ner contó di tutte le circostanze per stare nella veritá, 
e per riconoscere 1'imparzialitá sincera del Poeta (3). 

Bergamo. Cittá capitale della provincia dello 
stesso nome. Giace sul pendió di una collina che di-
minuisce verso i l sud, mentre a nord prospetta le 
Alpi della Valtellina e dei Grigioni. Due fiumi le 

( 1 ) P t i rg . I I I , 124. (3) Cf. m i ó Commenfol 
( 2 ) Loe , c i t . 
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scorrono alT intomo, i l Brembo e i l Serio, ambedue 
affluenti dell'Adda. La fondazione di Bergamo si at-
tribuisce agli Orobi e Giustino la crede fatta dai Galli 
Cenomani. Bergamo fu cittá municipale di molta im-
portanza sotto 1'impero romano, e s'arricchi per mi-
niere di ferro diffuse nel suo territorio. Fu bruciata 
da Attila nel 542, poi rifabbricata dai Longobardi e 
di nuovo distrutta dagli Ungari nel 900. Nel secólo x 
re Arnolfo, che fu poi imperatore di Germania, ne 
fece una contea di cui diede 1' investitura al vescovo. 
Fu una delle cittá dalla lega Lombarda e la sua 
indipendenza fu resa sicura con la pace di Costanza. 
Nel secólo xm soffri molto per le gare dei Guelfi e 
Ghibellini, e cadde sotto la signoria di Filippo Tor-
riani. Fu presa dai Visconti, nel principio del secólo xiv 
e passó successivamente sotto i l dominio di Italiani 
o stranieri, finché nel 1427 si uní spontaneamente 
alia Repubblica di Venezia. Dante nomina i Berga-
maschi, e quindi alinde a Bergamo, quando parla di 
Peschiera, fortezza capace di íar fronte a Bergamo 
e a Brescia: 

Siede Peschiera, helio e forte arnese 
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
ove la r iva in to rno p i ú discese ( 1 ) . 

Bisenzio. Fiume che scende dalla Falterona. Sonó 
umili i rigagnoli per cui si forma sopra Treppio, fra 
Vernio e Cantagallo. Alcuni di essi corrono per breve 
tratto nella direzione da settentrione ad austro. Al 
cuni altri da ponente a greco, per confondersi in-
sieme, lasciati i loro piccoli nomi nel Bisenzio. Esso 
allora va spumante fra le balze di macigno fino ai 
piedi della rupe obliqua di Montecuccoli. Stretto fra 
le serré dallo stesso monte e dall'opposto poggio di 
Gricigliano, si scioglie serpeggiando da qualla gola e 
prosegue i l corso per Osella, Vaiano e Pupigliano, 
chiuso da una doppia linea di poggi fino alia porta 

(1 ) I n f . X X , 70. 
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d i Prato. Q.ui piega quasi ad angolo retto da iibec-
cio a scirocco, radendo le mura orientali della cittá, 
lungo la via Florentina. Passa 11 nuovo ponte di Campl, 
glá unlto al torrente Marina, col quale plega nuova-
mente ad austro per S. Plero e Pontl e S. Moro, 
dove accoglle 11 fosso Reale del plano di Sesto, e poco 
dopo 11 fosso Maclnante delle Casclne di Flrenze, ple
gando un'altra volta a llbecclo per entrare neU'Arno 
presso Ponte a Signa ( i ) . Dante, per accennare l'ori-
glne del contl di Mangona, rlcorda Bisenzlo, facen-
dosi diré da Camiclon de' Pazzi: 

Se vuoi saper chi son codesti due, 
la valle onde Bisenzio si dichina 
del padre loro Alberto e di lor fue ( 2 ) 

Bismantova, vlllaggio del Modenese, distante 
30 chilometri da Reggio. I I monte su cul glace trae 
nome da esso. Forte castello del medio evo ch'ebbe 
proprl signori. Nel 1199, Guido Lambertazzi, podestá 
di Reggio, se ne impadroni. I I sasso di Bismantova 
s'erge su tuttl i monti vicini. Questa rupe é semi-
circolare da tramontana ed é accessibile da plü lati. 
La faccia boreale é pendente sulla campagna in alcun 
tratto, ed ha giacitura obliqua, e la pietra é di ma
teria calcárea. Narra 11 Muratorl: « Essendo nel 1279 
stata tolta al Regglani da Tommasino di Gorzano e 
dai signori di Bansola la pietra di Bismantova, ce
lebre per la menzlone che ne fauno Donizzone e 
Dante, nel mese di magglo 11 popólo di Reggio, 
coU' aiuto dei Parmegianl e Modenesi, la strinse d'as-
sedlo e dopo quindici di a buoni patti la ricuperó » (3). 

Dante allude a Bismantova per disvelare 1' er-
tezza della montagna del Purgatorio: 

Vassi in Sanléo, discendesi in Noli, 
montasi su Bismantova, e in Cacume 
con esso i pié, ma qui convien ch' uom voli (4). 

( 1 ) REPETTI, D i ^ . geogr. fis. D i v i n a Commedia, ediz. I I , 151 ; 
stor. della Toscana. NERI-PARETO in Dante e i l suo 

( 2 ) I n f . X X X I I , 55. secólo, p. 553. 
(3) V . LORIA, V i t a l i a nella (4) Pura , I V , 2 ; . 
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lo contra ropinione del Bassermann ( i ) e di altri, 
sostengo che Cacume sia nome proprio, come i l nome 
di quella montagna che é presso Frosinone. Se Ca
cume stesse semplicemente in luogo di cima, Dante non 
avrebbe detto «su Bismantova» ma «di Bismantova». 
Né valgono le ragioni che adduce il Bassermann, para-
gonando i l Gemma al Cacume, e mostrando con espe-
rimenti fatti ora che questo é piü accessibile di quello. 
Bisognerebbe tornare ai tempi di Dante per decidere 
la questione. Intanto 1' esattezza di sintassi del grande 
Poeta c' induce a giudicare cosi (2). Si aggiungano 
altre ragioni: le lezioni úsate dal Landino e dal Vel-
lutello, confórtate da vari codici (3) e le scoperte ultime 
fatte sul Cacume di avanzi di luoghi abitati (4). 

Boemia, o Buemme, forma antica usata da 
Giovanni Villani e da altri. La Boemia fa parte degli 
stati dell'Impero Austríaco, e fu indipendente fino alia 
morte dell'imperatore Sigismondo della casa di Lus-
semburgo. Essa confina al nord con la Sassonia, al 
nord-est, con la Prussia e con la Slesia, all'est e al 
sud con la Morayia e con l'Austria, e all' ovest con la 
Baviera. L'Elba é il suo fiume principale. Dante ac-
cenna alia Boemia col circoscriverla, chiamandola la 
térra ove nasce l'acqua che la Multa (Moldava) porta 
nell'Albia (Elba), e questa nel mare, ricordando Otta-
chero I I re di Boemia. 

L ' áltro, che nella vista k i i conforta, 
resse la térra, dove 1' acqua nasce, 
che Multa in Albia, ed Albia in mar ne porta : 

Ottachero ebbe nome, e nelle fasee, 
fu meglio assai di Vincislao suo figlio. 
Barbuto, cui lussuria ed ozio pasee (5). 

(1 ) Orme d i Dante. ( 3 ) V . BulleUino della Socielá 
( 2 ) B. VM*H, : De l l a pietra d i • Dantesca n. 5, vol. V , p. 4 1 , 

Bismantoia in A l b u m 1861. VE- 49. 
RATTI, De l l a p ie l ra d i Bisman- (4 ) V. Cflcwmc, e i l mió scritto 
tora, in Opuse. Re l ig . h i t , mo- Cacume nella D . C , 1903. 
r a l i , vol. X, 1S61, p. 421 e seg. ( 5 ; P a r g . V I I , 100. 
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Un'altra volta accenna alia Boemia, chiamandola 
cBuemme», quando ricorda il figlio d'Ottachero I I , 
Venceslao IV re di Boemia: 

Vedrassi la lussuria e i l viver molle 
di quel di Spagna, e di qucl di Buemme, 
che mai valor non conobbe, ne volle ( i ) . 

Bologna, cittá dell' Italia céntrale, capo della 
provincia cui dá i l nome. Essa é fra i l Reno e la 
Savena, a' piedi di quella giogaia d'Appennini che 
divide la Toscana dalla Lombardia. É d' origine in-
certa. Forse fu fondata dagli Umbri o dagli Etruschi, 
secondo Plinio. Questi la chiama una delle dodici cittá 
della nuova Etruria. I Galli Boi, onde forse i l nome di 
Bologna, se ne impossessarono e ne furono cacciati 
dai Romani. Sebbene non partigiana pei Romani, ebbe 
da questi molti privilegi, e Augusto 1'adornó di vari 
edifizi. Al tempo delle invasioni barbariche appar-
tenne ora ai Longobardi, ora all'Esarcato di Ravenna. 
Fu tra le prime cittá d' Italia che assunse libero reg-
gimento, e superó nello splendore Venezia. Ebbe libera 
navigazione nelle acque del Po. 

Tuttavia Bologna non aveva fama di grandi im-
prese, ma le faceva nome invece la dottrina e per 
questo lato era una delle principali cittá d'Italia. Vi 
si leggeva il Diritto romano e sorse in essa la prima 
Universitá. Al fine del secólo x i vi si fondó una 
scuola di Lógica e di Grammatica. Nei primi del se
cólo xv Irnenio e Guarnerio vi avevano recato le 
leggi di Giustiniano. Dopo Irnenio altri celebri giu-
risti vi continuarono le lezioni del Diritto, onde 
ebbe fama l'Universitá di Bologna. • Poiché essa fece 
parte della lega Lombarda, incontró 1' ira di Fede
rico I I , che mandó i l figlio Enzo contro di lei, ma 
Enzo, vinto che fu dai Bolognesi, rimase prigioniero, 
e quindi mori in Bologna. Dopo questa vittoria di-
venne, anche dai lato del valore, una delle prime cittá 

( i ) Par. X I X , 124. 
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d'Italia; ma poi le fazioni la lacerarono. I Lamber-
tazzi, ghibellini, e i Geremei, guelfi, contesero fra 
loro a suo danno. Poi venne in campo la famiglia 
dei Pepoli che la signoreggio, ma non per molto 
tempo. Romeo Pepoli fu cacciato da Bologna nel 1321, 
anuo della morte di Dante (1). D'allora in poi Bolo
gna «non poté piü mantenere la propria liberta, 
quantunque tratto tratto la ricovrasse » (2). 

Al tempo di Dante i cittadini di Bologna s'aduna-
vano in comizi generali e nominavano magistrati, pre-
sieduti da consoli. I I Comune poteva battere moneta. 

I distretti circostanti erano soggetti alia cittá, i l 
cui territorio, prima del 1300, era ristretto, essendo 
cinto da ogni parte da castelli feudali e da monasteri 
indipendenti dalla cittá. Alcuni signori vennero ad 
abitare in Bologna, ed altri, perdendo i feudi, ne di-
vennero cittadini a forza, onde Bologna dilató i con-
fini fino a Rimini (3). 

II Reno é una riviera che ha origine dalla To
scana alie falde degli Appennini, entra nella Romagna, 
passando per la Porretta, ove s' ingrossa per vari 
confluenti, scorre fra le vicinanze, Vergato, Arcignana, 
Casalecco e Terzano ; passa sotto un ponte non lon-
tano da Bologna, poi sempre inoltrandosi nel corso 
dai sud al nord, fra Cento e Piave, per la volta di 
Pampiglia, si getta nella valle di Malalbergo. Antica-
mente aveva seno nel Po di Primaro. I I suo corso é 
di 119 chilometri. 

lo fui colui che Ghisola bella 
condussi a far la voglia del Márchese, 
come che suoni la sconcia novella. 

E non pur io qui piango Bolognese, 
anzi n ' é questo loco tanto pieno 
che tante lingue non sonó ora apprcse 

a dicer sipa tra Savena e Reno ; 
c se di ció vuoi fede o testimonio 
recati a mente i l nostro avaro seno (4). 

(1 ) G. VII.I .ANI, Groas (3) L o M K , L ' I ¡ a U a neUa D . C . 
( 2 ) G. VILLANI , loe. cit. (4) / » / . X V I I I , 55. 
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La Satería o un torrente che scende dall'Appcn-
nino, in vicinanza di Pietrarnala e Loiano, attraversa 
la via Emilia vicino a Bologna e versa le acque nel 
Cavo Benedettino per ingrossare i l Po di Primaro. Ha 
corso di 48 chilometri. Venedico Caccianemico ac-
cenna al gran numero di Bolognesi che si trovavano 
nel cerchio ottavo della nona bolgia e nomina i l Reno 
e la Savena che circondano Bologna : 

lo fui colui che Ghisola bella 
condussi a far la voglia del Márchese 
come che suoni 'a sconcia novella. 

E non pur io qui piango Bolognesc 
anzi n ' é questo loco tanto pieno 
che tante litigue nou sonó ora apprese 

a dicer sipa tra Savena e Reno ; 
e se di ció vuoi fede o testimonio, 
recati a mente i l nostro avaro seno ( 1 ) . 

Si ricorda Bologna a proposito dei due frati gaudenti 
che sonó fra gl' ípocriti, Catalano e Loderingo : 

Frati Godenti fummo e Bolognesi, 
io Catalano e questi Loderingo 
nomati, e da tua térra insieme presi ( 2 ) , 

Catalano ci fa fede della dottrina dominante in 
Bologna, quando dice : 

E i l frate ; « lo udi' giá diré a Bologna 
del Diavol vizi assai, tra i quali udi' 
ch' egli e bugiardo e padre di menzógna a (5). 

Nel Purgatorio forse s'allude a Fabio Lambertazzi, 
che nella spedizione fatta dai Bolognesi contro i Mo-
denesi nel 1228, stava a guardia del Carroccio: 

Quando in Bologna un Fabbro si ralligna ? ( 4 ) . 

S'accenna anche indirettamenté a Bologna ed alia 
scuola poética bolognese alludendosi a Guido Guini-
celli : 

Farotti ben di me volere scemo : 
son Guido Guinicelli, e giá mi purgo, 
per ben dolermi prima ch' alio stremo (5). 

( 1 ) Inf. XVIÍI, 55. (4) Purg- X I V , 100. 
( 2 ) I n f . X X I I I , 103. ( O Pura. X X V I , 91 . 
(3) hf . XXI1I , 142, 
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Bolsena, Detto dai Romani Lacus Volsiniensis. 
Questo lago é nel territorio viterbese, comunica col 
Mediterráneo peí fiume Marta, ed ha forma rotonda. 
Le rocce vulcaniche dalle quall é circondato hanno 
fatto supporre che fosse un cratere d' un antico vul-
cano. Ha due isolette: Bisentina e Martana. Secondo 
Plinio, a suo tempo queste isole erano galleggiantl. 
Nella Martana fu confinata Amalasunta, figlia di Teo-
dorico, ove morí per ordine di Teodato. Si mostrano 
gil avanzi del castello d'Amalasunta e d'una scala 
intagliata nella rocela che mette al lago, 

Dante parla del lago di Bolsena per rlpetere la 
mala voce sulla morte di Martino IV di Tours, la quale 
si supponeva caglonata da indigestione d' anguille pé
scate nel lago di Bolsena e cotte nella vernaccla. L'opi-
nione avversa a Martino IV.é leggendaria. Tolto Fran
cesco Pipino (r) i l solo dei cronisti favorevole all'in-
temperanza di Martino IV, cronista che narra i supposti 
fatti dai 1317 al 1320, parecchi anni dopo la morte 
del Pontefice, nessuno partecipa alia rea acensa. I I 
Villani (2) non dice neanche'una parola della ingor-
digia di Martino e nemmeno 11 Ricobaldo (3) quando 
narrano la morte di lui. I I Cima nella vita di questo 
Pontefice (4) non parla di tale acensa. É da tenersi 
che la favola della morte indecorosa di Martino IV 
sorgesse da ragioni assolutamente occasionali, e che 
accolta da Dante, venisse poi diffusa da' suoi com-
mentatori (5). Dante si fa raccontare da Forese 1'in-
gordigia di Martino I V : 

« duesti », e-mostró col dito, « c Bonagiunta, 
Bonagjunta da Lucca ; c quclla faccia 
di lá da lui, piü che l'altrc trapunta, 

« cbbc la santa Chiesa in le sue braccia : 
dai Torso fu, e purga per digumo 
1'anguilla di Bolsena e la vernaccia » (6). 

(1 ) tMl'Hisí. Ü'Orvielü, p. I , ( 4 ) M U R A T O R I , / , " 5 . 5, t. 111, 
p. 145. p, 601 . 

( 2 ) Lib. V I I , 106. ( 5 ) BARTOLINI, S í a d i Dnnt . 11. 
(3) Cron. (6) Pura. X X I V , ' i 3 . 
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Brabante. Una delle piü grandi provincie dei 
Paesi Bassi, appartenente al Regno del Belgio. Un 
tempo comprendeva la catena di Einham, circoscritta 
al nord e all' ovest dalla Schelda, all' est dalla Dindre, 
e al sud daH'Haine. Ebbe tuttavia diversa estensione 
nel corso dei secoli, e nel 1750 aveva per confine 
al nord la Mosa, che la separava dalla Contea di 
Olanda e dal Ducato di Gheldria ; all'est confinava con 
questo medesimo Ducato e col Vescovato di Liegi; 
al sud con la contea di Namur; all'ovest con l 'Hai-
naut e con la Fiandra. Dante allude a questa pro
vincia, quando ricorda la donna di Brabante, cioé la 
figlia di Enrico V I duca di Brabante, moglie in se-
conde nozze di Filippo 1'Ardite, re di Francia, con
temporánea di Dante, anzi morta nel medesimo anno 
in cui egli mori, cioé nel 1321: 

Pier della Broccia díco : e qui provveggik, 
mentr' e di qim, la donna di Brabante, • 
si che pero non sia di peggior greggia ( i ) . 

María fu aecusata di avere procúrala la morte di 
Pietro della Broccia, Fierre de la Brosse, venuto in 
grande onore presso Filippo l'Ardito. Dante consiglia 
María di Brabante a convertirsi prima della morte. 

Brenta. Fiume dell'Italia settentrionale, detto 
dagli antichi Medoacus maior, ha la sua origine dai 
piccoli laghi di Levico e Caldonazzo che ch i aman o 
Brentella, formati dalle acque che scendono dalla Chia-
rentana; bagna i l territorio di Vicenza e al sud di 
Chioggia si scarica nel golfo di Venezia. Fra i tor-
renti che ingrossano la Brenta sonó da notarsi i l Lar-
ganza, il Cieggio, i l Maso, i l Chiappena e i l Grigno 
che scendono da valloni i quali solcano il flanco della 
Chiárentana (2). Dante accenna al Brenta, come alia 

( 1 ) Pura , V I , 22. Chiareulana, nel G i o n i . ,/,•/ Cení . 
( 2 ) V. LusEtLi, Della roce f . 146; L O K I \ , L ' I t a l i a itella D . C. 
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Chiarentana per la similitudine degli argini della 
cerchia dei violenti: 

E quale i Padovan' kmgo la Brenta, 
per difender lor villc e lor castelH, 
anzi che Chiarentana i l caldo senta : 

a tale imagine eran fatti e quclli, 
tutto che né si alti né si grossi, 
qual che sí fosse lo maestro félli ( 1 ) . 

Brescia. Brixia, cittá dell'Italia settentrionale, 
capo della provincia, cui dá nome. Sta a' piedi di 
colli fertili, diramazioni delle Alpi Retiche, e giace 
in una pianura tra i l fiume Mella ed i l canale che 
esce dal Chiese e si congiunge coll'Oglio. La sua ori
gine e oscura. Per alcuni fu fondata dagli Etruschi, per 
altri dai Galli Cenomani, onde si pretende che i l suo 
nome derivi da hrix, che, secondo i l Thierry, significa 
cricinto o luogo munito». Tito Livio l'appella Brixia 
caput, per indicare essere essa la capitale dei Galli Ce
nomani. Caduta sotto i l dominio dei Romani, Pom
peo la dichiarava colonia latina. Cesare la rendeva 
romana, e la considerava come una delle tribu d' I -
talia. Ebbe, sotto i l dominio romano, splendidi edifizi 
ed un acquedotto cominciato da Augusto e terminato 
da Tiberio. Nel villaggio di Lumezzana si veggono 
gli avanzi di questa costruzione imperiale. Alarico la 
distrusse in parte, Attila interamente. Si risollevó nei 
sessant' anni del dominio ostrogoto, e molto meglio 
dal 572 al 775, sotto i Longobardi, nel qual tempo 
ebbe duchi propri, de' quali ultimo, Potone, che resiste 
a Cario Magno, sostenendo un grave assedio. Per la 
morte dell' ultimo dei Carolingi, Brescia s' urii a Stato 
libero. Quindi i vescovi ne tennero la signoria, e 
nel 1087 i l vescovo Odorico rinunzio assolutamente 
al governo della cittá, imponendo ai cittadini 1' ob-
bligo d'un dono detto «della pelliccia». Federico ne 
divcnne consolé e ne tcnne pacifica signoria fino alia 

(0 Inf. XV, 7. 
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morte. A tempo della lega Lombarda i Bresciani si 
unirono coi Milanesi e dopo la pace di Costanza, 
elessero a loro podestá Guglielmo Osa di Milano. 
Quindi i Bresciani insieme ai Milanesi, mossero 
guerra ai Cremonesi, ai Bergamaschi, ai Lodigiani e 
costruirono a difesa il castello di S. Giorgio, detto 
degli Orzinovi. Intanto le fazioni cominciavano a tu-
multuare. I I 25 dicembre del 1223, Brescia fu devá
stala da un terribile terremoto, poi invasa da inonda-
zioni e desolata da pestilenze. Mentre i Bresciani coi 
Veneziani facevano fronte ad Ezzelino da Romano, in 
quella che costui e Federico I I l i stringevano d'assedio, 
i Guelfi e i Ghibellini li affliggevano con discordie inte-
stine, finché un loro podestá, per nome Gastone Griffi, 
l i dava in potere di Ezzelino l'anno 1258. Spento Ezze
lino, si impadroni di Brescia Uberto Pallavicino, si-
gnore di Cremona, i l quale ne fu poi cacciato nel 1271. 
Bernardo Maggi, governandola verso i l fine del secólo, 
le resé un po' di calma ; ma alia sua morte, che av-
venne nel 1305, Brescia tornó alie interne discordie. 
Arrigo V I I di Lussemburgo la strinse d'assedio (1). 
Sombra si dichiarasse fedele a Roberto di Napoli (2). 

Dante accenna a Brescia per indicare un punto in 
cui la giurisdizione episcopale é comune ai vescovi 
di Trento, di Verona e di Brescia, cioé 1' Isoletta, 
presso la punta di Manerba, giá dei conti Lecchi: 

Loco e nd mezzo, la dove il trentiiio 
pastorc e quel di Brescia e il veronese 
segnar potria, se fesse quel cammino (3). 

Adamo da Brescia, i l falsario del fiorino giallo, 
senté nella sua arsura i l desiderio dei ruscelletti del 
Casentino : 

« O voi, che sen/a alcuna pena siete, 
e non so io perche, nel mondo gramo», 
diss'egli a noi, « sjuardate cd atiéndete 

( 1 ) G. V i u . A K i , Cron. vina Commelia. 
( 2 ) LOIUA, UItalia tulla Di- (3) Inf. \ K , 67. 
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alia miseria del maestro Adamo ; 
io cbbi, vivo, assai di quel ch'io vo l l i ; 
ed ora, lasso ! un gocciol d'acqua bramo. 

L i ruscelletti che dei verdi colli 
del Casentin discendon giuso in Arno, 
facendo i lor canali e freddi e molli, 

sempre mi stanno innanzi, e' non indarno ; 
che 1'imagine lor vie píü m'asciuga 
che '1 male, ond'io ncl volto mi discarno ( 1 ) . 

Dante allude ad un signore di Brescia, a Cer
rado I I I , dell' antica famiglia dei conti di Palazzo, 
capitano contro i Fiorentini nel 1279 e podestá di 
Piacenza nel 1288 (2) : 

Ben v'en tre vecchi ancora, in cui rarapogna 
l'antica etá la nueva e par lor tardo 
che Dio a raiglior vita l i ripogna; 

Corrado da Palazzo, e i l buon Gherardo, 
e Guido da Castel, che me' si noma' 
francescamentc i l sempíice lombardo (3). 

Brettinoro, o Bertinoro, ora cittá di Romagna, 
castello ai tempi del Poeta. Sta su monte bagnato dal 
Ronco, a 12 chilometri a sud-est da Forli (4). Nel 
secólo XII fu feudo della contessa Aldrada che im
pose a Federico Barbarossa di togliere 1' assedio da 
Ancona. Quindi passó a Malatesta, signore di Rimini. 
Mainardo Pagano se ne resé signore nel 1291. Mala-
testino dei Malatesta procuró di rivendicare Bertinoro 
alia sua famiglia e per questo ordi congiura contro 
Alberguccio dei Mainardi, e vi ando i l 6 agosto con 
parte delle milizie di Rimini e coll' esercito di Ce-
sena. Scarpetta degli Ordelaffi fu sconfitto, venendo 
da Forli. I ribelli si rifugiarono nel castello, ma dopo 
tre giorni dovettero cederé per difetto di alimenti. Ri-
masero prigioniere circa duemila persone, che furono 
chiuse nel carcere di Forli. Bertinoro seguí poi sem
pre le sorti di questa cittá (5). 

( 1 ) I n f . X X X , 58. (3) P u r g . X V I , 121. 
( 2 ) Cf. O. Rossi, E l o g i i s lo r ic i (4) G. VII .I .ANI, V I I I , 93. 

d i Ijresciani i l l i t s i r i , Brescia,1620. (5) LORIA, L ' I t a l i a nella 1). C , 
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Dante nomina Bertinoro, per far cenno forse dalla 
famigiia de' Guidi, o di quella de' Mainardi che la si-
gnoreggiava e alio sbandamento dei Ghibellini del 1295, 
sbandamento che fu fatale per gli abitanti (1) : 

O Brettinoro, che non fuggi vía, 
poi che gita se n'é la tua famigiia, 
c molta gente per non esser ria ? ( 2 ) 

Brindisi, detta un tempo Brundusium. Cittá delle 
Puglie, posta in un'isoletta, con porto neU'Adriatico. 
Si favoleggia della sua fondazione col nome di Bronto, 
figlio di Ercole. Rimangono di essa ancora gli avanzi 
di due tempi, uno dedicato ad Apollo, l'altro a Diana. 
La sua cattedrale é del secólo xn e si deve a Rug-
gero 11. In questa cittá moriva Virgilio, e Agrippina 
collocava le ceneri di Germánico; qui Cicerone, guar
dando i l mare, divinava le sorti della battaglia di Far-
saglia. Passó dall'Oriente ai Romani; dall'Occidente 
ai Greci ed agli Apatici, e nel secólo vn fu presa 
da Romualdo, duca di Benevento, e dai Romani nel 
secólo x i , e seguí poi sempre le sorti del Regno di 
Napoli, nel quale era compresa anche a tempo di 
Dante. Saccheggiamenti, pesti, conflitti sempre la 
desolarono. I I porto di Brindisi é ricordato da Stra-
bone. Giulio Cesare fece chiudere i l porto, che fu 
poi riaperto e i Romani vi mandarono le navi della 
spédizione d' Oriente. Nel 1225 vi convenne la flotta 
dei Crociati; ma i marinari vi morirono quasi tutti 
per l'aria malsana (3). 

Dante ricorda Brindisi per far notare da Virgilio 
i l suo sepolcro: 

Véspero é giá cola, dov'é sepolto 
i l corpo, dentro al quale io facea ombra; 
Napoli 1' ha e da Brindizio é tolto (4). 

( 1 ) SCARTAZZINI, Camm. I A I I U A , L ' L a l i a nella D . C. 
( 2 ) P u r g . XIV, 112. (4) P u r g . 111, 2$. 
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Brugia, Bruges, dal tcdcsco Brilcke che si
gnifica ponte. Cittá capitale della Fiandra occidentale 
nel regno del Belgio. E' posta in una pianura a 10 chi-
lometri dal mare e 80 da Bruxelles. I I suo nome 
é venuto dai molti ponti che la traversano per ogni 
parte. E' cittá molto antica, che fino dal secólo vn 
era annoverata fra le piü grandi e rinomate. Baldo-
vino, Braccio'di ferro, la fortificó, perché potesse far 
resistenza ai Normanni. Fu distrutta piü volte, ma 
risorse sempre piü bella e celebre per le sue industrie 
e manifatture, nonché per i l suo commercio, reso 
facile per i canali che comunicano con varié parti 
dell'Olanda e del Belgio (1). 

Dante nomina Bruggia, alludendo alia guerra tra 
Filippo i l Bello e i Fiamminghi, onde fa diré ad Ugo 
Capeto: 

Ma, se Doagio, Lilla, Cuanto e Bruggia 
potesser, tostó ne saria vendetta; 
ed io la chicggo a Lui che tutto giuggia ( 2 ) . 

II Bassermann (3) opina che Dante sia stato in 
Fiandra, perché non saprebbe spiegarsi per quale ca-
gione egli avesse scelto come termini di raffronto 
fra tutti gli altri luoghi la Fiandra con le sue dighe. 
La teoría étroppo larga e l'argomento prova troppo. 
Dante aveva molte cognizioni geografiche per lettura, 
e non si deve tenere come cosa 'strana l'accennarsi 
da lui a luoghi non veduti. E' certo che la fantasía 
di Dante non poteva meglio aíferrare elementi di 
paragone per tratteggiare gli argini di Flegetonte, 
che accennando a queste celebri dighe del paese fiam-
mingo. 

Buggea o Buggia, Bugia. Piccola cittá ma-
rittima dell'Africa settentrionale neU'Algeria, quasi 
sotto i l medesimo meridiano di Marsiglia. Dante no
mina Buggia per circoscrivere i confini di Marsiglia, 

( 1 ) B o c c i , D i ^ . DanL (3) Orme di Dante. 
( 2 ) P u r g . X X , 46. 
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patria di Folchetto, e dice che Buggea e Marsiglia 
hanno quasi un medesimo oriente ed occidente: 

Ad un occaso quasi e ad un orto 
Buggea siede e la térra ond' io fui, 
che fe' del sangue suo giá caldo i l porto ( i ) . 

Bulicame. Le Terme Caie, dette poi Bulicame, 
ovvero lago bóllente, stanno alia distanza di 3 chi-
lometri da Viterbo, sulla via di Montefiascone (2). 
I I Bussi scrive: «Continuando la strada di mezzo, 
che va a Toscanella, s'incontrano le acque che non 
e possibile fermarvi dentro i l dito neppure per un 
minuto. Qui si fanno sovente da forestieri o da altri 
eruditi molte esperienze, mentre alcuni calano in tale 
acqua con opportuno peso moltissime canne di funi-
celle per vedere di trovare i l fondo, che pero ora riesce 
del tutto impossibile. Altr i poi vi gettano parimenti 
nel mezzo . degli ovi crudi, che discendendo al basso, 
non piü compariscono. Altri vi abbassano degli animali, 
che in breve ora rimangono del tutto spolpati » (3). 

II Barlow parla d' un edifizio che accoglieva le 
acque del Bulicame. L'edifizio a ció destinato pare 
sia stato i l gran bagno di Paolo Benigno, posto tra 
i l Bulicame e Viterbo, fuori porta Faule che conduce 
a Toscanella. Quindi si dá in una via detta Biello, di 
poi si arriva a questo edificio che riceveva le acque 
del Bulicame a via di doccie e fu creduto i l bagno di 
cui parla Dante. 

I I lago sanguigno, nel quale sonó immersi i vio
lenti, dá occasione ad una delle piü vive similitudini 
della Commedia: 

Quale del Bulicame cscc il rusccllo, 
che parton poi tra lor le peccatrici; 
tal per la rena giu sen giva quello. 

Lo fondo suo ed ambo le pendici 
fatte eran pietra, e i margini da lato; 
perch' io m' accorsi che i l passo era lici (4). 

( 1 ) Par. I X , 9 1 . (3) Bussi, Sloria della citld di 
( 2 ) V. BOCCACCIO, Coinm. KH- Viterbo. 

DOBEATO, Comm. (4) I n f . X I V , 79. 
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Interno al luego ove scaturisce l'acqua del Bu-
licame avvengono le formazioni calcaree. Scrive i l 
Bassermann: «La fonte ha 1' aspetto di una gor-
gogliante e fumosa pozza di circa 3 metri di diá
metro. Di qui partono a guisa di raggi, ai nostri 
giorni, cinque ruscelletti, tutti vivamente evaporanti 
e stretti a destra e a sinistra da un margine di se
dimento, blanco come nevé e largo circa un metro. 
La pietrificazione procede manifestamente assai rá
pida» (1). Questa pietrificazione, osservata cosí minu
tamente da Dante, é per me una indiscutibile prova 
ch'egli fosse stato a Viterbo, e da Viterbo a Roma, 
poiche non potrebbe ammettersi che Dante avesse a 
scopo supremo del suo viaggio Viterbo, luogo che da 
Firenze conduceva a Roma. Tutti gli altri argomenti 
della venuta di Dante a Roma hanno un valore re
lativo ; questo ha un valore assoluto. Del resto so
lamente la vista di Roma e l'anno del Giubileo pote-
vano ispirare a Dante la Divina Commedia. 

Cacume, Cacumen. Non sommitá di monte, 
come e comunemente creduto dai commentatori, ma 
nome proprio di montagna che é nella linea dei Le-
pini, monti posti fra le due vie Latina ed Appia, che 
dividono la Campania in due provincie, Marittima e 
Campania. Noi seguiamo, contro la lezione comune, 
quella del Landino e del Vellutello (2): 

Vassi in Sanléo, e discendesi in Noli, 
montasi su Bisraantova, e in Cacume 
con esso i pié; ma qui convien ch'uom voli ( 3 ) . 

' Recenti scoperte, per le quali si prova che sul Ca
cume era un luogo abitato, giovano alia nostra opi-
nionej; perché i l monte Gemma, a detta del Bas-

( 1 ) Orme d i Dante. ( 3 ) P u r g . IV , 25. 
( 2 ) V. B i s m a n í o v a . 
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sernianto(i), é piü alto di Cacume, il quale avendo 
luogo abitato sopra di sé, poteva essere meta di 
viaggto. 

I I Lombardi ( 2 ) non fa contó neppure di questo 
monte della Campania, e lo Scartazzini (3) accenna 
all'opinione di quelli che, ammesso Cacume essere 
nome proprio di monte, 1' intendono per un monte 
della Calabria, della Campania, o di altro luogo. A 
noi sembra bastantemente provato che si tratti di 
Cacume dei monti Lepini (4). 

Dante alinde a Cacume per daré idea della ripi-
dezza e della difficoltá di salita del monte del Pur
gatorio. 

Cagnano, detto ora Botteniga, é un torrente 
che ha foce nel Sile, ond'é navigabile fino al mare. 
I I Sile scorre attraverso la parte meridionale di Tre-
viso e corre sotto gli archi di un ponte, ov' é un 
ricordo marmóreo di Dante, quindi volgendo a de-
stra abbandona la cittá, e ivi si accompagna col Ca
gnano, ricco di mulini, che avendo attraversato an-
ch'egli Treviso, dona al Sile dal lato sinistro, le sue 
acque torbide e biancastre. Le due acque si possono 
distinguere anche oggi per un breve corso non ancora 
mescolate, nel medesimo letto, onde si fa ad osservare 
opportunamente Filatete che Dante deve avere pensato 
a questo fenómeno dell'unione senza confusione, usando 
la frase « s'accompagna » (5). 

Dante per indicare con la sólita precisione topo
gráfica la cittá di Treviso, fa cenno del Cagnano: 

E dove Sile e Cagnan s'accompagna, 
tal signoreggia, e va con la testa alta, 
che giá per lui carpir si fa ía ragua (6). 

( 1 ) Orme d i Dante. Deangelis. A l b u m , voi. X X V I I I , 
( 2 ) Comm. 3 anno, 1861. V. mió scritto, Ca-
( 3 ) Ene. Dant . cunte uella D i v i n a Cotnmedia, 
(4) V. BONAVENTDRA VIANI, Roma, Scuola tip. Sales. 1903. 

Del la pietra d i Bismanlova e del (5) BASSERMAXN, loe. cit. 
suo Cacume. Lettera al cav. Giov. (6) Par . I X , 49. 
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Cunizza da Romano allude con queste parole, non 
solo a Treviso, ma anche a chi ne teneva la signoria, 
cioé a Riccardo da Cammino, figlio del « buon Ghe-
rardo»(i) cui successe nel capitanato di Treviso, e che 
fu spento a frode i l 5 aprile 1312, mentre giuocava a 
scacchi (2). 

Caina. Nome del primo dei quattro scomparti-
menti, o meglio suddivisioni concentriche dell'ultimo 
cerchio infernale, dove sonó puniti i traditori dei propri 
congiunti. I I poeta dá tal nome a questo luogo per 
Caino, uccisore del proprio fratello (3). Dante nomina 
la Caina, quando fa ricordare da Camicion de' Pazzi 
i due fratelli conti Alberti di Mangona: 

D'un corpo usciro ; e tutta la Caina 
potrai cercare, e non troverai ombra 
degna piii d'esser fitta in gelatina ( 4 ) . 

Ma piü fortemente accenna a Caina nel trágico 
racconto che fanno Francesca da Rimini e Paolo 
Malatesta deUa loro morté, predicendo all'uccisore 
Lanciotto i l luogo di pena, ove sonó i traditori dei 
propri congiunti: 

« Amor condusse noi ad una morte, 
Caina atiende chi vita ci spense». 
Queste parole da lor ci fúr porte (5). 

Calabria é una regione del Napoletano, posta 
nell'estrema parte dell' Italia, onde si delinea i l piede 
in forma di stivale. La maggior lunghezza é di 202 
chilometri, la maggior larghezza di 75. Si divide in 
Citeriore, colla cittá di Cosenza, Castrovillari, Rossano 
e Paola; in ülteriore I con Reggio, Gerace, Palermo, 
Bagnano e Gioia; ülteriore I I con Monteleone, Ca-
tanzaro, Pizzo, Mileto e Tropea, ed b attraversata per 

(1 ) P u r g . X V I , 124. (3) Genesi, I V , I . 
( 2 ) FERRETO VICENT. in MURA- ( 4 ) I n f . X X X I I , 58. 

TORI, R . I . S . X I I , 788 e seg.; RAM- ( 5 ) I n f . V , 106. 
EALDI, Dante a T r e v i g i , pp. 24, 197. 
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lungo dagli Appennini. Al tempó dei Romani fu detta 
Bruzia. Venne conquistata dai Visigoti e dai Saraceni. 
Nel secólo x i Roberto Guiscardo ne cacció i Sara
ceni e si fece eleggere duca di Puglia e di- Calabria. 
Passó quindi ai suoi figli. A tempo di Dante appar-
teneva al Regno di Napoli. 

Dante fa parola esplicitamente della Calabria quando 
fa indicare da s. Bonaventura l'abate Gioacchino: 

Rábano é qüi, e lucemi da lato 
i ! calavrese abate Gioacchino, 
di spirito profetico dotato ( i ) . 

Gioacchino, nativo di Célico, distante nove chilo-
metri da Cosenza, da giovane prese a viaggiare lar
gamente. Ando in Creta e dimoró nel Tabor. Fu 
cisterciense nel monastero di Cavazzo, ov' ebbe uffici 
di priore e d'abate. Lasció i l monastero col permesso 
di Lucio I I I verso i l 1181 e ando a Flora a fondarvi 
una celebre abbazia, di cui fu capo. Ebbe sotto di sé 
molti monasteri, ai quali die' rególe approvate da Ce
lestino I I I (2). Vuolsi morisse i l 3 di marzo del 1207 
a 72 anni di etá. Lasció molte profezie e molti scritti, 
dei quali venne condannata qualche proposizione dai 
Concilio Lateranense (1215) e dai Concilio di Arles 
(1260). Si vuole che i pontefici Lucio I I I , Urbano I I I 
e Clemente I I I prendessero cura delle sue profezie, 
ma di ció non si hanno prove. Egli dimoró nel mo
nastero di Casamari presso Vercelli, ove avrebbe po-
tuto attendere con pace ai suoi studi. Crediamo poiper 
nulla favolosa Topinione ch'egli fosse stato in giovi-
nezza alia corte di Ruggero I I re di Puglia e di Si
cilia, perché questi mori nel 115 4, e potendosi ritenere 
che Fabate Gioacchino fosse nato circa Fanno 1130, 
i l che é ben probabile (3). 

( 1 ) Par . X I I , 139. i t a l . V. IANANSECH, O r i g i n . C i -
( 2 ) MURATORI, A n n , a. 1190. s terc, Vienna, 1877; SCARTAZ-
( 3 ) T I S . A B O S C U I , Sior, del lalet i . ZINI, Ene. Dan t . , vol. I , p, 9 0 1 . 
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Callaroga o Calaroga, Calaguris, o Ca
lahorra. Cittá della vecchia Castiglia sull' Ebro, 
poco distante da Osma. Dante accenna ad essa come 
patria di s. Domenico, e allude alia signoria di Ca
stiglia, dicendo che questa cittá é sotto la protezione 
del grande scudo, nel quale un leone soggiace all'altro 
e lo domina: 

Sicde la fortúnala Calaroga, 
sotto la protezion del grande sendo, 
in che soggiace i l Iconc c soggioga ( i ) . 

Campagnatico (Campagnaticum) nella valle 
dell' Ombrone. Posto sulla sommitá d'un colle fra la 
via Grossetana e i l detto fiume. Fin dal secólo x era 
in signoria degli Aldobrandeschi di Soana e di Gros-
seto, ai quali doveva appartenere quel márchese Lam
berto figlio d'Uldebrando, che mentre dimorava nel 
suo castello di Valiano sull'Ombrone, vendé all'Abadia 

• sal Montamiata quarantacinque castelli, posti parte in 
Lombardia e parte in Toscana, tra i quali Grosseto 
e Campagnatico. 

Fra le famiglie dominanti in Campagnatico nel se
cólo xm erano due principali della Maremma senese, 
una della dinastía de' Visconti di Campiglia, l'altra 
degli Aldobrandeschi di Soana e di S. Fiora. 

II conté Oberto di S. Fiora, figlio del conté ügo-
lino e condomino del cugino C. Adolbrandino di Soana 
che assaliva co' suoi sgherri nel 1265 gli amici della 
Repubblica senese, venne ucciso nel 1269 da alcuni 
nobili senesi che s' introdussero con frode nel castello: 

L'antico sangue e 1'opere leggiadre 
de' miei maggior' mi fér si arrogante 
che, non pensando alia comune madre, 

ogni uomo ebbi in dispetto tanto avante 
ch'io ne mori' , come i Sanesi sanno, 
e sallo in Campagnatico ogni fante. 

lo sonó Omberto: e non puré a me danno 
superbia fa ; che tutti i miei consorti 
ha ella tratti seco nel malanno ( 2 ) . 

(1 ) Par . X I I , 52. ( 2 ) Pu rg . X I , 6 1 . 
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Campaldino. Piccola pianura neila prioria di 
Certomondo, presso Poppi nel Casentino in Valdarno 
di sopra, dove i Ghibellini d'Arezzo furono vinti dai 
Guelfi di Firenze nella celebre battaglia del l ' i i giu-
gno 1228. I I Bartoli (1) contende la presenza di Dante 
alia battaglia di Campaldino nel 1280, adducendo per 
principale ragione la dubbia autenticitá della lettera 
allegata di Leonardo Aretino, e i l non avere egli 
riconosciuto nel Purgatorio Buonconte da Montefeltro 
ch'era i l capo della schiera nemica: 

. . .Perché ne'vostri visi guati, 
non riconosco alcun ( 2 ) 

Ma le sottili ragioni del Bartoli non valgono a 
scuotere un antico e saldo convincimento. I I Basser-
mann si oppone aU'argomentazione del Bartoli (3). 

Dante nomina Campaldino quando domanda a 
Bonconte da Montefeltro la ragione del non essersi 
trovato i l suo corpo tra quelli dei caduti nella bat
taglia di Campaldino: 

Ed io a l u i : « Qual forza o qual ventura 
t i travió si fuor di Campaldino, 
che non si seppe mai tua sepoltura ? » ( 4 ) 

I I Bassermann (5) opina che i l vallone, ove oggi é 
la hadiola, e un tempo era la chiesa di S. María ad altos 
montes, fosse i l luogo di accampamento de' Guelfi di-
sposti a invadere la valle del Casentino. (V. Certo
mondo). 

Campi. Luogo del Valdarno florentino, giá ca-
stello, capoluogo di Piviere e di comunitá e pote-
steria nel circondario di Firenze. La disposizione e 
riduzione agraria del terreno, diede a questo luogo 
il nome di Campi. Questo nome si legge per la prima 

( 1 ) Storia della le t te ra túra i ta- (3) Orme d i Dante, p. 
l iana, vol. V. ( 4 ) P u r g . V , 9 1 . 

( 2 ) P u r g . V, 58. (5) Loe. cit. 
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volta in un privilegio di Cario Magno a favorc del 
monastero di S. Bartolomeo a Ripoli, detto in Reca-
vata, a cui donó i saliceti di proprietá regia che erano 
nel luogo di Campi. Da questo documento si puo 
dedurre come tal luogo fosse paludoso nel secólo vm, 
onde son rimasti i nomi ai luoghi vicini di Padule, 
Piscina e di Dogaia ( i ) . 

Dante fa accennare a Campi da Cacciaguida, i l 
quale nota i l mescolarsi del nuovo elemento de' bor-
ghi all'antica cittadinama florentina: 

Ma la cittad-inanza, ch'é or mista 
di Campi, di Certaldo e di Fighine, 
pura vedeasi nell'ultimo artista ( 2 ) . 

Campo di Siena, Nome della piazza pubblica 
di Siena, detta da Benvenuto da Imola pulcherrimum 
forum. I Senesi chiamano Campo o piazza. del Campo 
questa grande área dove si corre i l palio. I I Fan-
fani (3) nota che forse i l nome Campo é tolto dalla 
lingua degli antichi Siculi che chiamavano campen 
le piazze dove correvano i cavalli. Dante ricorda la 
piazza di Siena a proposito di Provenzano Salvani, i l 
quale nel Campo di Siena chiedeva danaro per r i -
scattare da Cario d'Angió i l suo amico. 

Altr i vuole che i l nome di questo amico fosse 
Vinca. I I Lombardi, giovandosi dell' autoritá d' una 
postilla del códice Caietano, lo chiama «Vigna» e in 
ció conviene anche i l Tommaseo (4). Dante si fa 
diré da Oderisi da Gubbio, a proposito di Provenzano 
Salvani: 

«Quando viveva piü glorioso», disse, 
« liberamente nel Campo di Siena, 
ogni vergogna deposta s'affisse: 

« e H, per trar 1'amico suo di pena, 
che sostenea nella prigion di Cario, 
si condusse a tremar per ogni vena » (5). 

(1 ) REPETTI, D i % . ecc. ^4) AQUARONE, Dctníe i n Sienct, 
( 2 ) Pnir. X V I , 49. pag. 121. 
(3 ) S t u i i ed oss., pag. n o . ( 5 ) P u r g . X I , 133. 
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Campo Piceno. Pianura nei dintorni di Pi
stola, tra Serravalle e Montecatini, dove si crede che 
Catilina sia stato vinto ed ucciso. Dante ne parla per 
alludere, secondo alcuni, ció che é piü probabile, alia 
spedizione dei Neri fiorentini e lucchesi contro Pi
stola nel maggio 1302, che ebbe termine con la presa 
di Serravalle (1). 

Secondo altri Dante accennerebbe alV assedio ed 
alia presa di Pistola nel 1305 e 1306(2). 

Altr i credono che si noti i l conflitto di Moroello 
Malaspina, márchese di Giovagallo del 1302 contro i 
Bianchi, Ecco i versi di Dante posti sul labbro di Vanni 
Fucci: 

Tragge Marte vapor di val di Magra 
che e di torbidi nuvoli involuto, • ' 
e con tempesta impetuosa ed agrá 

sopra campo Picen fia combattuto : 
ond' ei repente spezzerá la nebbia, 
si ch'ogni Bianco ne sará feruto. 

E detto 1' ho perché doler t i debbia ( 3 ) . 

Canavese. In Canepasio, in Canepicio. Re-
gione dell'Alta Italia che si estende dalle Alpi Graie 
e Pennine fino al Po. I I nome di Canavese ebbe ori
gine poco dopo i l 1000 da un luogo detto Canava, 
i cui signori furono detti di Canavisio, e furono capi 
di una lega sorta dopo la meta del secólo xn. I 
paesi che si accostarono alia detta lega, furono con
siderad come posti in Canavasio, Canapascio, o Ca
nepicio. II Canavese s'amplió in breve, e nel secólo xm 
conteneva tutte le terre tra l'Appennino e la Chiu-
sella. I marchesi' di Monferrato ed i conti di Savoia, 
presa Ivrea, divennero assolutamente padroni del Ca
navese (4). 

Dante ricorda i l Canavese a proposito del már
chese Guglielmo V I , detto Spadalunga, che fu signore 
di Monferrato dal 1254 al 1292, anno in cui avvenne 

(1 ) G. VILLANI, V I I I , 52. ( 3 ) I n f . X X I V , 145. 
( 2 ) G. ViLnANi, V I I I , 82. ( 4 ) h o x i k , L ' I t a l i a nella D . Ct 
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la sua morte ai 13 di febbraio, dopo essere stato chiuso 
da quei d'Alessandria in una gabbia di ferro fino dal-
l'S di settembre 1290 (1). 

Dante lo loda di liberalitá nel Convito (2), e lo 
colloca nella valletta del Purgatorio cogli altri principi: 

Quel che piü basso tra costor s'atierra, 
guardando in suso, é Guglielmo márchese, 
per cui ed Alcssandria e la sua guerra 

fa pianger Monferralo e '1 Canavese ( 3 ) . 

Caorsa, Cadurcum oggi Cahors. Antica ca-
pitale della provincia francese detta Quercy, ora ca-
poluogo del dipartimento di Lot. E' di origine assai 
remota e i Romani la chiamarono Cadurcum, come 
capitale del Cadurci. I Goti vi si stabilirono, e piü 
tardi Teodoberto, figlio di Childerico, la saccheggió e 
ne abbatté le mura. 

Fu anche saccheggiata da Pipino e dai Nor-
manni. Poi, per i l trattato di Brétigny fu insieme al 
Quercy data agl'Inglesi nel 1360. Ma i Caorsini si r i -
bellarono e riebbero la loro indipendenza e da allora 
rimase invariabile la loro vita política. 

Nel medio evo, Caorsa era considerata come nido 
di usurai. Quindi un decreto del re Filippo l'Audace 
dá lo stesso valore alia parola « Caorsino » e a quella 
di « usuraio » : Contra usurarios, qui vulgariter Caor
sini dicuntur... Dante accenna a Caorsa come luogo di 
usurai, per classificare le pene infernali, quando fa 
diré da Virgilio: 

E pero lo minor girón suggella 
del segno suo e Sodoma e Caorsa, 
e chi spregiando Dio, col cor favelia ( 4 ) . 

Dante accenna ai Caorsini nel far volgere da 
s. Pietro parole aspre contro Giovanni X X I I , nativo 
di Cahors: 

Del sangue nostro Caorsini e Guaschi 
s'apparecchian di bere. O buon principio 
a che vil fine convien che tu caschi (5). 

( 1 ) MUKATÜKI, R. l . S . V I I I , ( 3 ) P u r g . V I I , 133. 
1164; iv i X I , 168, 19. ( 4 ) I n f . X I , 49. 

( 2 ) IV , I I , 92. ( 5 ) Par . X X V I I , 58. 
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Caprara, Capraria giá Cerbaria. Isoletta 
del Tirreno vicina al Valdarno; la piü antica memoria 
che rimanga di Capraia é un privilegio di Ottone I I I 
del 25 febbraio 998, diretto al Vescovo e Capitolo di 
Pistoia, ai quali confermó la giurisdizione sulla Pieve 
di S. Stefano in Cerbaria. Questo nome di Cerbaria 
é ripetuto nel diploma di Federico I del4luglio 1156, 
e in altre carte pistoiesi dei secoli ix e x. Da questo 
si prova che Fetimología di Capraia, piuttosto che 
dalle capre venga dalla selva Cerbaria, da cui era cinto 
quel colle, i l paese e i l distretto di Capraia. Ha dato 
i l titolo di contea a uno dei rami dei conti Alberti. 
Dante nomina Capraia nell'imprecazione a Pisa per 
la morte del conté Ugolino, perché insieme alia Gor-
gona faccia imbarazzo alia bocea dellArno, onde i l 
hume, straripando in Pisa, vi anneghi ogni persona: 

Movasi la Caprara e la Gorgona 
e faccian siepe ad Arno in su la focc, 
si ch'egli annieghi in te ogni persona ( i ) . 

Caprona. Villaggio del Valdarno Pisano, co-
struito sulle ruine del forte castello, ch'era saldo ai 
tempi di Dante, e che fu distrutto dai Fiorentini 
nel 1433. Se ne veggono ancora gli avanzi. Questa 
torre sorgeva sulla riva destra dell'Arno presso la 
confluenza del torrente Zambra di Calci. Essa fu spesso 
rifugio ai Pisani vinti. Si trova memoria di Caprona 
fino dai 1000. Una pergamena del 1024 tratta di una 
concessione al Monte S. Michele in Borgo a Pisa. 
Nacquero nel territorio di Caprona Uguccione, uno dei 
magnati pisani che nel 1033 stabilirono una lega nel 
castello di S. María in Monte ; Bercio che fu capo 
de' fuorusciti di Pisa, che nel 1279 si chiuse nella 
sua torre di Caprona, vivendo per tre anni di scor-
rerie; Guido di Caprona, che fu vittima d'un Lanfran-
chi nel 1322 per odio di parte; Arrigo da Caprona, 

( 1 ) I n f . X X X I I I , 82. 
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inviato dai Pisani a Sassari nella Sardegna alia meta 
del secólo xm, e Filippo da Caprona, che comandava 
le milizie di Lodovico i l Bavaro in Pisa nel 1328. 

Dante accenna all'assedio di Caprona dell'agosto 
del 1289 (1). Certo Dante vi .prese parte coi Fio-
rentini che ne furono autori, checché ne dica in con
trario Adolfo Bartoli (2), e vide uscirne i prigionieri; 
cosa che egli stesso racconta: 

E cosí vid' io giá temer ti fanti 
che uscivan patteggiati di Caprona, 
veggcndo se tra nemici cotanti (3). 

Nei Fragmenta Historiae Písame gli esiliati da 
Pisa, gli «sciti di Pisa» sonó rammentati espressa-
mente nell'esercito ch'era avanti a Caprona (4). 

Cariddi. Vorágine del Faro di Sicilia incontro 
a Scilla. Secondo la Mitología, Cariddi, figlia di Net-
tuno e dalla Terra, venne a cagione della sua ra-
pacitá e per aver tolto le vacche ad Ercole, fulminata 
da Giove e convertita in un vórtice che tre volte 
al giorno inghiottisse i flutti in profondi abissi e tre 
volte l i slanciasse verso i l cielo (5). Cariddi venne 
detta poi i l Calelaro e la Rema. Dante si affida alia 
descrizione di Omero, Virgilio e Ovidio. Nel mirare 
questo luogo, si scorge, é vero, un cerchio di cento 
tese, che sembra, se si guarda con molta attenzione, 
un poco piü agitato delle altre parti dello Stretto, ma 
non si vede alcuno de' vortici che agitassero le navi 
e le inghiottissero. Si dice pero che nel fervore del 
vento quel luogo sia assai pericoloso (6). 

Dante allude a Cariddi per rendere evidente Turto 
tra gli avari e i prodighi nel quarto cerchio, l'ap-

( 1 ) G. VILLANI, V I I , 137. (4) Pag. 675. 
( 2 ) Sloria della lelieralnra lia- (5) ViKG. En. I I . 

l iana, vol. V . (6) LORIA, L ' I t a l i a nella D i -
(3) I n f . X X I , 94. v ina Commedia. 
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préssarsi dei quali «per forza di poppe», viene reso 
evidente dall'urto delle onde fra Scilla e Cariddi: 

Come fa Tonda lá sovra Cariddi, 
che si frange con quella in cüi s'intoppa; 
COSÍ convien che qui la gente riddi. 

Qui vid' io gente piü che altrove, troppa, 
c d'una parte e d'altra, con grand'urli, 
voltando pesi, per forza di poppa ( i ) . 

Carisenda. Torre inclinata di Bologna, detta 
COSÍ dal nome dei suoi autori, Filippo ed Odolo dei 
Carisendi o Garisendi che la edificarono nel 1109 
dopo i l ritorno dalle Crociate. Verso i l 1356 fu de-
molita in parte sotto i l tiranno Giovanni Visconti da 
Oleggio: ció che ne rimane al presente ha la pen-
denza di otto piedi. Non si sa se la sua inclinazione 
sia venuta da divallamento di terreno, o dal modo 
col quale fu fabbricata. A chi sta sotto i l pendió di 
essa e guarda in alto qualche nuvola in parte con
traria alia inclinazione della torre, sembra che non la 
nuvola, ma la torre stessa si muova e declini (2). 

Dante si giova di questa illusione ottica per una 
similitudine che dimostra l'abbassarsi di Anteo che 
posava Virgilio e lui nella ghiaccia: 

Qual pare a riguardar la Carisenda 
sotto i l chinato, quando un nuvol vada 
sovr'essa si, che ella in contrario penda : 

tal parve Anteo a me che stava a bada 
di vederlo chinare. E fu tal ora 
ch'io avrei volut' i r ' per altra strada (3). 

Carrafa. Cittá dell'antico Ducato di Modena che 
ha un territorio montuoso, ma fertile. Celebre per le 
cave di marmo, alcune delle quali erano lavorate 
anche al tempo dei Romani; anzi si crede che fos-
sero conosciute anche all'etá degli Etruschi e dei 
Liguri. 

A tempo di Augusto i marmi di Luni, capitale al-

( 1 ) I n f . v i l , 22. r . j f X X X I , 
( 2 ) B o c c i , D i K . Dan t . ^ lnJ- l j • 
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lora del paese ov'é Carrara, si adoperarono per gli 
edifizi di Roma. Ma la piü preziosa qualitá di marmo, 
quella per le statue, fu scoperta solo al tempo di 
Plinio, che fu adoprata dagli scultori di Roma, in-
vece di quella di Paro e del Pentelico. 

Le cave di Carrara furono trascurate fino al se
cólo XII, in cui la Repubblica di Pisa, divenuta padrona 
di Carrara, ne rialzó i l prestigio. Quindi i marmi di 
Carrara furono adoperati da Nicoló Pisanó e dai suoi 
discepoli e quindi dagli artisti dei tempi successivi. 
L'anno 1810, fu scoperta nelle cave di Colonnate 
un'iscrizione del tempo di Tiberio coi nomi dei con-
soli daU'anno X V I al XXIV. Dante accenna ai Car-
raresi abitanti di Carrara, quando fa diré a Virgilio 
che 1' indovino Aronte si era scelta dimora nei monti 
di Carrara: 

Aronta é quel che al vcntre gli s'atterga, 
che ne' monti di Luni (dove ronca 
lo Carrarese che di sotto alberga) 

ebbe tra bianchi marmi la speloncá 
per sua dimora; onde a guardar le stelle 
e i l mar non gli era la veduta tronca ( i ) . 

Cásale. Cittá antica del Piemonte nel basso 
Monferrato, che posa sopra amena pianura ai piedi 
del colle sulla destra del Po. Fu marchesato di molto 
nome e di molta forza, che, fedele alicato degli ira-
peratori, fece fronte alia lega Lombarda, e influí, 
molto nelle cose del Piemonte, finché la casa di 
Savoia non poté sovrapporsi ai Paleologi. Cásale é 
rinomata per l'assedio sostenuto nella guerra per la 
successione del Monferrato. Dante nomina Cásale 
come patria di fra' Ubertino che, entrato neU'ordine 
Francescano, si distinse per la sua austeritá. Costui fu 
discepolo di Pietro Giovanni Olivi, capo dei Zdatores 
ed autore della Postilla super Apocalypsim ( 2 ) . 

( 1 ) / ) / / . X X , 49. n. 2 ; 1283, n. 3 ; 1285, n. 5 ; 
( 2 ) N; OUDINVS, De Scr ipl . 1290, n. 1 1 ; 1292^ n. 13, ecc. 

eccks. I l ] , 584; WADDiNGa. 1282, 
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Mortol'Olivi nel 1297, Ubertino gli successe, come 
capo degli Spirüuali e scrisse un'apologia del mae
stro, per la quale fu condannato dal pontefice Gio-
vanni X X I I (1). Scrisse puré altre opere, come V Arbor 
vitae Crucifixi, Venezia, 1845, ed i l Tractalus de septem 
statihus Ecclesiae, Venezia, 1516. Mori dopo i l 1330. 
Dante accenna a Cásale per fra' Ubertino, del quale 
nota la severitá nell'interpetrazione della regola di 
s. Francesco, in opposizione alia larghezza di Matteo 
d'Acquasparta (2): 

Ma non fia da Casal, né d'Acquasparta, 
Já onde vegnon tali alia scrittura, 
che 1 un la fugge e I'altro la coarta (3). 

Casalodi. Castello nei dintorni di Brescia, dal 
quale trassero i l nome i conti di Casalodi. Dante 
ricorda questo castello per la cacciata del conté A l 
berto da Casalodi dalla cittá di Mantova per opera di 
Pinamonte (4). 

Dante si fa diré cosi da Virgilio nello svolgi-
mento della storia di Mantova: 

Giá fur le genti sue dentro piú spesse, 
prima che la mattia di Casalodi 
da Pinamonte inganno ricevesse (5). 

Casentino giá ClusenUnum. Provincia di Valdarno 
di sopra, nell'Appennino, fra i l torrente Duccuria e 
l'Arno. I I primo e piü elevato bacino di questo fiume 
va dal giogo di Falterona sino a Montegiovi. I I suo 
perímetro é di figura quasi sferica. I I Casentino é 
circondato da alti monti, che scendono dalla catena 
céntrale dell'Appennino per due grandi diramazioni, 
prima della Consuma che si stacca dal fianco oc-
cidentale di Falterona, si stende per Vallombrosa, 
Pratomagno e l'Alpe di S. Trinita alia destra del-
l'Arno, sino alio sbocco del piano di Arezzo. Dal lato 

( 1 ) B¿it)z., Miscell. I , 293. ( 4 ) MURATORI, R. I . S. X X , 
( 2 ) V. Acquaiparta. 722 e seg. V. M a n í o v u . 
( ? ) Par. X I I , 124. (5 ) / « / . X X , 94. 
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opposto della stessa montagna di Falterona si distende 
la giogaia di Camaldoli, che per le Alpi di Prataglia 
deirAlvernia e di Caternaia fa corona, dal lato sini-
stro, alia valle del Casentino e dal destro alia valle 
Tiberina, mentre all'Arno da una parte ed al Tevere 
dall'altro i suoi sproni fanno riparo fra Montegiovi 
e Montedoglio (1). Dai monti che circondano i l Ca
sentino scaturiscono la Sieve e la Chiana, che sboc-
cano neU'Arno. Vengono giü dagli stessi monti ad 
ingrossare la Sieve quattordici fiumicelli e moltissimi 
piapoli torrenti, fra i quali l'Elsa, i l Carra, i l Dico-
mano e i l Música (2). 

Dante allude a questi ruscelli parlando di maestro 
Adamo da Brescia, anelante ad essi nel suo stato di 
pena (3): 

L¡ ruscelletti che dei vcrdi colü 
del Casentin discendon giuso in Arno, 
facendo i lor canali e freddi e molli, 

sempre mi stanno innanzi. e non indarno ; 
che 1'imagine lor vie piii m'asciuga, 
che '1 malc ond' io nel volto mi discarno (4). 

Cassino. II Casinum dei Romani, detto pur da Stra-
bone Casinum (5), celebre monte della Terra di La-
voro o Campania. I I Casinum dei Romani fu saccheg-
giato ed arso interamente da Teodorico. I I Forum 
Casinum diede luogo al moderno villaggio di S. Ger
mano, Tutto il paese e i l borgo di Montecassino furono 
fondati da s. Benedetto nel 529 (6). S. Benedetto vi 
ando con due discepoli e abbatté l'idolo, incendió la 
selva e santificó i l luogo, mezzo idolatra. S. Benedetto 
nacque a Norcia nel 480, fondó i l monastero nel 529 
e vi morí nel 544 (7). Sonó poche le memorie dell'ori-
gine della Badia. L ' abate Pertinace nel secólo vm r i -

( 1 ) REPETTI, D i ^ . ecc. (6) The D i v i n e Comedy o f D . 
( 2 ) LORIA, V i t a l i a nella D i - A . trans. by HENRY W. LONG-

nina Commedia. rm.Low. 
(3) V . articolo Brescia. ( 7 ) TOSTI, Storia della hadia 
(4) I n f . X X X , 64. d i Montecassino ; D ' ANCONA, 
( 5 ) V, 237, Nuova Anio lugia , 18 feb. 1872. 
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costruíva tempio e cenobio, distrutto dai Longobardi 
130 anni prima; continuarono Topera gli abati Po-
tone e Teodomano. A tempo di Cario Magno fiori 
i l ritiro Cassinese, cui accorreva i l clero napoletano. 
Nel secólo ix Giselfo e Careoaldo facevano sorgere 
i l monastero di S. Germano e la chiesa del SS. Sal-
vatore, deturpata nel secólo xvm. Aligeno nel secólo x 
rinnovó Montecassino e lo arricchi di Codici (1). I I 
monastero di Montecassino fu distrutto due volte 
da capo a fondo. Fu tra i molti benefattori di esso 
Urbano V, amico del Petrarca. Questo monastero fu i l 
ricovero delle lettere nei tempi barbari, fino dai se
cólo x i . Desiderio, che fu poi Vittore I I I , faceva co
piare da' suoi monaci Omero, Virgilio e gli altri clas-
sici e chiamava le arti da Costantinopoli per adornare 
il celebre monastero (2). In questo insigne monastero 
si ritirarono pontefici e sovrani ed uomini di gran 
fama, fra i quali s. Gregorio e Cassiodoro. I secoli 
hanno cresciuto la sua celebritá. 

Dante lo fa nominare da s. Benedetto: 
Quel monte, a cui Cassino 6 nella costa, 

fu frequentato giá in su la cima 
dalla gente iiígannata e mal disposta. 

E quel son io che su vi portal prima 
lo nome di Colui che in térra addussc 
la verita che tanto ci sublima (3). 

Castiglia o Castalia. Grande contrada della 
Spagna, che contiene, quasi un quarto della sua su
perficie, ed é divisa in Castiglia Vecchia e Nuova. 
Lá Castiglia Vecchia confina al nord con la Biscaglia, 
all'est con la Navarra e con TAragona, al sud-est 
ed al sud con la Castiglia Nuova, e all'ovest col Re
mo di Leone. 

( 1 ) I coJicl t le n r l i m Maule- STI, Sloria della hadla d i Monle 
cassino per ANDREA CAUAVITA. cassino ; GATTULA, Hist. Ahha-

( 2 ) LORIA, L i l a i l a nella D I - iiae Casinensis; D . BAKTOMNI, 
vina Commedia ; S. GREGORIO L ' áu l i co Cassino. 
MAGUO, D i a l . I I , 2 ; LUISI To- (3) Par . X X I I , 37. 
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La Nuova confina al nord con la Castiglia Vec-
chia, all'est con l'Aragona e con la provincia di Va-
lenza, al sud con l'Andalusia e con Murcia, e all'ovest 
con Estremadura. Fu uno dei principali stati fondati 
nel medio evo ed ebbe propri monarchi che combat-
terono i Mori ricacciandoli nell'Africa. La Castiglia 
e l'Aragona si riunirono in un solo governo nel 1465. 
Da quel tempo la storia di questo Regno si confonde 
con quella della Spagna. Dante accenna alia Castiglia 
per l'insegna dei due leoni, uno dei quali soggiace. 
ad una torre, e l'altro sovrasta ad una torre, par
lando della patria di s. Domenico: 

Siede la fortunata Calaroga, 
sotto la protezion del grande sendo, 
in che soggiace i l leone e soggioga ( 1 ) . 

Castrocaro, ora villaggio, era un forte castello 
della valle del Montone a due chilometri di distanza 
della Terra del Solé. Sul finiré del 1200, lo governa-
vano i propri Conti, ai quali successe nel 1300 la fa-
miglia Ordelaffi di Forli, che n'ebbe signoria. Dopo 
fu acquistato per danaro dalla Repubblica fiorentina. 

Dante, facendo cenno di alcune cittá di Romagna 
lo ricorda, a vitupero dei suoi Conti, la cui succes
sione sarebbe bene non avesse seguito: 

Ben fa Bagnacaval che non rifiglia ; 
e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, 
che di figliar tai Conti piü s' impiglia ( 2 ) . 

Cátalogna. Provincia oriéntale di Spagna, che 
si divide nelle quattro provincie, di Barcellona, Tar
ragona, Lérida e Gerona, e confina con la Francia, da 
cui é divisa per i Pirenei. A l tempo di Dante appar-
teneva al Regno di Aragona. La Cátalogna fu una 
delle prime parti della Spagna dómate dai Romani, 
e una delle ultime che essi abbandonassero. I Goti, 
nel v secólo, vi entrarono, non come nemici, ma come 

(1 ) Par . X I I , 52. ( 2 ) S ü r j i X I V , n 5 . 
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alleati per difenderla da altri barbari. I Goti poi vi 
si stabilirono e si diffusero per tutta la Spagna. 

Sotto i Visigoti lasció i l nome di Marca Hispa-
nica e prese quello di Gotholaunia. I Mori la inva-
sero nel principio del secólo vm; ma Garlo Martello 
e poi Garlo Magno la liberarono da essi che caccia-
ronó oltre l'Ebro. I Gonti di Barcellona furono prima 
soggetti ai Garolingi, poi divennero indipendenti e 
sovrani della Gatalogna e del Rossiglione fino al se
cólo X I I , in cui questa provincia fu conquístala con 
Aragona. 

Sotto Garlo V I la Gastiglia fu unita alia Gata
logna e cosi divenne provincia della monarchia spa-
gnola, conservando pero i suoi privilegi, che furono 
violati da Filippo I I e da' suoi successori. Onde la 
guerra di Gatalogna, che duró molti anni e fini con 
la pace di Bidassova, per cui questa provincia rimase 
alia Spagna e i l Rossiglione fu ceduto alia Francia, 
Dante, per mezzo di Garlo Martello, figlio di Garlo I I 
detto i l Zoppo, rimprovera i Gatalani di avara po-
vertá, accennando a quei nobili, che Roberto di Cala
bria terzogenito di Garlo I I , stato in ostaggio peí padre 
in Gatalogna, condusse nel reame di Napoli e arricchi 
a spese del popólo: 

E se mió frate questo antivedessc, 
1'avara povertá di Gatalogna 
giá fuggiria, perché non gli offendesse; 

che veramente provveder bisogna 
per luí, o per altrui, si ch'a sua barca 
carcata piü di careo non si pogna ( i ) . 

Cattolica. Borgo di Romagna, tra Rimini e Pe
sare, sopra collina, in riva all'Adriatico a 52 chilo-
metri sud-est da Forll. Si crede avesse tal nome da 
un concilio di vescovi cattolici tenutosi nel 359, in 
opposizione ad un concilio di vescovi ariani tenuto 
in Rimini. 

( 1 ) Par . V I H , 76. 
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Dante accenna a questo luogo quando fa predire 
da Pier da Medicina, seminatore di discordie fra i Bo-
lognesi Guido da Polenta e Malatestino, signore di 
Rimini, l'uccisione di Guido del Cassero e di Angelo 
da Cagnano, signore di Fano, per opera di Malate
stino Malatesta: 

Rimembrití di Pier da Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercelli a Marcabo dichina. 

E fa' sapere a' dúo miglior di Fano, 
a messer Guido ed anche ad Angiolello 
che, se l'antiveder qui non e vano, 

gittati sarán fuor di lor vasello, 
c mazzerati, presso alia Cattolica, 
per tradimento d'un tiranno fello ( 1 ) . 

Poco prima del 1312 Guido del Cassero e Angio
lello da Cagnano, ambedue nobili di Fano, essendo 
stati invitati da Malatestino Malatesta a venire presso 
la Cattolica, furono annegati a tradimento dai ma
rinan. 

Dante fa alludere da Pier da Medicina a questo 
orribile fatto. Si mazzeravano o gettavano uomini in 
mare, légate le mani ed i piedi, con un sacco ed un 
grande sasso al eolio (2). 

Cecina. Uno de' fiumi della Toscana, non im
portante per la lunghezza di corso, né per copia di 
acque, onde si congiunge direttamente col mare, ma 
per la natura del suolo ove scaturisce. Ha origine 
da un piccolo rivo ch' é emissario di un laghetto 
ch'é nel flanco oriéntale della Cornata di Gerfalco in 
un avvallamento, cui fa sponda dal lato di settentrione 
i l Poggio di Montieri. Da questo punto scende in di-
rezione boreale per una piccola valle chiusa a levante 
dai poggi di Travale, di Chiusdino, di Belforte, di 
Radicondoli, a ponente da quelli di Elci, di Ancqua 
e di Montecastelli. Giunto alia base oriéntale di que-

( 1 ) I n f . X X V I I I , 73. MANN, Orme d i Dante i n I t a l i a , 
( 2 ) BÜTI, C o m m . ; V. BASSER- pp. 237-38. 
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st'ultimo, gli si aggira intorno per volgerc i l corso 
sino ai piedi del poggio delle Pomarance. In questo 
corso, reso maggiore dalle acque del torrente di Lu-
cignano, di Radicondoli, e di Vetralla, raccolti dal 
lato destro, e da quelli di Rimagno d'Elci, del Pa
vone e della Passera, che affluiscono da sinistra, corre 
su le mame gessosé e salnifere delle moie volterrane, 
fra i l colle di Montegemoli e le pendici australi del 
monte di Volterra. Giunto avanti al poggio di Mon-
tecatini, la Cecina si volge da ponente maestrale a 
libeccio per accogliere in tale direzione dalla riva si
nistra i grossi affluenti Trossa e Sterza di Cecina, 
dalla destra i minori di Cello, di Lupicaia e di Strido, 
ñnó a che, passata la gola fra monte Scudaio e Ca-
saglia, si diffonde nel littorale di Fitto, finché, dopo 
circa 40 miglia di cammino, sbocca nel mare fra i l 
seno di Vado e la marina di Bibbiena. Lo traversano 
due grandi vie, 1'Aurelia e la Maremmana che va lungo 
il littorale e quella che conduce da Volterra a Massa 
Marittima. La Maremma comincia dal fiume di Ce
cina e Dante accenna ad esso per delineare i l pas-
saggio maremmano ch' é tra Cecina e Corneto; nel 
descrivere i l bosco delle Arpie: 

Non han si asprí sterpi, né si folti 
quelle fiere selvagge che in odio hanno 
tra Cecina e Corneto i luoghi colti ( i ) . 

Ceprano o Cepperano, nella Campania, sulla de
stra del Liri verso Montecassino. I I Loria erra dicen-
dolo luogo di Romagna (2). Anticamente era cittá 
piü popolosa che non sia ora. Pasquale I I vi tenne 
un concilio. Era un tempo un importante punto stra-
tegico, la cui difesa aveva affidato Manfredi alio zio 
Giordano Lancia e al conté Riccardo di Caserta (3). 
Ma questi tradi crudamente Manfredi. Dante, parlando 

(1 ) I n f . X I I I , 7. ( 3 ) G . VILLANI, Cron. 
( 2 ) L ' I l a U a nella D i v . Comm. 
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di Geprano o intende alindere alia battaglia di Be-
nevento, o al tradimento del conté di Caserta: 

Se s'adunasse ancor tutta la gente 
che gia, in su la fortúnala térra 
di Puglia fu del suo sangue dolente 

per l i Romani e per la lunga guerra 
che delle anella fe' si alte spoglie, 
come Livib scrive, che non erra : 

con quella che senti di colpí doglie 
per contrastare a Roberto Guiscardo, 
e l'altra i l cui ossame ancor s'accoglie 

a Ceperan, lá dove fu bugiardo 
ciascun Pugliese, e lá da Tagliacozzo, 
ove senz'arme vinse i l vecchio Alardo ( 1 ) . 

Dante chiama « bngiardo ciascun Pugliese » per far 
noto i l tradimento fatto contro Manfredi, a l quale si 
era giurata fede. Cosi Giovanni Villani: « La maggior 
parte de' Baroni pugliesi si fallirono a Manfredi ab-
bandonandolo e fuggendosi» (2). Del resto molti scrit-
tori confondono la battaglia di Benevento, con altra 
del tutto supposta, di Ceprano. 

Certaldo. Piccola térra di Toscana nella Val 
d'Elsa. L'antico, castello di Certaldo é sulla cima di 
una collina dal lato del torrente Agliena. I I paese 
moderno é fabbricato a pie' della collina, non molto 
lontano dalla riva dell' Elsa. La storia di Certaldo 
comincia da quando passó dai conti Alberti al do
minio della Repubblica florentina, ció che avvenne 
sulla fine del secólo xiv. Certaldo é nominato la 
prima volta nei documenti come ereditá dei conti 
Alberti,, neiroccasione che I ' imperatore Federico I 
accordó con diploma del 10 agosto 1164 1'investi-
tura al conté Alberto di Prato, di tutti i castelli che 
il suo avo non aveva alienati; fra i quali Certaldo, 
Pogna ed altri luoghi della Val d' Elsa (3). Dante 
nomina Certaldo per mezzo di Cacciaguida per far 
sapere che da questo borgo, come da Figghine e da 

(T) I n f . X X V I I I , 7. (3) REPETTI, D i ^ . geogr. fis-. 
(2 ) V i l , y.' stor. della Toscana. 
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Campi erano venute in Firenze molte famiglie a me-
scolarsi con la cittadinanza antica: 

Ma la cittadinanza, ch'e or mista 
di Campi, di Certaldo e di Fighine, 
pura vedeasi nell'ultimo artista ( i ) . 

Certomondo in Campaldino, nel Valdarno ca-
sentinese. É una contrada del piano di Poppi, alia 
destra dell'Arno che ha dato i l nome ad un antico 
convento di Francescani, eretto dai due fratelli, conté 
Guido Novello e conté Simone, figli del conté Guido 
Palatino di Poppi, nel 1262, circa ventisette anni prima 
della celebre battaglia di Campaldino (2). 

Dante accenna implícitamente a Certomondo, 
quando nomina Campaldino, nell'interrogare Buon-
conte da Montefeltro, perché gli spieghi come av-
venne che i l suo corpo non si trovasse tra i morti 
della battaglia di Campaldino. (V. Campaldino) : 

Ed io a luí : « Qual forza o qual ventura 
t i travió si fuor di Campaldino, 
che non si seppe mai tua sepoltura ? » (3) 

Cervia. Cittá di Romagna sulle sponde del-
l'Adriatico, con porto unito alia cittá per mezzo d'un 
canale navigabile. Nei tempi remoti, nell'estate s'in-
troduceva l'acqua del mare nella bassa cittá, che poi 
si convertiva in sale. Nei dintorni ha una vasta pa-
lude, onde Paria non é salubre. Nel 1300 faceva parte 
del dominio dei da Polenta, indi dei Malatesta, si-
gnori di Rimini. La celebre pineta di Ravenna si 
stende fino a Cervia. 

Dante nomina Cervia accennando al dominio dei 
signori da Polenta: 

Ravenna sta come stata e molt' anni; 
l'aquila da Polenta la si cova, 
si che Cervia ricopre co' suoi vann! ( 4 ) . 

Si determina i l tempo in che Cervia era sotto i 
P olentani. 

( 1 ) Par . X V I , 49. (3) P u r g . V, 9 1 . 
( 2 ) REPETTI, D i i . geogr. cit. ( 4 ) I n f . X X V I I , 40. 
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Cesena. Cittá di Romagna, alie falde d' un colle, 
alia destra del fiume Savió, che le scorre a flanco. 
E' distante da Forli 24 chilometri da sud-est. Forse 
fu fondata dai Galli Senoni nel 391. Fu quindi presa 
dai Romani e congiunta alia Calila cisalpina. Forti-
flcata poté resistere all'assedio di Teodorico. Fu presa 
da Totila e quindi riconquistata da Belisario, che la 
uni all'Esarcato di Ravenna. Abbattuta da Beren-
gario I I , re d'Italia, fu riediflcata da Ugone, duca di 
Spoleto. A l sorgere dei Comuni (secólo x i , xn), si 
governó a repubblica. Una delle famiglie Orsarola 
la resse flno al 1221. Nel 1245 fu soggetta alia Re
pubblica bolognese, poi al dominio pontificio, ma per 
le arti dei conti di Romano tornó a regime dv re
pubblica nel 1300. Ceceo Ordile, signore di Forli, se 
ne impadroni per danaro, quindi passó ai Malatesta, 
signori di Rimini. 

Dante, nella breve rassegna che fa delle cittá di 
Romagna, accenna a Cesena: 

E quella a cui i l Savio bagna i l flanco, 
COSÍ com' ella sie' tra i l piano e i l monte, 
tra tirannia si vive e stato franco ( i ) . 

I I Poeta delinea con somma precisione lo stato 
político di Cesena ai tempi suoi, perché sebbene fosse 
piü libera delle altre cittá per la sua forma di go
vernó, sentiva i l peso delle prepotenze dei podestá 
che talvolta sceglieva nel numero di due in un solo 
anno (2). 

AlBassermann (3)non pare geografleamente esatta 
la descrizione di Cesena fattada Dante. «Di Cesena», 
egli scrive, «si dice certo qualche cosa di piü (che di 
Faenza e d'Imola) ma lo devo confessare che questa 
volta - la sola volta! — l'aggiunta mi sembra non 
troppo esattamente convenire coll'aspetto del luogo»; 
e prosegue: « Senza dubbio, sorge Cesena al comin-

(1 ) /« / . X X V I I , 52. l i ca rum Scriptores, X I V , 1121. 
( 2 ) V. MuKAToRi, Rerum I t a - (3) Orme d i Dante. 
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ciare della pianura costiera, ma i monJtLsi spianano 
qui COSÍ lentamente, Tonda dei colli ai quali la cittá 
s'appoggia é cosi dolce e leggiadra che del duro con
trasto, quale dalle terzine noi dovremmo qui aspet-
tarci, non si trova nessunissima trácela. L'osservazione 
sembra piuttosto derivare dalla rappresentazione di una 
carta geográfica che non da quella della realtá » ( i ) . 

Non discutiamo se Dante avesse veduto o no 
Cesena, solo ci place di osservare che la descrizione 
dantesca risponde alia* realtá della topografia. Che 
non é necessario per diré che una cittá stia alie falde 
di un monte, che questo quasi la tocchi, ma basta 
che essa si trovi in direzione dell' avviarsi a salita 
del colle, sia puré esso alquanto lontano. Non so se 
sia a proposito 1'osservare come Dante, volendo trat-
teggiare i l diverso modo di volgersi delle schiere 
che passavano sul, ponte l'anno del Giubileo, dice che 
una di esse era volta verso i l Monte. O si tratti di Monte 
Giordano, come noi pensiamo, o de' monti posti alia 
parte estrema della cittá, é certo che queste alture 
erano abbastanza lontane: 

Come i Román', per l'esercito molto, 
l'anno del Giubbileo, su per lo ponte 
hanno, a passar la gente, modo tolto, 

che dall'un lato tutti hanno la fronte 
verso i l Castello, é vanno .a Santo Pictro ; 
dall'altra sponda vanno verso i l Monte ( 2 ) . 

Chiana. Clanis o Clanes, fiume, poi torbida 
palude, ora per opera d'arte ridotto a riserva di acque 
chiare in un canale maestro che va correndo tra ricche 
sponde, Esso é nello scompartimento di Arezzo. I I 
corso delle sue acque s' é mutato, che mentre prima 
al sud sboccava nel Tevere, ora verso 11 nord sbocca 
neU'Arno (3). Ai tempi di Dante il suo corso era len-
tissimo (4). 

( 1 ) Pag. 194. (3) REPETTI, D i ^ . geogr. cit. 
( 2 ) I n f . X V I I I , 28. ( 4 ) LORIA, V i t a l i a n é l h D . C, 
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E Dante alinde appunto al corso lento della Chiana 
per: indicare i l moto rápido del primo mobile in con
fronto del moto degli altri pianeti : 

Poi ch'e tanto di lá da nostra usanza, 
quanto di lá dal muover della Chiana 
si muove i l ciel che tutti gli altri avanza ( i ) . 

Chiana é detto puré quel tratto di paese, posto 
fra Arezzo, Cortona, Chiusi e Montepulciano ove 
corre i l fiume Chiana, A l tempo di Dante era una 
palude mortífera, in modo particolare nel Téstate per 
la belletta infuocata. I lavori idraulici eseguiti dal 15 51 
al 1823 resero questa pianura, lunga per 40 chilo-
metri e larga per poco piü di g, fertile e popolosa. 
E' varcata da numerosi canal! e dighe. I piccoli laghi 
di Montepulciano, di Chiusi, congiunti da canali e da 
paludi, comprendono i l paese non ancora prosciugato. 

Dante accenna all' aria pestífera di Valdichiana, 
qual era a suo tempo: 

Qiial dolor fora, se degli spedali 
di Valdichiana tra i l luglio e i l settembre, 
e di Maremma e di Sardigna i mali, 

fossero in una fossa tutti insembre ( 2 ) . 

Chiarentana. Monte del Trentino fra Valdi-
gnola e Valfronte all' est del lago di Revico, detto 
dagli abitanti del luogo Cansana o Carensana, che 
sotto vari nomi si stende lungo la riva sinistra del 
Brenta. Questa é l'opinione da accettarsi, esclusa 
l'altra che tiene per Clarensia la Clarentana del La-
tini, paese abitato una volta dai Carantani (3). 

Forse nehsecólo xm non si diceva Cansana, ma 
Carensana. Del resto per la sua posizione, per l'opi
nione salda fra gli abitanti del Trentino, lá Cansana 
non puó essere altro che la Chiarentana, ossia il 
monte accennato da noi. Giova a confermare ció la 
concordia del commentatori, i quali per Chiarentana 
intendono il monte o i monti onde nasce il fiume, e 

(1 ) Par . X I I I , 22. (3) DiiMiíscnp.R 
( 2 ) L i f . X X I X , 46. 
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finalmente perché le acque che da esso cadono nel 
Brenta, ingrossate a dismisura dal disfarsi delle nevi, 
sonó quasi le solé che possono renderlo gonfio e mi-
naccioso. Né é da dubitarsi che Dante conoscesse la 
Chiarentana, avendo traversato le valli vicine ad essa 
per andaré a Verona dagli Scaligeri nel tempo del 
suo esilio, i l che conferma la viva descrizione di al-
cuni luoghi che sonó in quelle contrade ( i ) . E' da 
aggiungersi che Dante non poteva neanche chiamare 
questo monte Chiarentana, se avesse inteso alindere 
alia Carinzia, perché i l Tirólo, dominato allora da 
Mainardo duca di Carinzia e conté di Gorizia, noncom-
prendeva che l'alto Adige, Damerano sino ad Enotria 
(Nauter) é un tronco della valle dell'Enno (Inne) di 
lá dalla catena delle Alpi Trentine, da cui erano lon-
tanissime le sorgenti del Brenta, essendo esse sul ter
ritorio, ossia sul Principato di Trento, piccolo Stato 
che, dal cessare del regno dei Longobardi fino alia pace 
di Luneville, si conservó sempre indipendente (2). 
Dante parla della Chiarentana come monte onde sca-
turisce i l Brenta, per la similitudine degli argini che 
i Padovani pongono a tal fiume, per daré idea degli 
argini della cerchia dei violenti: 

E quale i Padovan' lungo la Brenta, 
per difender lor ville e lor castelli, 
anzi che Chiarentana il caldo senta : 

a tale imagine eran fatti quelli, 
tutto che né si alti né si grossi, 
qual che si fosse, lo maestro félli ( 3 ) . 

I I Bassermann (4) opina che i l lago di Caldo-
nazzo desse nome alia Chiarentana, convenendo in 
ció col Della Vedova (5), i l quale dice di avere tro-
vato in antico documento i l nome di « Cadonati » 
invece di quello di Caldonazzo. 

( 1 ) í>//". I X , X I I , XX; P í r r . I X . carne e della Chiarentana; FER-
( 2 ) V . LUNELM, Giorn . del a t i z z x , M á m u d e D a n f e s e o , - I V , 383. 

Cení . pag. 146; DEI.LA VEDOVA, ( 3 ) I n f . X V , 7. 
Dante i n Padova; SGODARI, La (4 ) Orine d i Danle, pag. 4 3 0 . ' 
Chiarentana; LANCI, De l B u l i - (5) Loe. cit. 1 c. pag. 87. 



CHIASSI - CHIUSI 95 

Chiassi o Classe, fabbricata insieme a Ravenna. 
Era una borgata a'tempi della Repubblica romana. 
Sotto gli imperatori fu rispettabile per fabbriche, per 
navigazione e per commercio, onde le venne nome 
di cittá. Augusto la ornó di un porto capace di 2 5onavi. 
Le sue mure medievali avevano termine ov' é la chiesa 
di S. Apollinare in Classe. Fu distrutta da Luitprando, 
re de'Longobardi nel 728. 

Dante ricorda Chiassi per la pineta di Ravenna, 
le cui fronde, quando é scirocco, si piegano ad occi
dente con una specie di frémito gradito: 

Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie 
per la pineta in sul lito di Chiassi, 
quand'Eolo Scirocco fuer discioglie ( i ) 

Chiavari. Piccola cittá sulla Riviera ligure di 
Levante, da Chiave di Rio o di Ri, piccolo villaggio 
che sovrasta un colle al nord di detta cittá. Chiavari 
ebbe le sorti di Genova. Fu dominata acerbamente 
da'conti di Lavagna che la saccheggiarono nel 1238 (2). 

Dante nomina Chiavari per accennare i l luogo 
ove corre i l Lavagna, hume o torrente che scende al 
mare dall'Appennino; i l piü ragguardevole della r i 
viera di Levante, che ha origine da Oriente dalle 
gole della Scoffera: 

Intra Siestri e Chiavari si adima 
una fiumana bella, e del suo nome 
lo titol del mió sangue fa sua cima (3). 

Parla Adriano V della famiglia de' Fieschi, conti 
di Lavagna. 

Chiusi. Clusium. Piccola cittá della Toscana ch'e 
nella Valle di Chiana. E' bagnata dal torrente Astrone 
e dal fiume Chiana. E' cittá antichissima -e come tale 
la ricorda Giovanni Villani e la riferisce al tempo 
di Giano (4). Vi sonó gli avanzi d' un labirinto, di 

(1) P u r g . XXVI11, 19. (3) P u r s . X I X , loo. 
( 2 ) LORIA, L ' I l a l i a nella D . C. (4) Cron. I , 54. 
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cui parla Plinio(i) . Fu patria di Graziano (2). Ghiusi 
cominció a decadere dal secólo x i , che da quel tempo 
fu soggetta ad invasioni e prederie. Quindi peí triste 
abbandono, Chiusi divenne una funesta laguna che 
per piü secoli infestava, per aria malsana, i luoghi 
vicini. Dante é uno degli storici piü autentici della 
decadenza di Chiusi quando fa diré a Cacciaguida : 

Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia 
come son ite, e come se ne vanno 
di retro ad esse Chiusi e Sinigagüa (3). 

Ma Dante, accennandb alia decadenza di Chiusi, 
come delle altre cittá, non fa che ammonire della de
cadenza delle cose umane, che si manifesta, non solo 
col dileguarsi degli uomini, ma delle stesse cittá. 
Chiusi, come una delle piü antiche cittá della lega 
etrusca, la cui origine si confonde colle nebbie delle 
leggende, é molto adatta a denotare col suo decadi-
mento la vanitá delle cose terrene. 

Cipri o Cipro. Isola del Mediterráneo, che ebbe 
diversi nomi, fra i quali quelli di Paña, Amatunta e 
Idalia e fu celebre per il suo culto a Venere Ciprigna. 
Cipro fu popolata prima dai Fenici, dagli Etiopi e 
poi da colonie greche. Quindi appartenne a vicenda 
alia Persia e all' Egitto, sottomettendosi poi ad Ales-
sandro i l Grande. Alia morte di questo divenne pro
vincia egiziana. L'ebbero poi i Romani e alia caduta 
dell' Impero fu sottoposta agli imperatori di Costan-
tinopoli che l'eressero in principato per un ramo della 
famiglia Comnena. Riccardo d' Inghilterra la tolse 
agli imperatori d; Oriente e la vendette ai Templan; 
poi, riavutala, la cedette alia famiglia di Lusignano 
che la tenne per quasi tre secoli. A tempo di Dante 
nei 1300 la dominava Arrigo I I di Lusignano. II 
Poeta la ricorda come ultima isola oriéntale del Me
diterráneo, volendo circoscrivere lo stesso Meditcr-

( 1 ) Stotia NtilUrah. (3) Par. XVÍ, 73. 
( 2 ) Par . X I , 104. 
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raneo con essa e con Maiorca, ultima isola ad oc
cidente: 

Tra 1' isola di Cipri e di Majolica 
non vide mai si gran fallo Nettuno, 
non da pirati, non da gente argolica ( i ) , 

Accenna anche a Cipro, quando alinde ad Ar-
rigo I I di Lusignano che dominava le cittá di Nicosia 
e Famagosta, che appartenevano all' isola di Cipro: 

O beata Ungaria, se non si lascia 
piu malmenare ! E beata Navarra, 

• se s'armasse del monte che la fascia! 
e creder dee ciascun che giá, per arra 

di questo, Nicosia e Famagosta 
per la lor bestia si lamenti e garra ( 2 ) . 

Cirra. Cittá della Focide, sul golfo Crisseo, presso 
l'imboccatura del Pleisto che discende dal Parnaso. 
Stava presso al mare, di rimpetto a Sicione e distava 
80 stadi da Delfo. Gli abitanti di- Cirra invasero i l 
templo di Apollo, onde gli Anfizioni mossero guerra 
ad tessi e 11 distrussero, dichiarandone maledetti i ter-
reni. Erano celebri in Cirra i tempí sacri a Diana, 
ad Apollo e a Latona. Secondo alcuni era uno di quei 
due gioghi di Parnaso, dedicato ad Apollo. Dante 
nomina Cirra per Apollo stesso: 

Poca favilla gran fiamma seconda : 
forse dietro a me con miglior voci 
si pregherá perché Cirra risponda ( 3 ) . 

Cocito, latino Cocytus, greco Cocytos. Fiume del-
l'Fpiro, uno del quattro ideati dai poeti come fiumi 
infernali. Esso confonde le sue acque con quelle di 
Acheronte e trae i l suo nome dal greco Cocytos che 
significa planto, lamento. Tolta rallegoria poética, esso 
é un fiume dell'Epiro che i Greci chiamarono ñero 
Cocito, risonante di strida e dicevano che le sue 
paludi circondavano i l Tártaro e che le sue acque 
erano ingrossate dalle lagrime dei dannati, Dante 

(1 ) I n f . X X V l I I , 82. ( 3 ) Par . I , 34. 
( 2 ) Par . X I X , 142. 



parla di Cocito allorquando accenna l'origine dei 
fiumi infernali, derivanti dalle lagrime che piovono 
dalle fessure del colosso di Creta: 

Ciascuna parte, fuor che l 'oro, s rotta 
d'una fessura che lagrime goccia, 
le quali accolte foran quella grotta. 

Lor corso in questa valle si diroccia: 
fanno Acheronte, Stige e Flegetonta ; 
poi sen van giü per questa stretta doccia 

infin la ove piü non si dismonta. 
Fanno Cocito; e qual sia quello stagno, 
tu i l vederai; pero qui non si conta ( i ) . 

Ricorda puré Cocito quando fa pregare Anteo da 
Virgilio per la discesa nella ghiacciaia infernale: 

O tu, che nella fortunata valle-
che fece Scipion di gloria ereda 
quando Annibal co' suoi diede le spalle, 

recasti giá mille lion per preda, 
e che, se fossi stato all'alta guerra 
de' tuoi fratelli, ancor par ch'e' si creda 

che avrebber vinto i figli della térra : 
mettine giuso (e non ten venga schifo) 
dove Cocito la freddura serra ( 2 ) . 

Rammenta anche Cocito a proposito di Branca 
D'Oria, cavaliere genovese che fece uccidere Michele 
Zanche, suo suocero per rapirgli i l giudicato di Logo-
doro (3) in Sardegna. Dante colloca Michele Zanche 
nel gelo di Cocito, sebbene fosse ancora vivo quando 
egli scriveva, onde dice che 1'anima di costui era 
nell'Inferno, mentre i l suo corpo si moveva nel mondo 
per opera d' un demonio: 

Ahi Genovesi, uomini diversi 
d' ogni costume, e pien d' ogni magagna, 
perché non siete voi del mondo spersi ? 

che col peggiore spirto di Romagna 
trovai un tal di voi, che per sua opra 
in anima in Cocito giá si bagna, 

ed in corpo par vivo ancor di sopra (.)). 

( 1 ) I n f . X I V , 112. ( 3 ) V. Logodoro, 
( 2 ) I n f . X X X I , 115. (4) I n f . XXXIÍ I , 151. 
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Finalmente Dante nomina Cocito quando fa vé
dete le grandi ali di Lucífero, al cui movimento si 
agghiaccia i l íiume infernale: 

Non avean penne, ma di vipistrello 
era !or modo ; e quelle svolazzava, 
si che tre venti si movean da ello. 

Quindi Cocito tutto s'aggelava ( i ) . 

Coico. Territorio dell'Asia occidentale, corrispon-
dente alia moderna Mingrelia col Guriel e coll'Ime-
rizia. Aveva per confine al sud-ovest la provincia 
del Ponto, dalla quale lo divideva i l fiume Fasi. A l -
l'ovest i l Ponto Eusino fino al fiume Corax. A l nord 
la catena del Caucaso posto fra esso e la Sarmazia 
asiática. All'est, 1' Iberia e i monti Moschici, e al 
sud rArmenia (2). 

La Colchide é stata descritta dagli antichi come 
luogo d' incanti e di magie, come patria di Medea 
e dei suoi congiunti e come campo della famosa spe-
dizione degli Argonauti che andavano a ra pire i l 
Vello d'oro. Dante accenna alia Colchide e ai Colchi, 
parlando di Giasone che rapi con i suoi segnaci i l 
i l Vello d'oro ai Colchi: 

Quanto aspetto reale ancor ritienc ! 
quelli é Jason che per core e per senno 
l i Colchi del montón privati fene (3). 

Parla nuovamente di Coico, quando invita i suoi 
lettori a seguirlo nella contemplazione paradisiaca: 

Quei gloriosi che passaro a Coico 
non s'ammiraron, come voi farete, 
quando Jason vider fatto bifolco (4). 

Colle . Collis, borgo di Val d'Elsa, a 18 chilo-
metri da Siena: cittá stata dapprima un castello, detto 
Piticciano, poi Terra nobile e potente. La storia di 
Colle prima del mille é avvolta nel mistero. E' leg-

(1) Inf., X X X I V , 49. (3) Inf. X V I I I , 85. 
(2) HIEPERT, A t l . Geogr. p. 87. (4) Par. I I , 16. 
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genda che, tornando le truppe fiorentine da Asciano 
tra i l I I74 e i l 1175 si fermassero in luogo detto 
Marti, e che ivi per cagione d' un fatto d' un giovane 
florentino, accadesse contrasto fra i Fiorentini e gli 
abitanti di Colle, e che gli abitanti di Colle fabbri-
cassero un castello sopra un monte e lo chiamassero 
Poggibonzi, perché costruito in una selva d'un certo 
Bonizzi. Si narra anche che i Fiorentini, per vendetta, 
facessero sorgere due piccoli castelli a Val d' Elsa 
e che quindi coll'accorrere della gente di questi ca
stelli avesse origine Colle. La prima pietra di Colle 
fu bagnata in segno d' alleanza, dal sangue che si 
tolsero dalle braccia i due sindaci mandati dal comune 
di Firenze, alia quale cittá Colle fu sempre unita. 

Nel 1269 i due celebri ghibellini senesi Provazano 
Salvani e Guido Novello, si misero alia testa del loro 
partito e con molti de' loro fuorusciti, e con alcune 
squadre di Tedeschi e di Spagnoli, che avevano scam-
pato i pericoli della battaglia di Tagliacozzo, vennero 
a combattere alia Badia a giugno, per assalire da quel 
borgo le terre e castella di Colle, che difendevano 
i Fiorentini. 

Dante narra dell'invidiosa Sapia di Siena, deside
rosa del danno de' suoi concittadini, e in questa oc-
casione ricorda Colle: 

Eran I i cittadin miel presso a Colle 
in campo giunti coi loro avversari, 
ed io prcgava Dio di quel ch'ei volle. 

Rotti fur quivi e volti negli amari 
passi di fuga, e veggcndo la caccia, 
letizia presi ad ogni altra dispari; 

tanto ch' io volsi su 1' ardita faccia, 
gridando a Dio : « Oraai piü non t i temo », 
come fa i l merlo per poca bonaccia ( i ) . 

La sconfitta di Colle fu terribile pe' Senesi, quanto 
quella di Montaperti lo fu pei Fiorentini. Dopo tale 
sventura i Colleggiani nominarono quasi sempre a loro 

( l ) Purg. X I I I , 115. 
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podestá i Signori di Firenze. Anche quando furono 
abbattuti i capitani del popólo, passati appena quat-
tr'anni, quei di Colle elessero a loro capitano nel 1266 
un tale Adolbrandino de'Cavalcanti di Firenze; ond'é 
da tenersi che la disfatta del 1269 fosse saldo principio 
dell' assoggettamento de' Colleggiani al dominio flo
rentino (1). 

Cologna e Colonia . Cittá dell'Alemagria sul 
Reno detta dai Latini Colonia Agrippina o Agrippinensis, 
ora capitale del circuito dello stesso nome nelle pro-
vincie prussiane del Reno. Ebbe origine dai Romani che 
la fondarono sulla sinistra sponda del Reno, la fecero 
capitale della Gemíanla inferiore, la dichiararono cittá 
romana di diritto itálico, consentendole molti privi-
legi. Alia meta del secólo v se ne resero padroni i 
Franchi e Clodoveo I vi stabili la sua sede; ma nel-
F 870, congiunta all' impero germánico come cittá 
libera, fu sempre considerata come una delle piü im-
portanti dell'Alemagna. Dante nomina Cologna quando 
parla delle cappe di piombo, ond'erano coperti gl'ipo-
criti, rassomigliandole a quelle dei monaci di Cologna: 

Egli avean cappe con cappucci bassi 
dinanzi agli occhi, fatte della taglia 
che per gli monaci in Gologna fassi (2). 

Alcuni, contraddicendo gli antichi interpreti, vor-
rebbero che invece di Cologna si leggesse Clugni, 
Crugni, Colognin, Cologni, Colognia, Cligni, Coli-
gni, ecc. Ma é da tenersi 1' opinione piü comune e 
leggersi Cologna, ov'era una badia di monaci assai 
nobili e ricchi. Altri , ritenendo puré i l nome di Co
logna, vorrebbero che si trattasse della Cologna Ve-
neta, ove nel medio evo floriva 1' .industria dei tessuti 
di lana; ma non crediamo doversi tener contó di 
questa opinione. Dante accenna un' altra volta a Co-

( i ) V. REPETTI, D¿^. geogr. ROÑE, Dante in Siena, 
fis. star, della Toscana. AQ.UA- (2) Inf. X X I I I , 61. 
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logna, come patria di Alberto Magno, maestro di 
s. Tommaso d'Aquino, detto anche Doctor Univer-
salis. S. Tommaso dal solé, ove appariscono i dot-
tori, fa nota la presenza di Alberto Magno: 

Questi, che m' é a destra piü vicino, 
frate e maestro fummi, ed esso Alberto 
fu di Colonia, ed io Thomas d'Aquino ( i ) . 

Colonne d ' E r c o l e . Stretto di Gibiltcrra che 
divide l'estremitá meridionale della Spagna dalla 
estremitá maestrale della Barbería, che unisce i l Me
diterráneo all'Atlántico. Lo stretto di Gibilterra aveva 
avuto dagli antichi i l nome di Fretum Erculeum, poi-
ché si supponeva essere stato aperto questo vareo da 
Ercole fra i due mari, separando le montagne Abila 
e Calpe, chiamate poi Colonne d' Ercole. Dante ac-
cenna a questo quando narra che Anteo depone Vir
gilio nella ghiaccia di Cocito: 

Cosí disse i l maestro ; e quegli in fretta 
le man distese, e prese i l duca mió, 
ond'Ercole sentí giá grande stretta (2). 

Conio, detto anche Cunio, castello di Romagna, 
prossimo a Castrocaro, oggi distrutto. Ai tempi di 
Dante aveva propri conti. I I Muratori (3) ha notato 
un Bernardino conté di Cunio che insieme a Maghi-
nardo di Susinano prese i l castello di Montemaggiore, 
dov' erano in guardia le genti del conté Alessandro 
di Romena. 

Dante parla di Conio a vituperio de' suoi conti, 
come fa di Castrocaro: 

Ben fa Bagnacaval che non rifiglia 
e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, 
che di figliar tai conti piü s' impiglia (4). 

Corne to . Cittá presso Civitavecchia, nella Ma- . 
remma romana. E' d' origine etrusca, di che fanno fede 
gli avanzi di antichitá etrusche che sonó ne' suoi diii-

(1) Par. X , 97. (3) R. I . S. a. 1293. 
(2) Inf. X X X I , 130. (4) Purg. X I V , 115. 
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torni e specialmente alcune tombe scavate nel masso, 
che si dice appartenessero alia cittá Tarquinia. Si trova 
nella valle di Cecina. Ivi cominciano larghe paludi 
che rendono malsana l'aria. Difatti sonó in que' din-
torni, dopo Cecina, Falonica, Grosseto, Orbetello sopra 
una lingua di terreno in mezzo ad acque stagnanti, 
quindi si scorge i i lago di Burano e quindi Corneto, 
la quale dopo avere combattuto con Roma, si resse 
a municipio. Ne' secoli vm e ix fu saccheggiata da' Sa-
raceni e allora i cittadini, lasciata la cittá in piano, 
fabbricarono un'altra cittá sul monte. Gli avanzi del-
1'antica furono distrutti nel 1307. 

Dante nomina Corneto insieme a Cecina, per trarre 
paragone dalla landa maremmana, atta a rendere viva 
immagine del bosco delle Arpie; ove sonó condan-
nati i suicidi. 

Non han si aspri sterpi né si folti 
quelle fiere selvagge che in odio hanno 
tra Cecina e Corneto i luoghi c o l t i ( i ) . 

Cors ica . Una delle isole del Mediterráneo, la 
Cyrnus degli antichi, fra la Sardegna e la Liguria. E' 
alpestre e ha fiumi di non grande importanza. Lo 
stretto di Bonifazio la divide dalla Sardegna. La sua 
maggiore lunghezza é di 220 chilometri, e la mag-
giore larghezza di 80. Si vuole che i l suo nome 
avesse origine da una donna detta Corsa, che, per-
duto i l fratello in quelle contrade, e ritrovatolo, vi 
scegliesse dimora. Si crede che i suoi primi abitanti 
fossero i Fenici, cresciuti di numero da una colonia 
di Lacedemoni. Quindi ne fecero contesa Romani e 
Cartaginesi, e col finiré delle seconda guerra púnica 
ne rimasero padroni i primi. Ma la tenevano come 
luogo d' esilio, onde vi fu mandato Séneca. Nel v se
cólo fu dominata prima dai Goti e poi dai Longobardi. 
In appresso dai Sareceni, i quali ne furono cacciati 
da Ademaro, congiunto di Cario Magno. Ademaro 

(1) Inf . X I I I , 7. 
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ebbe per questo i l titolo di conté di Genova. I Ge-
novesi stabihrono una colonia a Bonifacio. I Colonna 
vi dominarono per due secoli. Quando questi la ce-
dettero a' Pisani, i Genovesi la riconquistarono, nel 
1300, gelosi delle glorie di Pisa. 

Dante, accennando alie vie che i l solé per corre nel 
solstizio invernale, quando gli abitanti di Roma lo 
vedono tramontare tra la Sardegna e la Corsica, dice 
COSÍ, parlando della luna che saliva da ponente a le
vante per una contraria via all' appárente moto del 
cielo: 

E correa contro ¡1 cié], per quelle strade 
che ¡1 solé infiamma allor che quel da Roma 
tra i Sardi e i Corsi i l vede quando cade (1). 

Cosenza. Cittá del suolo napoletano, capoluogo 
della Calabria Citeriore, in valle ch' é tra i colli che 
sonó presso la confluenza del hume Busento col Crati. 
E' cittá considérevole del Bruzio, rammentata da Stra-
bone. Fu presa da Alarico che vi mori e che si dice 
sepolto nel Busento insieme ai suoi tesori. Nel se
cólo x fu distrutta dai Saraceni e quindi ricostruita 
dai Greci. Presa da Roberto Guiscardo, ando in po-
tere di Ruggero che la domó ribelle e la níuni di 
mura per difesa. Quindi segut la sorte del regno di 
Napoli. Fu patria di Ruggero di Loria, grande am-
miraglio del secólo xiv. 

Dante nomina Cosenza per indicare Bartolomeo 
Pignatelli, vescovo di detta cittá, preteso disseppel-
litore del cadavere di Manfredi per comando di Cle
mente IV (2) : 

Se '1 pastor di Cosenza, che alia caccia 
di me fu messo per Clemente, allora 
avesse in Dio ben letta questa faccia, 

1' ossa del corpo mió sariano ancora 
in co' del ponte, presso a Benevento, 
sotto la guardia della grave mora (3). 

(1) Purg. X V I I I , 79. (3) Purg. I I I , 
(2) V . mió Commento, 
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C o s t a n t i n o p o l i . Cittá capitalfe del basso im
pero, fondata dall'imperatore Costantino nel 330 
sull'area dell'antica Bisanzio, ove Costantino trasporto 
la sede imperiale di Roma. L'antica Bisanzio, pare 
fosse fondata dai Greci; appartenne ai re di Persiá, 
quindi a Sparta e poco dopo ad Atene. Al cadere della 
Grecia, si resé indipendente e divenne importantis-
sima, come cittá di mare. Onde unitasi a Roma, le 
giovó molto specialmente nella guerra contra Mitri-
date. Settimio" Severo 1'ebbe nemica nella guerra 
contra Pescennio Negro, onde la fece saccheggiare e 
distruggere, né risorse fino all'epoca costantiniana. Dal 
330 al 390 i l mondo romano fu guidato da Costan
tinopoli. Ma alia caduta dell'Impero, Costantinopoli 
divenne sede dell'Impero oriéntale. A poco a poco 
decadde dal suo vigore e combattendo con gli Avari, 
con gli Arabi e con altri popoli deirOriente, venne 
poi a cederé alia forza bruta le di Maometto I I che 
la conquistó l'anno 1453, onde cadde con essa 1'Im
pero oriéntale. Ma ai tempi di Dante era ancora 
capo dell' impero di Oriente. Dante nomina Costan
tinopoli dicendo che 1' uccello di Dio, cioé l'aquila, 
si ritenne per cento e cento anni nell'estremo d'Eu-
ropa e governó di lá i l mondo, sotto l'ombra delle 
penne sacre, fino al tempo di Giustiniano che cosi 
parla a Dante : 

Cento e cent'anni e piü l'uccel di Dio 
nello stremo d' Europa si ritenne, 
vicino ai monti de' quai prima uscio; 

e sotto l'ombra delle sacre penne 
governó i l mondo 11 di mano in mano, 
e si cangiando in su la mia pervenne ( i ) , 

C r e m o n a . Cittá della Lombardia, i l cui dialetto 
é ricordato nel Folgare Eloquio (2). Giace in una bella 
pianura non lontana dalla riva sinistra del Po. E' 
circondata da bastioni in forma ovale. Quest' antichis-

(1) Pnr. V I , 4. (2) I , 15, 8; I , 19, 4, 8. 
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sima cittá, costruita dai Galli, apparteneva alia Gallia 
Traspadana. I Romani, quando la conquistarono, vi 
mandarono due colonie, ond' ebbe accrescimento e 
decoro maggiore. Soffri moito nella discesa d'Anni-
bale, e fu fatta saccheggiare da Augusto per mezzo 
de' suoi veterani, perché troppo favorevole ad Antonio. 
Poi incontró totale rovina per avere parteggiato per 
Vitellio contro Ottone, e contro Vespasiano, onde 
venne saccheggiata fieramente e poi ridotta in cenere. 
Ma Vespasiano stesso la fece ricostruire. Verso i l 602 
fu quasi interamente distrutta da Agilulfo, re dg' Lon-
gobardi. Nel 630 soffri nuova devastazione. Federico 
Barbarossa la restauró e la protesse, ond' ella ebbe 
briga colle cittá vicine. 

Federico I fu favorevole ai Cremonesi, ai quali fece 
coniare moneta. Alberto da Duera o Dovara, di Cre-
mona fu uno dei principali fautori della lega Lombarda. 
Dopo la pace di Costanza vennero altre vicende. 

I I Cremonella, piccolo fiume, divise la cittá in 
mezzo guelfa e mezzo ghibellina, e seguitarono per 
lungo tempo le gare. Nel 1265 erano domínate da 
Ezzelino da Romano Verona, Vicenza, Padova, Bel-
luno. Ezzelino si era pacificato col fratello ^.Ibérico 
che governava Treviso e che aveva fatto alleanza col 
márchese Oberto Pallavicino e Buoso di Duera o 
Dovara, capi di partito ghibellino in Lombardia, 
1 quali reggevano Cremona alternativamente, col t i -
tolo di podestá, esercitando dominio quasi dispotico, e 
stavano per impadronirsi di Piacenza e di Padova. 
Eresela ardeva per ira di fazioni, fra le quali prevaleva 
la ghibellina, onde Ezzelino sperava divenirne signore. 
Ma Brescia diffidó della protezione del tiranno e si 
volse alia Chiesa nel 1258. Ma mentre 1'arcivescovo 
di Ravenna era a Brescia, i l Pallavicino e Buoso, gui-
dando i Cremonesi, assalirono i castelH di Valengo 
e di Torricella dalle rive dell' Oglio. Ezzelino, dopo 
avere patteggiato e vinto con Pallavicino e Buoso, si 
divise da essi. Quindi, giovandosi sempre di nuovi 
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inganni, consigliava i l márchese a spegnere Buoso, e 
gli offriva i l governo di Verona, col titolo di podestá. 
Ma nel 1239, teniendo i l márchese piü i l favore di 
Ezzelino che la sua ostilitá, unito insieme a Buoso 
si volse verso Cremona. Intanto Ezzelino s' iiupa-
droniva di Brescia. Pallavicino svelava a Buoso le 
insinuazioni del tiranno ed ambedue giuravano ven
detta contro di lui. Quindi cercarono 1' alleanza del 
márchese Azzo d'Este. I I trattato fu conchiuso fra i l 
márchese Oberto Pallavicino e Buoso di Dovara ed 
i l Comune di Cremona da una parte, dai márchese 
d' Este e .il conté Luigi di S. Bonifacio e i Comuni 
di Mantova e Padova dall' altra. Nel primo capitolo 
si obbligavano a prendere la parte di Manfredi per 
riconquistare i l regno delle due Sicilie. Nel secondo 
di opporsi colle armi ai fratelli Ezzelino e Alberico da 
Romano. Questo trattato ebbe luogo nel 1259 (1) agli 
11 di giugno, chiuso lo stesso anuo. La lega produsse la 
battaglía di Cassano, nella quale Ezzelino fu condotto 
ferito nella tenda di Buoso da Dovara; e rifiutó di 
essere curato. Nel 1265 l'esercito di Cario d'Angió, 
passate le Alpi peí Moncenisio, scese in Piemonte. 

II márchese di Monferrato, di partito guelfo, la-
scio i l passo libero ai Francesi, non cosi fecero i si-
gnori di lega ghibellina. I I márchese Pallavicino si 
pose in agguato con tremila cavalieri tedeschi e lom-
bardi fra Piacenza e Pavia, fino che i Francesi entra-
rono nel Monferrato, indi si ridusse a Loncino, quando 
i nemici toccarono i l suolo di Milano. Un'altra schiera 
era guidata da Buoso che doveva guardare i l piano 
a tramontana del Po e i l passaggio dell' Oglio. Ñapo-
leone della Torre invitó i Francesi a traversare i l ter
ritorio milanese fino a Palazzuolo, dai lato di Brescia, 
ove si doveva passare i l fiume Oglio. I I márchese 
Obizzo d' Este e i l conté di S, Bonifacio si mostra-
rono dalla parte opposta del fiume, onde Buoso, te-

(1) CAMPI, Cremona fedele. 
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mendo di essere preso, non si oppose al passaggio di 
esso e rimase chiuso in Cremona, nel mentre la parte 
guelfa s' avvicino a Brescia e prese Montechiaro e 
abbatté Capriolo, e le genti di Pallavicino che gli 
erano corsé incontro, indi, passando per Ferrara, 
entró nel paese occupato da' guelfi ( i ) . 

Si accagionó Buoso di Duera o Dovara di avere 
aperto per danaro ai francesi i l passaggio dell' Oglio. 
Quindi l'accusa che Dante fa lanciare contro di lui da 
Bocea degli Abbati: 

Ei piange qui 1' argento de' Franceschi. 
« l o vidi», potrai dir, « quel da Duera 
« lá dove i peccatori stanno freschi»(2) . 

Ma l'accusa, che ne fa i l Poeta, (3) non é giusti-
ficata né dal carattere di Buoso, né dal collocamento 
delle schiere, ma piuttosto pare che Buoso non avesse 
forza sufficiente per arrestare i Francesi. 

Tornando ora alie vicende dei tempi, notiamo 
che fra le circostanze che favorivano Cario d'Angió 
in questo conflitto é da tenersi come principale la 
gelosia di comando che era fra Pallavicino e Buoso. 
Questi finalmente, dopo essersi nimicato i l Pallavi
cino, esiliato da Cremona con tutto i l partito, muore 
vittima della sua avarizia (4). Dopo i casi del Palla
vicino e del Buoso, Cremona fu signoreggiata da 
Amantino degli Amati, guelfo; finché vennero i par-
tit i dei Torriani e dei Visconti che scindevano la 
Lombardia. I Cremonesi furono prima dei Visconti, 
ma nel 1302 si diedero ai Torriani. Venuto Arrigo V I I 
in Italia, si opposero al riconoscimento del Vicario 
imperiale, onde venne oceupata Cremona dalle armi 
di Matteo, Visconte dei Malcabé. Molti Cremonesi 
scamparono la vita, fuggendo a Padova. Arrigo, prima 

f i ) R. MALESPINI,/s/. fior. (4) Cronaca Placentina. Cro-
(2) / « / . X X X I I , 115. naca Parmense. CAMPI, Cremona 
(3) V. LORIA, L I t . nella D. C. fedele. 
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di partiré, aveva fatto contribuiré a Cremona cento-
mila fiorini d'oro, e l'aveva fatta smantellare. Quindi 
Guglielmo Cavalcabo entró coi Guelfi in Cremona e 
la dominó, abbattendo i Ghibellini, Guglielmo mori 
combattendo un anuo dopo essere entrato a domi
nare Cremona; onde questa, priva di guida, venne 
soggetta a Gelato da Correggio, signore di Parma, e 
ngl 1314 a un tal Passerino Torniani, e poi a Gia-
como Cavalcabó, márchese di Viadana. Nel 1316 
Panzin Panzone s'impadroni di Cremona, e dopo es-
serne stato cacciato, vi tornó per la protezione dei 
Visconti (1). 

Cre ta o Cre t i , oggi C a n d í a . Isola del Medi
terráneo, posta di fronte al mare Egeo. Si chiamava 
anticamente 1' isola delle cento cittá, tra le quali erano 
Gnosso e Cortina e aveva abitanti di razza mista, 
cioé indigeni, Greci e Fenici; celebre per le sue leggi 
che si attribuivano a Minosse e per la favola del Mi-
notauro e peí suo labirinto. In tempi lontanissimi 
Creta ebbe propri re, fra cui Minosse e Idomeneo. Nel 
tempo della guerra troiana poi si eresse a governo 
libero ed ebbe un Senato e dieci magistrati annuali, 
ma nella storia di Grecia non apparve mai come re-
pubblica d'importanza. Fu sottomessa dai Romani per 
mezzo di Metello, che fu detto per questo Crético. 
Quindi appartenne agí'imperatori d'Oriente e in ul
timo alia Turchia. Dante ricorda Creta come patria 
del Minotauro, i l mostró di Creta, mezzo uomo e 
mezzo toro, che Minosse rinchiuse nel labirinto, dove 
fu ucciso da Teseo. Dante ne fa i l custode e nello 
stesso tempo i l tipo dei violenti e degli omicidi: 

Vid ' io lo Minotauro far cotale. 
E quegli accorto gridó : « Corri al vareo; 
mentre ch 'é in furia é buon che tu t i cale» (2). 

(1) LORIA, loe. cit. (2) Inf. X I I , 25. 



CRETA - CROTONA 

Ricorda anche Creta per i l «gran veglio»,il cui tipo 
é tolto dal libro del profeta Daniele ( i ) , i l quale ve-
glio rappresenta le quattro monarchie mondiali: 

Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, 
che tien vólte le spalle invér Damiata, 
e Roma guarda si come suo speglio (2). 

Croaz ia . Provincia del regno d'Ungheria, tra 
quelle dei confini militari. Tutta la Croazia é com
presa nel bacino della Sava e della Trava, i quali 
corsi di acque colla Kulpa e coll' Ounna sonó i soli 
degni di considerazione. Molti laghi del centro della 
parte meridionale formano strane cáscate. Le terre 
della Croazia sonó piü fertili al nord che al sud. La 
Croazia é la parte dell' antica Illiria, che i Romani 
appellavano Liburnia, e alia quale Valerio Messala 
Corvino impose i l nome di Corvaccia. 

Nel medio evo fu imita alia Dalmazia ed ebbe i 
propri monarchi col titolo di re di Croazia e Dal
mazia, ma sempre soggetti aU'impero d'Oriente. S. Sta-
nislao nel secólo x i uni la Croazia aU'Ungheria, della 
quale la prima fu tenuta poi come parte integrante. 

I I poeta allude alia Croazia per indicare un paese 
lontano dal quale traessero i pellegrini a Roma per 
vedere i l Volto Santo: 

Quale é colui, che forse di Croazia 
viene a veder la Verónica nostra, 
che per l'antica fama non si sazia, 

ma dice nel pensier, fin che si mostra : 
« Signor mió Gesú Cristo, Dio verace, 
or fu si fatta la semblanza Vostra ? » 

Tale era ¡o mirando la vivace 
carita di colu!, che in questo mondo, 
contemplando, gustó di quella pace (3). 

Cre tona . Villaggio della Calabria ulteriore, di
stante 9 chilometri a nord da Reggio, presso lo stretto 
di Messina. Differiscono d' opinione nel modo di de-

(1 ) I I , 31 e seg. / \ n w v i > < T r v ^ r b (?) Par. X X X I , 103. (2) Inf. X I \ ,103. 
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nominarla i l Niccolini, i l Capponi, i l Borghi, i l Bian-
chi, ecc. ma i l nome di Crotona é da preferiré a 
quello di Catona(i), perché non pare giusto l'am-
mettere che Dante, dopo avere accennato a Bari e 
Gaeta, faccia parola d' un villaggio piccolissimo, al 
suo tempo quasi sconosciuto, venendo solo notato 
nella storia dopo le vittorie del duca di Vironne del-
l'anno 1676. Del resto, tenendosi i l nome di Crotona^ 
si puo benissimo spiegare la figura del Corno d'Au-
sonia, perché quella cittá si trova nelle parti di quel 
confine d'Italia, che potrebbe daré l'idea del corno, 
la cui plegatura si formerebbe dal Capo di Lenca e 
finirebbe al Capo delle Celenne, a cui é prossima 
Crotona e formerebbe precisamente la punta del Corno, 
inoltrandosi quasi per 5 chilometri nell'Adriático (2). 

Dante accenna a Crotona, facendo designare da 
Cario Martello i confini del regno di Napoli, che gli 
sarebbe toccato in retaggio. 

E quel corno d'Ausonia, che s' imborga 
di Bari, di Gaeta, e di Catona, 
da ove Tronío e Verde in mare sgorga (3). 

Crudo Sasso. II monte Pernice deH'Alvernia 
é posto tra la fonte di Sieve e quella di Sette. In 
questo monte san Francesco pose un oratorio nel 121 3, 
ove ricevette le sacre Stimmate. La prima chiesa vi 
fu fatta edificare dal conté Orlando, detta poi chiesa 
degli Angeli; i l maggior templo dal conté Tarlati 
nel 1348. Una loggia coperta mette nell'oratorio e 
convento delle Stimmate, alia cui edificazione diede 
opera in gran parte Simone di Battifolle. Nel grande 
convento furono i Conventuali fino all'anno 1430, 
poi i Minori fino al 1626, quindi i Riformati, e final
mente i Conventuali. Nota i l Bassermann (4) che i l 

(1) Lezione últimamente di- (2) LORIA, L'Itaíia nella Di-
fesa da ST. DI CHIARA, Gicrn. vina Commedia. 
stor. ' tLleit. ' itJXXX, 230. V. ivi (3) Par. V I I I , 61. 
BASSERMANN, X X X I , 88 e seg. (4) Orine di Dante. 
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Sasso d'Alvernia ha un aspetto ben singolare e quindi 
fa nota l'impressione ch'ebbe in vederlo: «Chi ar-
riva da Bibbiena, lo vede da lungi spingersi in alto 
co' suoi rossi massi e i l suo ciuffo folto e irsuto di 
piante frondoso, al disopra delle alture che, lentamente 
crescendo, sorgono ampiamente all' intorno. A suoi 
piedi corre la via carrozzabile che conduce da Bibbiena 
verso la Pieve di S. Stefano nella valle del Tevere». 

Dante ricorda i l crudo sasso d'Alvernia per ac-
cennare alie Stimmate di s. Francesco: 

Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno, 
da Cristo prese Tultimo sigillo, 
che le sue merabra du' anni portárno ( i ) . 

D 

D a n u b i o . Danuhius o Ister degli antichi e Do
nan dei Tedeschi, é uno dei piü grandi fiumi di Eu
ropa. Nasce nel Granducato di Badén, traversa i l 
Würtemberg, la Baviera, 1'Austria, l'Ungheria, divide 
quest' ultimo regno. dalla Serbia, poi bagna la Vala-
chia, la Moldavia e la Bessarabia e si precipita per 
cinque bocche nel Mar Ñero. I suoi principali af-
fluenti di destra sonó la Iller, la Lech, l 'Inn, la Traun, 
l'Ens, la Trasen, la Leitha, la Raab, la Drava, la 
Sava, la Morava e IMsker; quelli di sinistra sonó la 
Brenz, la Werniz, l'Almuth, la Nab, la Regen, l'Ilz, 
la March, la Grau, la Theiss, l'Aluta, rArdjich, i l 
Seret e i l Pruth. I I Danubio ha un corso rapidissimo 
e si naviga con difficoltá, ha pochi ponti, e forma 
vaste paludi al disotto dell'Ungheria. Fu per lungo 
tempo confine dell'Impero Romano (2). 

Dante nomina i l Danubio per accennare 1' Un-

(1) Par. X I , 106. V. Alvernia. et de ses embranchemenfs mire 
(2) KOOL, Die Donau, Trie- Braila et la mer, Lipsia, 1874 ; 

ste, 1853 ; HECKSCH, Die Donau, Bocci, D i ^ . Dant.; SCARTAZZINI, 
Vienna, 1880 ; Caries du Danube Ene. Dant. 
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gheria, in mezzo alia quale esso fluisce e si avanza 
quando ha lasciato la Germania, onde i l Poeta fa diré 
a Cario Martello, per significare i l retaggio reale che 
gli sarebbe toccato, qualora fosse yissut-o: 

Fulgeami giá in fronte la corona 
di quella térra ch ' i l Danubio riga, 
poi che le ripe tedesche abbandona ( i ) . 

Dei f i co , da Delfo nota cittá della Focide, ai 
piedi del monte Parnaso, dov' era i l celebre oracolo 
d'Apollo (2). 

Dante chiama Apollo «Deifica deitá » e quindi 
accenna indirettamente a Delfo, cittá nella quale stava 
1' oracolo di Apollo. Parla dell' alloro dovuto ai cón-
quistatori e ai poeti, e questo fa nell'invocare Apollo : 

Si rade vohe, padre, se ne coglie, 
per trionfar o Cesare o poeta, 
colpa e vergogna dell'umane voglie, 

che partorir letizia in su la lieta 
Deifica deitá dovria la fronda 
peneia, quando alcun di se asseta (3). 

D e l i a , da Délo, una delle isoleCicladi dove nacque 
Diana, la dea della caccia, ossia la luna. Dante appella 
la luna col nome di «Delia», dall'isola ove nacque 
Diana: 

Si che l i sopra rimanea distinto 
di solté liste, tutte in quei colori, 
onde fa l'arco i l solé e Delia i l cinto (4). 

D é l o o I d i l o o D i l i . La piü piccola delle isole 
Cicladi a nord di Nasso, celebre per i l suo antico culto 
a Diana ed Apollo. Narra la favola che Nettuno la 
fece uscire dalle acque con un colpo del suo tridente 
perché fosse asilo a Latona perseguitata dalla gelosia 
di Giunone, si che questa potesse mettere ai mondo 
i due suoi figli. Ma 1' isola, prima galleggiante, fu resa 

(1) Par. V I H , 64. , . p T o "j 

Mi t . , 1, 515. W Purg- X X I X , 76. 
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stabile per la dimora dei due numi ( i ) . Quest'isola fu 
poi turbata da grandissimi terrenioti (2). Dante allude 
a questi fenomeni tellurici quando nomina Délo: 

Ceno non si scotea si forte Deío, 
pria che Latona in )ei facesse i l nido, 
a partorir l i due occhi del cielo (3). 

D i a n a . Rivo che i Senesi credevano passasse sotto 
la loro cittá e per trovare i l quale avevano speso 
molto danaro (4). 

Dante a pungere la vanitá senese, mostrandosi ai 
Senesi contrario anche nell'esilio, con gli altri della 
sua patria, che s'era acceso piü che mai l'odio dopo 
la batta^lia di Montaperti, non si contenta di deman
dare a Virgilio, neirincontro con Capocchio: 

E io dissi al poeta : « Or fu giammai 
gente si vana come la sánese ? 
certo, non la francesca si d'assai » (5) ; 

ma rende piü viva 1'irania, accennando al fiume 
Diana, e al Porto Talamone, quando si fa diré da 
Sapia senese: 

Tu l i vedrai tra quella gente vana 
che spera in Talamone ; e perderágli 
piü di speranza che a trovar la Diana ; 

ma piü ci metteranno gli ammiragli (6). 

L'ironia di Dante é aspra e pungente, ma bisogna 
vedere se i l Poeta deride i Senesi per una semplice 
supposizione, ovvero per avere essi ingrandito di spe-
ranze un fatto qualunque (7). 

Del resto l'epigramma dantesco non é che Teco 
di una antica diceria popolana di Firenze, per la quale 
si deridevano i Senesi per la inutile ricerca della Diana, 
e si narrava di uomini perduti e di danaro speso per 
la ricerca del famoso fiume. 

(1) Eneide 111, 69; Georg, l l l , (4) V. VELLUTELLO, Comm. 
6. OVIDIO, Met. V I , 179. (5) Inf. X X I X , 121. 

(2) TUCID. I I , 8. PLINIO, Stor. (6) Purg. X I I I , 151. 
nai. IV , 22. (7) An. Fiar, 

(3) Purg. X X , 130. 
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Le cose stanno in questo modo: i l fiume Diana non 
era una utopia e tanto meno l'acqua Diana, se ci é per-
messo chiamarla cosi. Stando Siena sulla cima d'un 
colle, ha avuto sempre ed ha bisogno d' acqua. Le 
prove furono molte. I I Tommasi ( i ) parlando della 
prima Sienâ  cioé di quella di Castelvecchio, dice: 
« Fu giá cercato un rivo d'acqua corrente sotto la cittá, 
essendo stato ivi scavato profondamente e la chia-
mavano Diana, applicando i l desiderio loro all'onore 
di quella bugiarda Dea ». 

Furono poi rinnovate le ricerche, ripresi i lavori, 
ed oltre quel rivo fu trovata qualche altra poca quan-
titá di acqua, se non pero quanta se ne desiderava, 
almeno tanta quanta fosse sufficiente. Onde nota i l 
Tommasi « che la fonte di Fontanella, i l pozzo grande 
dell'ospedale e quello del convento del Carmine^ ed 
altri che sonó in quelle circostanze, sonó derivati da 
detta grossa vena» (2). 

E poi continua all'anuo 1193: «Da prima tutta 
l'acqua si convertiva in uso pubblico ed ora é prov-
veduto per legge che niuno privato potesse derivarla 
e condurre né dal bottino, né della Galazza alie pros-
sime case » (3). Quindi fu consentita l'acqua anche alie 
case e poi l'uso alie arti, cui fosse piü necessaria, come 
osti e tintori. 

In quanto al celebre pozzo di Diana, nota l'Aqua-
rone (4) quanto riferiamo : « Nel convento del Car-, 
mine, intorno al quale e nel quale si sonó venute 
come accentuando le tradizioni leggendarie, basti a 
sapersi essere scavato nel tufo nel diámetro di metri 
2.60, un po' meno da principio e nel fondo della pro-
fonditá di metri 37,70 dalla bocea al livello dell'acqua, 
e dall'acqua al fondo metri 5,54, in tutto metri 43,24. 
A ció aggiungasi che dalla parte del convento erano 

(1) Sioria di Siena, parte I , (3) Loe. cit., p. 120. 
lib. I , p. 54, (4) ACIUARONE, Dante in Siena, 

(2) Loe. cit., p. 54. p, 69. 
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due aperture, Tuna sull'altra, ora chiuse, in forma di 
finestre. E che circa un metro sopra i l livello del-
l'acqua, spegnesi la fiaccola e l'uomo respira male». 

Ma la sorgente Diana é il hume sotterraneo spe-
rato dai Senesi? 

Le acque tróvate dovevano avere qualche origine, 
e questa venne scoperta, « perché i l hume sotterraneo 
si trovó, ed esiste tuttora ed alimenta colla stessa 
prodigalitá molte delle fonti e pozzi del luogo, la 
cisterna primitiva, quelle popolarmente famose di 
S. Marco, quella del Fosso, ora pero interna, i l fonte 
del Mandólo, semidisperso, S. Agostino, Fontanella, 
i l fonte al Pino, S. Sebastiano, la fonte Serena (del Ca-
sato) senza contare moltissimi pozzi dei cittadini » ( i ) . 

Del resto anche ammesso i l trovamento del fiume 
Diana, non certo navigabile per guerra, né tale da 
far sorgere ammiragli, non era da rimproverare Dante, 
o la sua Sapia dell'invettiva irónica, perché al loro 
tempo non poteva essere perfetto i l lavoro, né assicu-
rata l'impresa (2). 

Quindi i l fiume Diana non é una chimera, come 
origine di molte acque di Siena, benché rimanga una 
chimera come luogo di strategia navale. 

D í t e , dal latino Dis o Ditis, propriamente é 
i l nome della divinitá che si credeva dai Pagani, 
presiedesse all'Averno. Figuratamente significa per 
Dante i l basso inferno, dove é Lucífero, i l principe dei 
demoni. Dante divide 1'inferno in due parti, delle 
quali una é fuori, l'altra é dentro, Dite. Nella parte 
esterna, che si chiama alto inferno, si puniscono i pec-
cati d'ignoranza e di passione. NeU'altra, che é detta 
basso inferno, formata dalla parte interna, ossia dalla 
stessa cittá di Dite, sonó puniti i peccati di pura ma-
lizia. Dante si fa avvisare da Virgilio dell'approssi-
marsi della cittá di Dite: 

(1) Bullettino della Societi Se- Siena, 1865, fase. I I , p, 55, 
nese di storia patria municipale, (2) Ivi i 
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Lo buon maestro disse : « Omai, figliuolo, 
s' appressa la cittá che ha nome Díte, 
co' gravi cittadin', col grande stuolo » (1). 

Ma Dante usa la parola Dite in senso proprio per 
significare Lucífero, onde dinota i l luogo di pena dei 
traditori, come la sede di Dite, ossia di Lucífero: 

Onde nel cercillo minore, ov' e i l punto 
dell'universo in su che Dite sicde 
qualunque trade in eterno e consunto » (2). 

Nomina anche Dite in senso proprio per Lucífero, 
quando fa narrare da Virgilio 11 terremoto avvenuto 
per la discesa di Cristo nel Limbo: 

Or vo' che sappi, che l'altra fiata 
ch'io discesi quaggiü nel basso inferno, 
questa rocela non era ancor cascata. 

Ma certo poco pria, se ben discerno, 
che venisse Colui che la gran preda 
levó a Dite del cerchio superno, 

da tutte parti l 'alta valle feda 
tremó si, ch'io pensai che 1'universo 
sentisse amor, per lo quale é chi creda 

piü volte i l mondo in caos converso (3). 

Virgilio dicendo «altra fiata» allude alio scon-
giuramento della maga Eritone, di cui parla En
cano (4) e che pare, secondo il racconto leggendario 
di Virgilio, che traesse lo spirito di lui per forza di 
magia dal Limbo al basso inferno: 

Vero e ch' altra fiata quaggiú fui 
congiurato da quella Eriton cruda 
che richiamava l'ombre a' corpi sui (5). 

In fine Dante nomina Dite per Lucífero, quando si 
fa mostrare questo da Virgilio nell'ultimo grado del 
basso inferno: 

Quando noi fummo fatti tanto avante, . 1 
che al mió maestro piaeque di mostrarmi 
la creatura ch' ebbe i l bel semblante, 

dinanzi mi si tolse, e fe' restarmi: 
« Ecco Dite», dicendo, « ed ecco 11 loco 
ove convien che di forlezza t ' a r m i » (6). 

(1) Inf. V I I I , 67. (4) Farsaglia, V I , 508. 
(2) Inf. X I , 64. (5) Inf. I X , 22. 
(3) Inf. X I I , 34. (6) Inf. X X X I V , 16. 
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Doag ia , 1' antico D u a c u m oggi D o u a y . Cittá 
della Francia nella provincia di Fiandra sulla Scarpa. 
Douay era in fiore ai tempi di Cesare che la resé 
soggetta a Roma. Nel medio evo appartenne ai conti 
di Fiandra, ai quali la tolse Filippo i l Bello nel 1297. 
Cario V la resé alia Fiandra, ma Luigi XIV se ne 
resé padrone, poi la perdette piü volte, finché rimase 
alia Francia definitivamente peí trattato di Utrecht 
del 1712. Dante fa ricordare da Ugo Capeto, Doagio 
come una delle cittá prese da Filippo i l Bello, al quale 
si ribellerebbe volentieri: 

Ma, se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia 
potesser, tostó ne saria vendetta ; 
edjo la cheggio a Lui che tutto giuggia ( i ) . 

D u r a z z o Tantico E p i d a m u s e poi D y r r h a -
ch ium(2) . Cittá dell'Epiro, oggiRumenia, posta sulla 
riva oriéntale del mare Adriático. I Normanni, co-
mandati da Roberto Guiscardo, vi sconfissero Alessio 
Comneno, imperatore greco, nel 1081. Nel medio evo 
questa cittá fu dei duchi della casa angioina, dei quali 
duchi i l piü conosciuto é Cario di Durazzo. Dante 
ricorda Durazzo quando, fra le glorie dell'aquila, ram-
menta quella di avere inseguito Pompeo in questa 
cittá: 

Invér la Spagna rivolse lo stuolo; 
poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse 
si ch'al Nil caldo si sentí del duolo (3). 

E 
E b r e i . Detti cosi da Eber, figlio di Sale. L'eti-

mologia piü ragionevole del nome Ebreo pare che 
tragga da Abramo, i cui posteri vengono cosi chiamati. 
Eber in ebraico significa {ultra, ossía transitus e si 
alluderebbe al passaggio di Abramo e della sua fa-

(1) Purg. X X , 46. POLIB. I ! , 9. 
(2) Cf. TUCID. I , 24. I , 26; (3) Par. V I , 64. 
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miglia dalla rcgione di Ganaán. In genere Ebrei ven-
gono detti tutti coloro che nell'antico patto sonó 
divisi dai gentili per divina vocazione ( i ) . Dante no
mina gli Ebrei per perifrasi, alludendo al passaggio 
del mar Rosso : 

Dietro a tutti Jicean : n Prima fue 
morta la gente, a cui i l mar s'aperse, 
che vedesse Giordan le rete sue » (2). 

Allude anche agli Ebrei per 1' assedio di Gerusa-
lemme fatto dai Romani: 

lo dicea fra me stesso pensando : « Ecco 
la gente che perdé Gerusalemme, 
quando Maria nel figlio dié di becco » (3). 

Accenna nuovamente agli Ebrei per la loro ingra-
titudine contra Dio e contro Mosé, dimostrata dopo 
la liberazione dall'Egitto, quando parla di s. Giovanni 
Evangelista: 

E quei che vida tutt' i tempi gravi, 
pria che morisse, della bella sposa 
che s'acquisto con la lancia e coi chiavi, 

siede lungh'esso, e lungo l'altro posa 
quel duca, sotto cui visse di manna 
la gente ingrata, mobile e ritrosa (4). 

E b r o . Iberus o Hiberus dai greco Iberos. Uno 
dei principali torrenti della Spagna che ha origine 
nella provincia di Santaderre, e bagna la vecchia 
Gastiglia, la Navarra, FAragona, e la Gatalogna, e 
passando per Saragozza e per Tortosa, sbocca nel 
Mediterráneo. Riceve a sinistra i l Gallego e la Segre, 
a destra la Guadalupa. Dante lo fa nominare da Fol-
chetto di Marsiglia, per circoscrivere i limiti del suo 
paese nativo, posto quasi alia medesima distanza, da 
questo hume e dalla Macra d'Italia: 

Di quella valle fu' io littorano 
tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, 
lo genovese parte dai toscano ( j ) . 

(O CALMET, DiK. Bibl. (4) Par. X X X I I , 127. 
(2) Purg. X V I I I , 133. (5) Par. I X , 88. 
(3) Purg. XXIIÍ , 28. 
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E g i n a , A e g i n a . Piccola isola nel mare Egeo 
fra l'Argolide e l'Attica nel golfo Saronico. Pare che 
i l suo nome traesse origine dalla ninfa Egina, madre 
di Eaco i l quale dopo la morte di lei ne divenne si-
gnore. Secondo la mitología, ai tempi di questo re, 

. avvenne una pestilenza cosi grande che distrusse in 
Egina tutti gli uomini e tutti gli animali, onde Giove 
per i preghi di Eaco trasformó le.formiche dell'isola 
in uomini. Di qui i l nome di Mirmidoni che ebbero 
gli Eginesi. Egina, prima appartenne ai Doriesi, poi 
ai Persiani, contro i quali combatté a Salamina e a 
Micale, onde riacquistó la propna indipendenza. Verso 
i l 457 a. C. gli Ateniesi se ne impadronirono; ma 
durante la guerra del Peloponneso, provó di riacqui-
stare la propria liberta. Fece molti sforzi, ma non 
vi riusci. In tempi posteriori, Egina seguí le sorti 
della Grecia. Si crede che la moneta sia stata inven-
tata in Egina e si ha per certo che in quest' isola si 
lavorasse assai bene i l bronzo. Gli Eginesi erano ec-
cellenti negli esercizi del corpo, onde riportavanp 
frequenti vittorie nei pubblici giuochi. Sonó rimasti 
anche ora gli avanzi del templo di Giove ( i ) . Dante 
nomina Egina per la pestilenza che ne distrusse gli 
uomini e peí ripopolarsi di essa, peí mutamento delle 
formiche in uomini: 

Non credo che a veder maggior tristizia 
fosse in Egina i l popel tutto infermo, 
quando fu I ' aer si pien di raaüzia, 

che gli animali infino al picciol vermo 
cascaron tutti, e poi le genti antiche, 
secondo che i poeti hanno per fermo, 

si ristorár di seme di formiche : > 
ch' era a veder per quella oscura valle 
languir gli spirti per diverse biche (2). 

(1) V. OVID. Melam. V I I , chives des missions sa'enfif. I I I , 
523, 660; cfh ERODOT. V I I I , 481, 507; Bocci, Di%. dan. 
46 ; O. MÜELLER, JEgineticorum (2) Inf. X X I X , 58. 
Uber, Berl. 1817; ÁEOUT, Ar-
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E g i t t o . Paése ad Oriente neU'Africa, ove i di-
scendenti di Abramo furono schiavi fino al tempo 
di Mosé. L ' Egitto é diviso in tre grandi regioni, 
basso, medio, e alto, la quale ultima parte prende 
i l nome di Tebaide. I I paese é montuoso ed ha un 
solo fiume, i l Nilo. I I traripamento di questo fiume 
supplisce al difetto delle pioggie e rende fertili le 
campagne che inonda. 

Nelle sacre carte i l nome d' Egitto risponde a quello 
di schiavitü, onde allegoricamente é preso F Egitto 
per questa vita terrena. Come luogo di schiavitü, e 
di esilio lo rammenta Dante per indicare che gli e 
consentito di andaré dall'Egitto, cioé dal mondo a 
Gerusalemme, cioé al cielo, prima del termine della 
sua vita: 

Pero gli é conceduto che d' Egitto 
venga in Gerusalemme per vedare, 
anzi che i l militar gli sia prescritto ( i ) . 

E l i c o n a . Helicón dal greco Elicon. Celebre monte 
che é parte nella Focide e parte nella Boezia, tra i l 
lago Copaide e i l golfo Corinzio. Fu creduto dagli 
antichi, sede prediletta delle muse, che furono dette 
Eliconie o Eliconidi. Alia base di questo monte, sgor-
gano le fonti di Aganippe e d' Ippocrene e i l ruscello 
del Permesso, presso le grotte dei Libetridi. La patria 
di Esiodo, cioé i l borgo di Ascra, stava ai piedi del 
monte Elicona. Dante nomina questo monte per le 
fonti di Aganippe e d'Ippocrene, invocando largo i l 
beneficio delle loro acque, simboleggianti Fispirazione 
poética: 

Or convien ch'Elicona per me versi, 
ed Urania m'aiuti col suo coro, 
forti cose a pensar mettere in versi (2). 

El iespontO. Hellespontus, dal greco Elkspontos. 
Stretto che congiunge i l mare Egeo alia Propontide 
ossia FArcipelago al mar di Mármara: oggi stretto 

(1) Par. X X V , 55. (2) Purp X X I X , 40. 
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dei Dardanelli. I I suo nome ebbe origine dalla morte 
trágica di Elle, figlia di Atañíante, re di Tebe, la 
quale, fuggendo col fratello Frisso dalla matrigna Leo, 
volle traversarlo sui dorso del montone dal vello d'oro, 
onde, cadendo nelle acque, rimase sommersa. Salle 
sponde deH'Ellesponto erano le cittá di Sesto e Abido, 
celebri per gli amori di Ero e di Leandro. Serse, re 
di Persia, passo l'Ellespúnto con grande esercito nel 
480 a. C. per muovere guerra alia Grecia (1) e lo 
ripassó posto in fuga, dopo la battaglia di Salamina (2). 
Dante ricorda l'EUesponto per i l passaggio di Serse 
e per l'altro di Leandro che traversava a nuoto lo 
stretto per andaré da Ero: 

Tre passi ci facea i l fiume lontani ; 
ma Ellesponto, )á 've passo Serse, 
ancora freno a tutti orgogli umani, 

piü odio da Leandro non sofferse, 
per mareggiare intra Sesto e Abido, 
che quel da me, perché allor non s'aperse (3). 

K l s a . Fiume che esce dal flanco occidentale della 
Montagnola di Siena col nome di Elsa, la quale é 
detta Morta e dopo avere percorso 8 chilometri, si 
chiama Elsa Viva. Essa bagna parte del territorio se-
nese e anche parte del florentino. Costeggia la con-
trada volterrana e sbocca nell'Arno a distanza di 
pochi chilometri da Empoli e da ponte d' Elsa. Ha 
corso di 64 chilometri. L ' acqua di questo flume in 
alcune parti incrosta i corpi che vi s' immergono e 
specialmente per V acido carbónico e peí carbonato 
di calcio (4). Si deve appunto alia deposizione mine-
rale delle acque dell'Elsa l'origine di quelle spugne 
travertine che coprono le colline e le pendici dei 

(1) V. EROD. V i l , 54 e seg. (^hoRik^UItalia nellaDivina 
(2) V . ERODOT. V I I I , 97, Commedia; BASSERIAAVH, Orme di 

37, 113, 120. ¿«/to/za, p. 3 15; TARGIONI, 
(5) P«r¿r. X X V I I I , 70. yíaggi nella Toscaua, Y, 103. 
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poggi che da Onci a Spügna fiancheggiano 1' Elsa ; 
onde scrisse Fazio degli Uberti nel suo Dittamondo : 

Non c da trapassare c starsi muto 
dell' Elsa che da Colle a Spugna corre, 
che senza prova non I'arei creduto. 

lo dico, ch' ío vi feci un legno porre 
Jungo e sottile e pria che fosse un mese, 
grosso era e pictra quando '1 vcnni a torre. 

Dante da questa dote delF acqua del fiume Elsa 
•trae una bella similitudine peí rimprovero che gli fa 
Beatrice: 

E, se stati non fossero acqua d' Elsa 
l i pensier vani intorno alia tua mente, 
e i l placer loro un Piramo alia gelsa, 
. per tante circostanze solamente 
la giustizia di Dio, nello interdctto, 
conosceresti all'arbor moralmente ( i ) . 

E m a {Ima). Fiumicello che nasce nei monti della 
Croce e di S. Donato. Da nome ad una piccola valle 
del Valdarno. In questa signoreggiavano un tempo 
i Buondelmonti, onde ebbero origine le terribili di
scordia fiorentine che funestarono tutta l'Italia. Dante, 
alludendo a Buondelmonte de' Buondelmonti, prima 
origine di tanto danno peí rifiuto di una fanciulla degli 
Amidei, fa mostrare desiderio a Cacciaguida che costui 
si fosse annegato nel torrente vicino al suo castello, 
prima di dar cagione a tante orribili sciagure cittadine: 

O Buondelmonte, quanto mal fuggisti 
le nozze sue per gli altrui confort! ! 

molti sarebbon Heti, che son tristi, 
se Dio t'avesse conceduto ad Ema 
la prima volta che a cittá venisti (2). 

Questo fiumicello discende direttamente verso mae-
strale, poi per altre due miglia volge a ponente, la 
ove ancora scarso d' acqua passa sotto i l ponte. A 
breve distanza da questo punto torce a settentrione 
e continua nello stesso modo per circa altre sei miglia, 
crescendo di volume pei torrenti minori, fra i quali 
sonó da notarsi, a sinistra i l Grassino e a destra i l tor-

(1) Purg. XXX11I, 67, 162. (2) Par. X V I , 139. 
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rente d'Antella e del Rimezzano, e presso i l •confluiré 
di questo passa sotto i l secondo ponte. Di l i , vol-
gendo a ponente, tocca restremitá del poggio di 
Monte Ripaldi, poi quello di S. Felice a Erna, ove 
trova i l terzo ponte, al quale é prossimo i l quarto 
alia seconda pietra miliare di Firenze, non piü che 
due miglia lontano dalla sorgente, e poco prima che 
sbocchi nel Greve, tra Galluzzo e i l poggio di Cer-
tosa(i). 

E m m a u s , castello di Palestina lontano 6o stadi 
da Gerusalemme, dove i discepoli di Cristo incontra-
rono i l Redentore risorto. Giuseppe Flavio narrando 
che Vespasiano fece stazione in Emmaus, accenna la 
distanza di 6o stadi da Gerusalemme come s. Luca(2). 
II Calmet (3) nota che da un antico manoscritto si 
ha che in Emmaus vi fosse una sorgente di acque 
calde, medicinali. Dante non nomina Emmaus, ma lo 
fa ricordare narrando l'incontro di Cristo con i suoi 
discepoli: 

Ed ecco, si come ne scrive Luca, 
che Cristo apparve ai dúo ch' erano in via, 
giá surto íuor della sepolcral buca (4). 

E r a . Fiume, detto oggi Soana, conosciuto dagli 
antichi col nome di Arari. Nasce dai Vosgi, traversa 
la Francia da nord a sud, e cade nel Ródano a Lione, 
dopo un corso di 435 chilometri. Sonó i suoi prin
cipali aííluenti: a destra l'Armanca, i l Salone, la Tilla 
e l'Usce; a sinistra l'Qgnone, il Dubs, la Seglia, 
e la Veile; comunica con i canali di Borgogna nel 
centro e con quello che dai Ródano mette al Reno. 

Dante nomina F Era per narrare le glorie dell'a-
quila imperiale per mezzo delle battaglie di Cesare 
nelle Gallie (5): 

E quel che fe' dai Varo infino al Reno, 
Isara vide ed Era e vide Senna, 
ed ogni valle onde Ródano é pieno (é). 

(1) REPETTI, D i ^ . ecc. (4) Purg. X X I , 7. 
(2) X X I V , 13. (5) LUCAN. .FÍH-Í. I , 399 eseg. 

,(3) D i ^ . Bihl. (6) Par. V I , 58. 
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E r m o . Monastero di Camaldolesi fondato secondo 
alcuni nel 1003, secondo altri nel 1026 da s. Ro
mualdo, secondo i l Repetti nel 989 e riformato dallo 
stesso s. Romualdo nel 1021, del che reca a prova. 
un documento del 31 decembre 1021 dato a Ravenna. 
dall' imperatore Arrigo 1. Ma il Repetti crede doversi 
trattare dell'eremo dell'Esarcato di Ravenna e non 
di quello a pié delle Alpi di Toscana, detto di Biforco. 
Noi sosteniamo quest'eremo essere quello toscano. 
E' posto sul piü ripido Appennino presso le giogaie. 
S. Romualdo scelse a luogo di ritiro questa solitu-
dine detta Campus amabüis, onde la parola Camal-
dolo, e ottenne da Teobaldo vescovo di Arezzo, di 
fondare 1'Eremo. 

Morto s. Romualdo, i monaci condussero a ter
mine 1'Eremo e lo trassero un po' piü giü, in luogo 
detto Fontebuona. 

II moñaco Rinieri che visse 150 anni dopo la fon-
dazione, lasció memoria di Maldolo, donatore del 
campo. Si legge in un' antica pergamena del vescovo 
di Arezzo: Campus speciosus, amabüis, volgarmente Ca-
maldolo (1). 

Dante accenna a quest'Eremo facendolo notare 
come dimora di s. Pier Damiano: 

Tra due l i t i d' Italia surgon sassi, 
e non molto distanti alia tua patria 
tanto, che i tuoni assai suonan piü bassi, 

e fanno un gibbo, che si chiama Catria, 
di sotto al quale e consacrato un ermo, 
che suol esser disposto a sola latria (2). 

E s t i o Es te , cittá véneta, a piedi del Colli Eu-
ganei, che é traversata dal Bacchiglione. Alcuni opi-
nano che fosse costruita da una colonia greca. A l 
tempo dei Romani fu detta Colonia Romilia. Nel 
quinto secólo fu quasi disfatta interamente e poi rie-
dificata da Attila, e quindi dai Longobardi. Ai tempi 

( : ) LORIA, L ' I t a U a nella D , C . ( i ) Par. X X I , 106. 
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che fu soggetta ai suoi Marchesi era un forte castello. 
Essa diede nome ai Marchesi, poi Duchi di Ferrara, 
della quale casa Dante nomina due Principi, i l Már
chese Obizzo e Opizzone, soffocato dal proprio fi-
glio ( I ) . 

Esti é nominata da Dante in occasione della morte 
di lacopo del Cassero, che fu voluta da Azzo I I I figlio 
di Obizzo I I , i l quale Azzo, a detta del Muratori, 
morí l'anno 1308. 

Ecco come lacopo del Cassero narra la sua uc-
cisione: 

. . . ma H profondi fori, 
ond' usci '1 sangue, in sul qual io sedea, 
fatti mi furo in grembo agli Antenori, 

lá dov'io piü sicuro esser credea (2). 

Ma Obizzo I I é nominato altrove e quindi ri corre 
un'altra volta in nome d'Esti. Obizzo é in mezzo ai 
violenti e sta insieme a Ezzelino da Romano: 

E quella fronte che ha i l pe! cosi ñero 
é Azzolino. E queü'altro che é biondo 
e Obizzo da Esti, i l qual per vero 

fu spento dal figliastro su nel mondo (3). 

Obizzo da Esti fu fatto moriré da suo figlio Azzo 
soffocato con un guanciale (4). 

K t i o p i a , latino Aethiopia. Paese dell'Africa che 
comprende tutto i l bacino dell' alto Nilo, dalle cata-
ratte fino al capo Delgado. Dagli antichi era chiamato 
Etiopia tutto i l paese che si estende al mezzodi del-
1' Egitto. 

Dante alinde all' Etiopia parlando della fétida 
bolgia dei ladri: 

Nfi tanta pestilenze rié si rec 
mostró giammai con tutta 1'Etiopia, 
né con ció che disopra il mar Rosso ee (5). 

(1) Inf. X I ! , 109. (4) MURAT., Script. I X , 253. 
(2) Purg. V, 73. MASETTI, Omaggio aDante, 186$. 
(3) Inf. X I I , 109. (5) Inf. X X I V , 88. 
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Con questi versi Dante s'accorda coll'opinione 
accennata de' suoi tempi, cioé che 1'Etiopia compren-
desse tutto i l paese che é a mezzodi dell' Egitto. 

Ricorda anche 1'Etiopia quando vnol daré idea del 
colore d'una delle faccie di Lucífero. 

la sinistra a veder era tal, quali 
vengon di ]á, onde i l Nilo s'avvalla (1). 

Ricorda puré 1' Etiopia, quando vuole diraostrare 
la maggiore responsabilitá che avranno i cristiani in-
nanzi al tribunale divino, a confronto dei pagani, privi 
del lurae della fede: 

E tai cristiani dannerá 1'Etiope 
quando sí partiranno i due collegi, 
runo in eterno ricco, e 1'altro inope (2). 

L'Etiopia canche nominata da Dante nella canzone: 
lo son venuto al punto della rota (3). 

E t n a o M o n g i b e l l o , celebre montagna yul-
canica di Sicilia a nord-est della provincia 'di Catania. 
Le sue eruzioni rimontano a tempi immemorabili e 
i suoi crateri sonó alternativamente in attivitá. La 
favola ci racconta di Encelado e Tifeo, sepolti viví 
sotto l'Etna, e ci racconta di Vulcano e dei Ciclopi 
che ivi lavoravano i l fulmine di Giove. Le antiche 
cittá di Nasso, Imessa e Ibla, furono distrutte dalle 
eruzioni vulcaniche e la stessa Catania fu spesso ffli-
nacciata dall'Etna della sua esistenza. Si narra che 
Empedocle volle scendere nel cratere dell' Etna, onde 
rimase vittima della sua brama di osservazione scien-
tifica. L ' Etna é nominata anche Mongibello dal-
1' arabo Giebel, poiché gli Arabi chiamarono quel 
monte «Al Giebeh), volendolo notare come monte 
straordinario, poiché Giebel in arabo significa monte. 
Partiti gli Arabi, gl'Italiani ritenendo la voce araba 
Giebel vi aggiunsero 1' altra di monte, onde lo chiama-

(z) Par. X I X ( 109. (-3-) V> l ^ 
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roño Monte Giebel, da che venne la voce Mongebel e 
in ultimo 1' altra di Mongibello, che nel significato delle 
due lingue non suonerebbe che «monte monte» ( i ) . 
Dante nomina 1' Etna, appellandola Mongibello, par
lando di Capaneo che insulta i l furore di Giove: 

Se Giove stanchi i l suo fabbro, da cu¡ 
crucciato prese la folgore acuta 
onde 1'ultimo di percosso fui; 

o s'egli stanchi gli altri a muta a muta 
in Mongibello alia fucina negra, 
chiamando : « Buon Vulcano, aiuta, aiuta! » 

Si com' ci fece alia pugna di Flegra, 
e me saetti di tutta sua forza, 
non ne potrebbe avcr vendetta allegra (2). 

Accenna anche all'Etna quando fa diré di Cario 
Martello che la Sicilia si copre di fumo e di calí
gine, non per la favola del seppellimento di Tifeo, 
ma per la copia di zolfo che alimenta i l monte: 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Padrino e Peloro, sopra i l golfo 
che riceve da Euro maggior briga 

non per Tifeo, ma per nascente solfo, 
attesi avrebbe l i suoi regi ancora, 
nati per me di Cario e di Ridolfo, 

se mala signoria, che sempre accuora 
l i populi suggetti, non avesse 
mosso Palermo a gridar: « muora, muora» (3). 

E u f r a t e , Euphrates, dal persiano Euphratu, fiume 
dell'Asia che nasce nelle montagne dell'Armenia, 
lambe la Cappadocia, la Caldea e dopo un corso di 
1830 chilometri va nel golfo Pérsico per cinque bocche. 
Stannó sulle sue rive V antica Babilonia, Samosata, Ni-
ceforia, Circesio e Cunassa, le quali cittá sonó ora 
ridotte a poche e informi ruine. Dante nomina 1'Eu
frate per dinotare i fiumi del Paradiso terrestre : 

Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri 
veder mi parve uscir d' una fontana, 
e quasi amici dipartirsi pigri (4). 

(1) L . MAGALOTTI, Lettere (2) Inf. X I V , 52. 
scientifiche ed erudiie. Firenze, (5) Par. V I I I , 67. 
1769, 11, 215. (4; Purg. X X X I I I , u í . 
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Lo Scartazzini ( i) crede che Dante abbia seguíto 
l'opinione di alcuni interpreti della Scrittura, secondo 
i quali i l Thison e i l Gehon derivano dal Tigri e 
dall'Eufrate, onde si terrebbe al dettato del Getmi 
che pone quattro fiumi; ovvero crede che Dante ab
bia seguíto Boezio(2), che crede che i l Tigri e l 'Eu-
frate derivino dalla stessa sorgente. Per rendere chiara 
1' idea, COSÍ nota i l Palmieri(3): cDante nomina quattro 
fiumi nel Paradiso terrestre, Eufrate, Tigri, Lete ed 
Eunoé, ma non dice di avere veduto 1' Eufrate e i l 
Tigri, ma di parergli di aver veduto tali fiumi: 

Veder mi parve. . . . 

Dante ha veduto nel Paradiso terrestre due soli 
fiumi, cioé i l Lete e l'Eunoé. In quanto all'unitá di sor-
gente del Tigri e dell' Eufrate non abbiamo in Dante 
una assersione determinata. Quindi rimane i l massimo 
accordo coll'enumerazione che fa i l Genesi dei fiumi 
del Paradiso terrestre e la visione che si presentava 
a Dante del Tigri e dell' Eufrate. Sia puré che fosse 
balenata alia mente di Dante, e fosse venuta a notizia 
di lui per studi particolari, la opinione dell'origine dei 
due fiumi». 

E u n o é . Dal greco eunbeo che significa buona 
mente o ricordo del bene. Dante da tal nome ad uno 
dei ruscelli del suo Paradiso terrestre, cioé a quello 
le cui acque ridestano nella mente dell' nomo la me
moria delle buone opere compiute nel tempo della 
prima vita : 

Quinci Lete, cosí daü'altro lato 
Eunoé si chiaraa, e non adopra, 
se quinci e quindi pria non é gustato (4). 

Beatrice impone a Matelda che meni Dante al 
fiume Eunoé: 

Ma vedi Eunoé che lá deriva : 
menalo ad esso e come tu se' usa, 
la traraortita sua virtú ravviva (5). 

(1) Enciclopedia Dant. vo). I , (3) Com. 
p. 730. (4) P u r a , X X V I I I , 130. 

(2) Cons. phil. lib. V, met. I . (3) Purg. X X X I I I , 127'. 
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E u r o p a . Una delle ciñque partí del mondo. Sta 
a ponente dell'Asia, e a settentrione dell'Africa. Dante 
la nomina allorquando loda i signori Malagpina pel
la fama ch' essi godevano in tutta Europa, rispondendo 
a Corrado Malaspina: 

« O h ! » dissi lüi, «per l i vostri paesi 
giammai non fui ; ma dove si dimora 
per tutta Europa, ch'ei non sien palesi? ( i ) . 

Ricorda poi 1'Europa per determinare i l tempo 
dalla venuta di Costantino in Bisanzio, fino all'im
pero di Giustiniano: 

Cento e cent'anni e piu l'uccel di Dio 
nello strcnio d* Europa si ritenne, 
vicino ai monti de' quai prima uscio (2). 

Finalmente per indicare la Fenicia, ove si favo-
leggia i l rapimento di Europa: 

. . . . . . i l Hto 
nel qual si fece Europa dolce careo (3). 

F 
F a e n z a . Cittá di Romagna, posta in pianura, 

traversata dal fiume Lamone che ha origine nell'Ap-
pennino, proprio dal monte detto le Travi. Questo 
fiume si divide in due rami sotto la badia di Cre-
spino. Scorre quindi sotto Faenza in forma di canale 
omonimo e sbocca nell'Adriatico, dopo un corso di 
66 miglia. Faenza ebbe origine dai Galli Boi, fu poi 
municipio romano. Silla sconfisse nelle sue vicinanze 
i l consolé Carbone e lo cacció dall' Italia. I Goti la 
rovinarono e sotto 1' Esarcato fu restaurata. Si resse 
quindi con i propri Statuti. Nel 1274, per far fronte 
ai Bolognesi, creó suo capitano Guido da Montefeltro 
che se ne resé signore e la resse fino al 1282, anno 
in cui per tradimento di Tibaldello ando soggetta ai 
Bolognesi. Nel 1290 fu presa da Mainardo di Susinana 

(1) Purg. V I H , i m (3) Par. X X V I I , 83. 
(2) Par. V I , 4. 
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e poi aggiunta ai domini ecclesiastici da Banchino 
dei conti Guidi di Romeno, vescovo di Arezzo. Poi 
la dominarono i Manfredi, sotto la signoria dei quali 
padroneggiava sulle due sponde del Lamone sino a 
S. Alberto e sui mentí di Rucea e di S. Cristoforo (1). 
Dante accenna a Faenza, toccando di Mainardo di 
Susinana che ne fu signore, e che viene dinotato dal 
suo stemma, come Faenza dal Lamone e dal Santerno 
che é presso Imola: 

Le cittá di Lamone e di Santerno 
conduce i l leoncel dal nido blanco, 
che muta parte dalla state al verno (2). 

Poi fa anche memoria di questa cittá quando r i -
corda i l tradimento di Tebaldello, che egli si fa pre
sentare da Buoso di Duera : 

Gianni del Soldanier credo che sia 
piu lá con Ganellone e Tebaldello, 
che apri Faenza quando si dormia (3). 

Ricorda finalmente Faenza quando, richiamando 
1' antica virtü di Romagna e gli antichi uomini di 
valore, si fa diré da Guido del Duca: 

Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? 
e quando in Faenza un Bernardin di Fosco, 
verga gentil di picciola gramigna ? (4). 

Bernardino di Fosco, florentino, fu di oscuri na-
tali, ma chiaro per magnanimitá e per valore. 

F a l t e r o n a , una delle piü centrali ed elévate 
montagne dell'Appennino toscano, posta sull'estremo 
confine di questo e i l confine dell'Esarcato di Ra-
venna. Ai tempi del poeta era signoreggiata dai Conti 
Guidi. L'Arno ha la sorgente nella sua parte meri-
dionale (5); i l monte s'innalza per 1845 metri sul 
livello del mare. 

Dalí'altura di Falterona si scorgono i l Poggio di 
Mocali, i l prato al Soglio e i l Poggio Ascali. Pare che 
l'Ariosto vi scoprisse i l «mare Schiavo e i l Tosco » (6). 

(1) LORIA, L'Italia nella D . C. (4) Purg. X I V , 100. 
(2) Inf. X X V I I , 49. M V. Amo. 
(3) Inf. X X X I I , 121. (6) REPETTI, Di^ionario. 



132 FALTERONA - FAMAGOSTA 

Fazio degli Uberti significa 1' impressione che si 
ha sulla cima di quel monte: 

Vidi Mugello e vidi ¡I Casemino 
a man sinistra e vidi ond'Arno csce, 
e come vae da Arezzo al Fiorentino ( i ) . 

Dante accenna al Falterona come al luogo onde 
ha origine l'Arno: 

Ed io : « Per mezza Toscana si spazia 
un fiumice) che nasce in Falterona, 
e cento miglia di corso nol sazia » (2). 

L'Ampére (3) e i l Bene (4), afíermano assoluta-
mente la presenza di Dante sul Falterona. Ma non 
si puo provare affatto questo. Tutto ció che si puo 
trarre dall'argomentazione ingegnosa del Bene é che 
Dante possedesse un' immagine viva di ció che é 
un paese montuoso, la quale immagine si puo egli 
essere formata dalla vista di qualunque altra vetta 
dell'Appennino, simile a quella di Falterona. Tanto 
meno vale 1' argomentazione deH'Ampére, perché la 
descrizione di Dante desta piuttosto l'idea dell'osser-
vazione del corso del fiume da luogo a luogo, che 
1'osservazione di esso da un solo punto (5). 

F a m a g o s t a , forse l'antica Arsinon, cittá capi-
tale dell' isola di Cipro. Fu detta dagli antichi Fama 
Augusta ed anche Salamina, Thamassus. Guido di 
Lusignano si fece incoronare in Famagosta e la for
tificó nel 1193. I Genovesi la presero nel 1372, poi 
l'ebbero i Veneziani. A tempo di Dante era sotto i l 
dominio dei Conti di Lusignano. Sonó poi note le 
vicende di Famagosta per 1' invasione di Selim, sultano 
nel 1570 e i l terribile assedio che oppresse questa 
cittá prima di essere espugnata. Dante fa accennare 
a Famagosta dall' aquila, per rimproverare Arrigo di 

(1) Ditíamondo. (4) Cuida illustrata del Ca-
(2) Purg. X I V , 16. sentina, Firenze, 1889, pag. 186. 
(3) Viaggio in Italia sulle ornie (5) HAss).RMANX,Oxn 1 e. di Dante 

di Dante, pag. 71. in Italia. 
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Lusignano che facea mal governo di Cipro e delle 
altre cittá del suo regno,: 

E creder dée ciascun che giá, per arra 
di questo, Nicosia e Famagosta 
per la lor bestia si lamenti e garra, 

che dal flanco dell'altre non si scosta ( i ) . 

F a n o , Fanum, cittá dell'Italia céntrale, provincia 
di Pesaro, sulle rive dell'Adriático, tra le foci dell'Ar-
zilla e del Metauro, con porto formato da un ramo 
di questo hume incanalato dall'arte. V i sonó gli avanzi 
d' un arco che si vuole fosse dedicato ad Augusto od 
a Costantino, i l nome si crede gli venisse imposto dai 
Romani per un templo, fanum, che vi era dedicato 
appunto alia dea Fortuna per una vittoria che ivi si 
riporto contro Asdrubale dai consoli Livio Salina-
tore e Claudio Nerone l'anno 207 avanti Cristo. Ivi 
Narsete abbatté Tela, re dei Goti. In seguito Fano fu 
distrutta da Totila e quindi riedificata da Belisario. 
Sebbene compresa nel ducato d'Urbino, non fu sempre 
retta dai Duchi di questa cittá. Nel secólo xin era 
signoreggiata dai Malatesta, poi si resse a repubblica 
e poi tornó un'altra volta sotto i Malatesta. Dipese 
dai duchi Sforza. É distante 9 chilometri da Pesaro 
e 30 da Rimini. 

Dai due luoghi della Divina Commedia che rife-
riremo, non si puo affatto provare che Dante sia 
stato in Fano. I I Bassermann lo nega assolutamente. 
« Se Dante sia stato in Fano, egli dice, non traspare 
da nessuno dei luoghi del poema » (2). 

Dante nomina Fano quando fa predire da Pier 
di Medicina l'uccisione di Guido del Cassero e di 
Angelo di Carignano, fatta eseguire per frode da Ma-
latestino Malatesta: 

Rimembriti di Pier di Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercelli a Marcabó dichina. 

(1) Par . X I X , 145. (2) Orme di Dante. 
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E fa' sapcr a' dúo miglior di Fauo, 
a messer Guido e anche ad Angiolello 
che, se l'antiveder qui non é vano, 

gittati sarán fuor di lor yaseüo, 
e mazzerati presso alia Cattolíca, 
per tradimento d' un tiranno fello ( i ) . 

E nuevamente nomina Fano quando fa implorare 
da lacopo del Cassero perché si preghi per lui nella sua 
patria: 

Ond' io, che solo, innanzi agli altri, parlo, 
t i prego, se mai vedi quel paese 
che siede tra Romagna e quel di Cario, 

che tu mi .sie de' tuoi prieghi córtese 
in Fano si, che ben per me s'adori, 
perch'io possa purgar le gravi offese (2). 

Par sag l i a , latino Pharsalia, greco Pharsalos. 
Cittá della Tessaglia all'est dell'Epidano e presso l'E-
lipeo. Acquistó gran nome per la vittoria che Cesare 
ebbe sopra Pompeo 1' anno 48 av. C. (3). Lucano 
scrisse un poema in dieci libri sulle guerre tra Cesare 
e Pompeo, fino all'assedio di Alessandria. Dante parla 
del poema di Lucano nel Convito (4) e nella Monar-
chia (5), accenna poi alia cittá di Farsaglia nella 
Commedia, quando fa narrare da Giustiniano i trionfi 
di Giulio Cesare: 

Invér la Spagna rivolse lo stuolo ; 
poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse, 
si ch'al Nil caldo si senti del duolo (6). 

P e l t r e . Cittá del Friuli che sovrasta un alti
plano, presso i l confluiré dei torrenti di Somma e di 
Cormeda nella Piave. L'origine di essa é remotis-
sima. La costruirono i Goti nel v secólo. Poi fu re
staurata da Federico Barbarossa e fece parte della 
Lega lombarda. Fu poi sotto la signoria de' suoi ve-
scovi, e in tale stato era ai tempi di Dante. Allora 

(1) Inf. X X V I I I , 73. (4) I V , 28, 76. 
(2) Purg. V, 67. (5) I I , 4, 24; I I , 8, 57; I I , 
(3) CES. De Bell.' civ. I I I , 90, 9, 38. 

99. (6) Par. V I , 64. 
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il territorio di Peltre confinava col Trentino e col 
monte Belluga nel Trevigiano. Posta questa giurisdi-
zione vescovile, si spiegano fácilmente questi versi di 
Dante: 

Loco é ncl mezzo lá dove i l Trentino 
pastore e quel di Brescia e i l Veroiese 
segnaj potria se fesse quel camraino ( i ) . 

Dante parla di Peltre per disapprovare la mancata 
promessa d'un vescovo di tale cittá: 

Piangerá Feltro ancora la diffalta 
dell'empio suo pastor, che sari sconcia 
si che per símil non s'entró in Malta (2). 

Alessandro Novello (3) minorita, come ben ere-
dono molti e lo stesso Scartazzini(4), non Gorzia Lusia 
che fu vescovo. di Peltre dal 1328 al 1350, venne ac-
cusato di aver fatto prendere e consegnare agli Estensi 
tre fratelli Pontana o della Ponte, che si erano rifugiati 
presso di lui. 

Ma 1' acensa di Dante viene a perderé vigore 
quando si consideri che i l vescovo di Peltre dovette 
cederé per grandi difficoltá, per 1' insistenza di messer 
Pino della Tosa, vicario imperiale, per i Consigli adu-
nati in Treviso e per l'estradizione, non solo richiesta 
al vescovo, ma alio stesso podestá e al Comune di 
Peltre (5). . 

Peltre o Peltro, quando non si voglia uscire dal-
1' interpretazione mistica che piaeque a molti antichi 
ed anche a Pilippo Villani (6) cioé, delle nuvole sulle 
quali scenderebbe Cristo alia fine del mondo, é da 
tenersi per cittá e propriamente per Peltre del Priuli 
e nella ripetizione della parola s' indicano Peltre o 
Montefeltro di Romagna e i l suo Borgo, onde si dice 
del misterioso Veltro: 

(1) Inf. X X , 67. (4) Encicl. Dani. 
(2) Par. I X , 52. (5) I v i . V. Ferrara. 
(3) Vedi BAROZZI, Accenni a (6) Vedi Comento ejiito dal 

cose veneie nel poema di Dante, prof. comm. GIUSEPPE CUGNOXI. 
pag. 806. 
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Questi non cibera térra ne peltro, 
ma sapíenza e nmore e virtute, 
e sua nazion sará tra Feltro e Feltro (1}. 

Senza entrare nella difficile discussione del tratto 
dantesco, notiamo che ci sembra che qui i l poeta ac-
cenni in genere alia Marca Trevigiana, parte d' Italia, 
secondo lui, di migliori speranze per i casi del suo 
tempo, onde avrebbe confidato sorgesse i l restaura-
tore delle cose d' Italia, per noi, un pontefice idéale. 
I I Benassuti (2) che sostiene col Giuliani, col Cor-
noldi, e con altri trattarsi ivi del pontefice Boccasini, 
Benedetto X I , ravvisa nei due feltri danteschi la cittá 
di Peltre e i l Borgo di Peltre, fra i quali termiui nacque 
Benedetto. 

Tenendo noi per un pontefice idéale e non peí 
Boccasini giá morto quando Dante invocava i l Veltro 
crediamo che si accenni appunto ad un pontefice 
nato nella Marca Trevigiana cioé tra Peltre e Mon-
tefeltro, Mons Feretrus {^). Montefeltro é piccola re-
gione del territorio d'Urbino, assai montuosa, posta 
ai piedi dell'Appennino dal lato boreale tra i l Conca 
e i l Marecchia. Ivi ebbe origine la famosa famiglia 
di Montefeltro (4) e si descrive cosi dal Muzio: « La 
provincia di Montefeltro é posta da Tolomeo nella 
sesta regione d' Italia, che dal dorso dell'Appennino, 
per lungo tratto di paese verso i l mare Adriático, 
fertilissima e piena di abitatori, si estende con tren-
tasei castelli presso la cittá di Sanleo, fortezza famosa, 
specialmente per la condizione maravigliosa del sito. 
Pu detta Montefeltro per la corruzione del nome Pe-
retrio, forse per un templo dedicato a Giove Fere-
trio ». Ai tempi di Dante, Montefeltro era sottoposta 
ai Duchi di Urbino, dalla quale cittá é distante 34 chi-
lometri (5). 

m I n f I IÍOJ W InJ- XXVIT ' 29 seg- ; 

> ^ T 'T (5) V. LORIA, L'Italia nella .LIV. 1, 10. £ 



FENICIA - FERRARA 137 

F e n i c i a , latino Phoenicia. Regione del la Siria, 
lungo la riva oriéntale del Mediterráneo, rinserrata 
fra rAntilibano e i l mare, che ha per confine a nord 
l'Elcutero e al sud i l Belo. Da prima aveva diversi 
stati, alcuni dei quali erano liberi di governo, altri 
retti a tirannia. Le sue principali cittá erano: Tiro, 
Sidone, Berito, Biblo, Trípoli, Tolomaide e Acri, alie 
quali alcuni aggiungono, ma a torto, quelle del litto-
rale de' Filistei e degli Ebrei. La Fenicia fu compresa 
da prima nell'impero Medo-Persiano. La ottennero 
poi Alessandro, i Seleucidi e Roma, poi i Greci dai 
quali passo ai Maomettani. I Fenici sonó i popoli 
piü celebri dell' antichitá per la navigazione. Erano 
moltissime le loro colonie, e prime tra queste Car-
tagine, Utica, Palermo e Lilibeo. Dante accenna alia 
Fenicia per circonlocuzione, come al luogo da cui 
Giove, cambiato in toro, rapi Europa: 

Si, ch'io vedea di lá da Gade i l vareo 
folie d' Ulisse, e di qua presso i l lito 
nel qual si fece Europa dolce careo ( i ) . 

F e r r a r a , i l Forwn Alieni degli antichi, capo 
della provincia dello stesso nome. Si crede che 1' in-
vasione di Attila in Italia e la rovina dell'antica 
Aquileia, abbiano dato origine a Ferrara. Si tiene 
che molte famiglie, fuggitive dal Friuli ponessero di
mora, fra le Maremme e i boschi sopra un canale 
del Po, e che ivi fondassero un villaggio detto Fer-
rariola. Ferrara nel 657 giá aveva un vescovo. Quindi 
fu ingrandita e soggetta a vari dominatori, poi si resse 
a governo libero nel secólo xn, ma agitata dalle 
fazioni degli Adelardi o de' Marcheselli e dei Torelli e 
dei Salinguerra, perdette il suo vigore. Quindi, stanca, 
seguendo la parte guelfa, si resé ad Azzolino da Este, 
che era stato suo podestá nel 1196 e 1208. Da ció 
ebbe origine la dominazione degli Estensi in Ferrara. 
Dante accenna a Ferrara senza nominarla, quando 
fa narrare da Cacciaguida quale fosse la patria della 

(1) Par. X X V I I , 82. 
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sua donna e rammenta la valle del Po, chiamandola 
« Val di Pado » ( i ) : 

Moronto fu mío trate ed Elíseo ; 
mía donna venne a me di Val di Pado, 
c quindi i l soprannome tuo si feo (2). 

Dante accenna indirettamente a Ferrara parlando 
della « diffalta » del pastore di Peltre: 

Troppo sarebbe larga la bigoncia 
che ricevesse i l sangue ferrarese, 
e stanco chi i l pesasse ad oncia ad oncia, 

che donerá questo prete córtese, 
per mostrarsi di parte; e cotai doni 
conformi heno al viver del paese (3). 

Ecco i l fatto a cui allude Dante. 
Alessandro Novello, minorita, vescovo di Peltre 

dal 1298 al 1330, fratello a Prosavio Novello, vescovo 
di Treviso, succedette a Giacomo Cásale di Valenza. 
Alcuni errano ravvisando in questo vescovo di Peltre 
Gorzia Lusia (4) che fu vescovo di Peltre dal 1328 
al 1350. Dante accusa i l vescovo di avere consegnati 
e fatti prendere dagli Estensi certi Perraresi dei Pon
tana che s'erano rifugiati presso di lui. I fratelli Lan-
cellotto, Clarizio ed Antoniotto Pontana, di Perrara, 
congiurarono con altri contro i marchesi d' Este, e 
appena scoperta la congiura, si rifugiarono in Peltre. 
Ma Pino della Tosa, vicario in Perrara del conté 
Roberto, mandó un' ambasciata ai Trevigiani perché, 
come amici ed alleati del vescovo Novello, ottenessero 
la consegna dei congiurati. La domanda di Pino della 
Tosa fu accolta i l giorno 15 luglio del 1314 dal Con-
siglio maggiore e minore di Treviso e si elessero 
Gualberto Calza, Guglielmo Ravagnini e Prancesco 
Pranza, affinché si recassero a compiere i l richiesto 
ufficio presso i l vescovo, i l podestá, e i l comune di 
Peltre. I I vescovo vi acconsenti e rimando a Perrara 
i prigionieri che furono condannati a morte (5). I I 

(1) V. Pado. (4) LAN. AN. FIOR. POST. CASS. 
(2) Par. X V , 136. PIETRO DI DANTE. V. Peltre. 
(3) Par. I X , 55. (5) DALCOMO e CAMERUZZIJCTO-

iiache feltrine. 
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vescovo Novello che aveva promesso ospitalitá ai fug-
gitivi Fontana, si trovo innanzi a gravi difficoltá per 
la richiesta di Pino della Tosa, per i Consigli adunati 
a Treviso e per la domanda di estradizione fatta, non 
solamente a lui, ma anche al podestá e al. comune 
di Feltre. É da aggiungersi con Francesco Bagatta(i) 
che se i l vescovo teneva la giurisdizione di Feltre, i l 
podestá amministrava la pubblica cosa (2). Non é da 
tacersi poi che la severitá di Dante contro ¡1 vescovo 
Novello trasse anche origine da ragioni personal!, 
perché, come nota i l Polanzani (3), questi signori 
Fontana o della Fonte erano di quegli Aldighieri, dai 
quali venne la moglie di Cacciaguida, proavo di Dante, 
che diede al casato di lui i l cognome d'Aldighieri 
onde Alighieri (4). 

F i a n d r a . Tutto quel paese che si stende fra la 
bassa Schelda, i l mare di Germania, l'Artois, l ' A i -
nault, ed i l Brabante. Ebbe d'antico tempo i l nome 
di Fiandra dal fiammingo Vlanderen. I I piano di 
questa regione é basso e sabbioso, i l clima umido, 
ma ordinariamente i l suolo sano e ferace é coltivato 
con molta industria. La Fiandra é traversata da molti 
fiumi, e i principali di essi sonó la Schelda, i l Lys, 
la Dender, la Drume, l'Iser. Sonó anche da ricor-
darsi i canali da Gand a Bruges, da Bruges a 
Ostenda, e quello di Dunkerque, di Furnes, di Rien-
port, di Loo. 

Dante allude alia Fiandra quando per descrivere 
gli argini di Flegetonte, ricorda i Fiamminghi che 
fauno riparo al mare: 

Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 
temendo i l fiotto che ver )or s' avventa, 
fanno lo schermo perché i l mar si fuggia (5). 

(1) Interpreta^ione di un docn- , (3) Delle memorie trevigiane 
mentó e di un passo di Dante, che trovansi nella D . C. 
Venezia, Merlo, 1873. (4) Studi danteschi, vol. I , 

(2) V. VERCI, Storia della p. 173 e seg.; v, FERRAZZI, Man. 
Marra trevisana, Venezia, Curtí Dant, vol. V, p. 437. 
1787, documento 68.1. . (5) Inf. X V , 4. 
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Fieso le , Fesulae o Faesula . Antichissima 
cittá, una delle dodici cittá etrusche, edificata sopra 
una collina a nord-est di Firenze. La sua origine é 
COSÍ remota e perduta fra la calígine dei secoli, che 
si prova indarno a tróvame la realtá della genesi sto-
rica. Si volle da alcuni fantasticare sul nome e sopra 
possibili induzioni archeologiche, ma non si giunse a 
milla di preciso. Di Fiesole etrusca non si sa piü di 
quello che si sappia di Luni, -di Tiferno e di tutte 
le altre cittá poste al pari di Lucca sul confine e sulle 
porte deH'Etruria. 

La luce intorno ad essa si fa nel tempo della Re-
pubblica Romana. La prima volta se ne fa cenno da 
Dionisio di Alicarnasso ( i ) , quasi un secólo dopo la 
ricorda Polibio (2), quando sotto i l consolato di Lucio 
Emilio Papo e di C. Attilio Rególo parla della bat-
taglia data dai Galli presso Chiusi. Poco dopo ne fa 
cenno Tito Livio (3) quando narra i l passaggio di 
Annibale dalla Gallia Togata nella Toscana attra-
verso l'Appennino Ligure e la regione ubertosa dei 
campi etruschi, tra Fiesole ed Arezzo. E Silio Itá
lico (4) che racconta come un anno dopo una schiera 
di Fiesolani si trovó alia battaglia di Canne. 

Cicerone si diffonde piü ampiamente intorno a 
Fiesole quando accenna a Manlio, capo della congiura 
di Catilina, che apparteneva ad una delle piü famose 
famiglie della colonia di Fiesole, istituita da Silla. Le 
vicende del territorio fiesolano, dopo le imprese di 
Silla furono dolorose, poiché questo suolo dovette 
prima patire le violenze del conquistatore che lo 
consegnó ai suoi legionari, poi quelle dei veterani di 
Augusto. Dopo queste pressioni la storia di Fiesole 
rimane nebulosa: pare che questa cittá si reggesse 
poi a municipio e che le fossero rimasti i diritti di 
cittadinanza romana. 

(1) Antichitá romane, anni ^oy (2) A. 225 a. C , 528 di Roma, 
av. C., 444 dopo la fondaz. di (3) Isl. Rom. X X I I . 
Roma. (4) De helio Pan. 
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L' invasione dei Goti e degli Sciti che devastó la 
Toscana, fece scempio anche di Fiesole che venne poi 
fieramente assediata da Vitige 1'anuo 539 deU'éra 
cristiana. Nuovo assalto ebbero le terre di Toscana, 
e Fiesole con esse, da Totila, vlnío poi da' Belisario. 
Quindi la storia di Fiesole si colorisce delle consuete 
tragedle delle gare civili d' Italia e unisce le sue sorti 
a Firenze, le cui vicende storiche si légano sotto alcuni 
rapporti con quelle di Fiesole, onde la storia primitiva 
di questa cittá si puo considerare come un prologo di 
quella di Firenze (1). I I nome di questa cittá ricorda 
Fiesole, perché quando i Romani inseguirono e scon-
fissero Catilina che aveva fatto di Fiesole la sua prin-
cipale piazza d'armi, per opera dei consoli Metello e 
Fiorino, i l secondo dei quali mori nel combattimento, 
il loro esercito venne interamente disfatto presso l'Arno. 
Ma Giulio Cesare s'affretto a vendicare i caduti,assedió 
Fiesole e la distrusse ed edifico una cittá nuova nel 
luogo ove era caduto Fiorino e la disse Fiorenza (2). 
I Fiorentini l'acquistarono nel 1125 « e patteggiarono 
che chi volesse uscire dalla cittá di Fiesole e venire ad 
abitare in Firenze, potesse venire sano e salvo con tutti 
i suoi beni e cose» (3). Dante a dinotare l'origine di 
Firenze da Fiesole si fa diré da Brunetto Latini: 

'Ma quell'ingrato popólo maligno, 
che-discese di Fiesole ab antico, 
c tiene ancor del monte c del macigno, 

t i si fará, per tuo ben far, nimico (4). 

Rammenta anche la leggenda dell'origine di Fie
sole, quando fa accennare da Cacciaguida ai miti co-
stumi delle donne antiche fiorentine: 

L'una vegghiava a studio della culla, 
c consolando usava 1' idioma 
che pria l i patri e le madri trastulia ; 

l'altra, traendo alia rocca la chioma, 
favoleggiava con la sua famiglia 
de' Troiani, di Fiesole e di Roma (5). 

(1) REPETTI, D i ^ . Geog. ecc. (3) VILLANI, loe. cit. 
(2) G. VILLANI, Storia di F i - (4) Inf. X V , 61. 

retine. (5) Par. X V , 121. 
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A prova deU'unione dell' elemento fiesolano col 
florentino flno da etá remotissima, si possono allegare 
i versi di Dante, onde nota la discesa del Caponsacchi 
da Fiesole a Firenze: 

Giá era i l Caponsacco nal mércalo 
disceso giü da Fiesole, e giá era 
buon cittadino Giuda ed Infangato ( i ) . 

Dante allude anche a Fiesole quando parla del 
colle che fu assediato dai Romani, tra i quali erano 
Scipione e Pompeo, onde definisce chiaramente l'o-
rigine di Firenze a pié di Fiesole: 

Sott'esso giovanetti trionfaro 
Scipione e Pompeo, ed a quel colle, 
sotto i l qual tu nascesti, parve amaro (2). 

F i g g h i n e o F i g l i n e . Terra sulla riva sinistra 
dell'Arno, nel Valdarno superiore, fra Pontassieve ed 
Arezzo, nelle cui vicinanze, sul ponte degli Strolli, 
passava la via Cassia. Era un castalio molto valido 
e assai popolato, i cui abitanti ricusarono di ubbidire 
al comune di Firenze, onde nel 1224 i Fiorentini ne 
devastarono il territorio, senza giungere pero ad 
impadronirsi del castalio. Nel 1250 i Guelfl vi scon-
fissero i Ghibellini. Nel 1252, i Ghibellini, sbandati da 
Firenze, vi presero rifugio e opposero i l castello alie 
resistenze della Repubblica, onde i Guelfl l'assediarono 
e l'ottennero, con patto che gli assediati potessero tor
nare a Firenze e che i ribelli fossero salvi nella vita e 
in ció che possedevano, ma contro alie promesse fatte, 
quei del castello furono privati di quanto avevano e i l 
castello fu arso e abbattuto. Molte famiglie di Figghine, 
e fra queste quella dei Serristori, divenute ricche, si 
stabilirono a Firenze. Per questo Dante nomina Fig
ghine, facendo deplorare da Cacciaguida 1' accrescersi 
del popólo florentino per gente venuta da fuori: 

Ma la cittadinanza, ch 'é or mista 
di Campi, di Certaldo e di Figghine, 
pura vedeasi nell'ultimo artista (3). 

(1) Par. X V I , 121. (3) Par. X V I , 50. 
(2) Par. V I , 52. 
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F i l i p p i . Cittá della Macedonia, celebre per la 
vittoria ivi riportata da Augusto su Bruto e Cassio 
l'anno 42 av. C. (1). Dante ricorda Filippi per far co-
noscerei trionfi dell'aquila romana, ma non la nomina: 

Di quel ch' e¡ fe' col baiulo seguente,. 
Bruto con Cassió nello inferno latra, 
e Modena e Perugia fe' dolcnte (2). 

F i r e n z e . Cittá dell' Italia céntrale, giacente in 
amenissima valle ai piedi dell'Appennino e in riva 
deU'Arno che la divide vareando quattro grandiosi 
ponti, ond'aveva una figura di pentágono, a tempo del 
Repetti, di circa 5 miglia di giro, di cui tre quinti alia 
destra e due alia sinistra dell'Arno. Cittá sempre bella, 
piena di poesia della quale scrisse l'Ariosto: 

Se dentro un mur, sotto un medesmo nome 
fosser, raccolti i tuoi palazzi sparti, 
non t i sarien da pareggiar due Rome (3). 

E i l Foseólo: 
Te beata, gridai, per le felici 

aure pregue di vita, e pe' lavacri 
che da suoi gioghi a te versa Appennino ! 
Lieta dell'aer tuo veste la Luna 
di luce limpidissima i tuoi colli 
per vendemmia festanti, e le convalli 
popolate di case e di oliveti, 
mille di fiori al ciel rnandano incensi 
e tu prima, Firenze, udivi i l carme 
che allegro 1' ira al Ghibellin fuggiasco (4). 

L'origine di Firenze si perde nelle ombre del mito, 
come quella di Fiesole, che le due cittá hanno stretto 
rapporto di genesi fra loro (5). Si fa cenno con mag-
gior probabilitá di averie dato nome Fiorino con la 
sua morte (6). 

I I Repetti (7) dopo aver fatto parola delle diverse 
ipotesi deH'origine florentina o, da Marte suo protet-
tore o dal Fiore, ricorda un aug-urio della Sibilla Eri-

(1) EROD. h t . V, 26 ; V I 46. (5) V. Fiesoh. 
(2) Par. V I , 73. (6) G. VII.LANI, Storia di F i -
(3) Rime, cap. X V I . ren^e, 
(4) / Sepolcri. (7) D i ^ . Geog. ecc. 



trea o di chiunque altro che fosse, rispetto ad un 
paese d'Etruria: «In Europae partibus ex rore nobili 
descendentium Romuli Romulenses, ños quidem flori-
dus candore mirabili liliatus, sub Marte nascetur» ( i ) . 
É nebbianelle origini etrusche e romane, meno qualche 
lampo di possibile realtá nella asserzione di Floro (2) 
che accenna a quattro splendidissimi municipi d'Italia: 
Spoleto, Preneste, Interamna e Florentia che furono 
venduti all' incauto da Silla, se puré invece di Flo
rentia non si debba leggere Florentinum, Ferentino, 
accennato da Strabone (3), ed a poca distanza da 
Interamna del Liri , presso i l castello d' Isola sul Ga-
rigliano. 

Meno oscuritá si ha nella storia delle vicende di 
Firenze al tempo dell' Impero. Questa cittá doveva 
avere sotto Ottaviano Augusto un territorio proprio, 
perché egli potesse assediarla con i suoi legionari. 
Sembra chiaro che i Fiorentini colohi, come i Fiésolanl 
addetti alia tribu Scapzia, avessero fino al principio 
dell' Impero proprio territorio, propria. legislazione, 
insomma un regime distinto da quello di Fiesole. Puo 
anche argomentarsi che durante i l tempo dell' Impero, 
Firenze crescesse di splendore e di bellezza per edifizi. 
Le terme, gli avanzi del templo di Marte, primo pa
trono di Firenze, fanno fede di questa antichitá. Le 
spaventose irruzioni barbariche segnano per Firenze, 
come per le altre cittá d' Italia, una data funestissima. 

L ' assedio messo a Firenze da Radagaiso fu ter-
ribile, l'altro di Totila, scambiato per Attila non ha 
fondamento sicuro, come l'ha la riedificazione di Fi
renze per opera di Cario Magno. Nel volgere del 
tempo, verso i l mille, avvenne la costruzione della 
prima cerchia, dopo questo tempo avvenne la costru
zione della seconda, cioe nel 1078, e nel 1278 si de
liberó la costruzione della terza, la quale ebbe ter-

(1) BALUZI, Miscell. I V . (3) Geogr. lib. V, 
(2) Epit. lib. I I I . 
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mine molto tempo dopo, Ma prima del decreto della 
terza cerchia erano avvenute grandi cose. Firenze dal 
piccolo confine di Trespiano e di Galluzzo (1) s'era 
cominciata ad ingrandire. 

L'appressarsi del mille, colle paure di finimondo, 
non osteggio i progressi della bella cittá. In mezzo 
a queste agitazioni s' ingrandivano le famiglie dei Ca-
dolinci, degli Ubaldini, degli Uberti, degli Ubertini 
di Gaville. I I popólo minuto si. ribellava. I reggitori 
della nuova Repubblica davano prova di senno, pre
miando i fedeli alia cittá, risparmiando gli avversi, 
onorando le congreghe delle arti. Muore la contessa 
Matilde nel 1114, scende piü tardi Enrico V in Italia, 
avviene poi la funesta invasione di Federico Barba-
rossa, onde i l primo fomite in Firenze delle discordie 
cittadine, fra le quali funestissima quella del 1265, 
promossa dagli Uberti per la frivola cagione del r i -
fiuto di una fanciulla degli Amidei fatto da Buondel-
monte dei Buondelmonti, che segnó col proprio sangue 
le prime pagine d'una storia di íraterne discordie. 

II Malaspini e i l Villani, che fra orrí'bre di leggende 
e realtá di fatti tracciano le istorie fiorentine, fanno 
fede delle molte vicende che precedettero o seguirono 
la tragedia di Buondelmonte. Vollero alcuni cronisti, 
che peso di feudalismo venisse a Firenze dal grávame 
di famiglie introdotte dall' imperialismo di Cario Magno 
e di Ottone i l Grande. Quindi la resistenza della 
signoria fiorentina contro molti di questi feudatari. 
Da ció le prove ardite per abbattere i l castello di 
Monte di Croce fra l'Arno e la Sieve,- gli sforzi per 
l'acquisto del castello di Montemurlo, fra Prato, Pistola, 
Cerreto, Vinel, Empoli, Monterappoli ed altri molti 
castelli nel Val d'Arno inferiore, e quindi di molti altri 
paesi, i l Valdarno, i l Mugello nel Casentino in Ro-
magna. Quindi si combatteva contro i Cadolinci di 
Capraia, gli Alberti di Mangona, di Certaldo, di Pogna, 

(1) Cfr. Par. X V I . 
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di Simifonte; mentre altre sghiere di Fiorentini pren-
devano la via contro i contadi di Pisa, di Siena, di 
Volterra, d'Arezzo e di Pistoia (1). Dopo la morte di 
Federico I I , avvennero pei Fiorentini nuovi casi di 
guerra, essi fecero resistenza nel 1250 in Mugello 
agli Ubaldini, in Pistoia ai Ghibellini, s'opposero in 
Valdarno agli usciti dalla cittá, sconfissero in Ponta-
dera l'esercito pisano, fronteggiarono i Senesi per la 
difesa di Montalcino. Volse sempre bellicosa la vita 
del popólo di Firenze. 

Nel 1256 i Fiorentini mandarono cinquecento ca-
valieri, condotti da Guido Guerra dei conti Guidi per 
aiuto degli Orvietani. Nel medesimo anno riporta-
rono vittoria sui Pisani al ponte del Serchio. Ma fra 
tanti trionfi fiorentini e da noverarsi per contrasto la 
terribile disfatta di Montaperti nel 1260. Firenze sa-
rebbe stata distrutta senza 1'animosa opposizione di 
Farinata degli Uberti che la difese a viso aperto (2). 
La battaglia di Benevento e la morte di Manfredi, 
furono cagione dell' ingrandimento di forza degli An-
gioini e della fortuna dei Guelfi. Carió d'Angió ot-
teneva dai Guelfi di Firenze la signoria della cittá per 
dieci anni, e nel 1267 mandava in essa per suo vi
cario Guido di Monforte. Dopo questa rientrata dei 
Guelfi, avvenne la seconda riforma politica del popólo 
fiorentino, essendo accaduta la prima nel 1250. In 
questo riordinamento fu stabilito che gli esuli, di qua-
lunque partito, tornassero in patria e che si perdo-
nasse ai Ghibellini; in tale occasione vennero sta-
biliti i capitani di parte guelfa per far ragione dei 
beni appartenenti ai ribelli, e vennero scelti i dodici 
« buoni uomini» che dovessero giudicare di qualunque 
progetto; ma perché le deliberazioni avessero asso-
luto vigore, occorreva i l voto dei gonfalonieri o capi
tani delle arti maggiori e degli ottanta consiglieri di 
credenza, ed era anche imposto che da questi Consigli 

( i ) REPBTTI, B i ^ . Geog. (2) Cfr, Inf. X, q j . 



FIRENZE 147 

si dovessero rimettere le cose al Consiglio genérale, 
presieduto dal podestá. La morte di Corradino, ultimo 
della stirpe Sveva, raffermando l'autoritá di Cario di 
Angió, portó sgomento nei Ghibellini di Firenze. Gli 
sforzi di Gregorio X, di Baldovino imperatore di Co-
stantinopoli e di Cario re di Napoli, intenti a mettere 
pace tra le partí accanite di Firenze, riuscirono vani; 
né meno vani quelli del cardinal Latino, mandato a 
Firenze da Niccoló I I I nel 1277. I quattordici magi-
strati tra Guelfi e Ghibellini, stabiliti dal cardinale 
Latino, fallirono alio scopo. 

Successero i priori delle arti, detti poi « priori di 
liberta». Quindi prese i l comando di Firenze i l ve-
scovo Guglielmo degli Ubertini di partito ghibellino, 
che fini la vita nella battaglia di Campaldino nel 1289, 
battaglia celebre per la presenza di Dante che mili-
tava tra i Guelfi. 

Un anno dopo la battaglia di Campaldino si fe-
cero nuove riforme. L'ufficio di podestá, invece di un 
anno, doveva durare sei mesi, e i l priore, caduto di 
ufficio, non si poteva rieleggere che dopo tre anni. 
Ma dai ribollimenti popolari emergeva l'energia di 
Giano della Bella, nato d'umile condizione, i l quale 
essendo stato eletto priore il 15 di febbraio del 1293, 
consiglió i compagni a scegliere fra loro i l gonfa-
loniere di giustizia. Quindi vennero nuove leggi mu-
nicipali, dette ordini della giustizia, per difendere i 
popolani dai potenti, e fu stabilito che le famiglie che 
avessero avuti cavalieri fossero considérate del nu
mero delle grandi, e che niuno appartenente a queste 
famiglie potesse avere seggio fra i signori e divenire 
gonfaloniere. Quindi furono innestate a tali nuovi or
dini di comando tutte le compagnie e capitudini delle 
arti, i cui consoli facevano parte, in qualche modo 
della cosa pubblica. A l termine di questo periodo di 
magistratura popolare sorgeva la grande figura di Bo
nifacio V I I I , resa anche piü grande dalle artistiche iré 
di Dante. Firenze era scissa dai due partiti, dei Bianchi 
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e dei Neri. Due capi di rinomate famiglie incarnavano 
le due fazioni, Corso Donati e Vieri de' Cerchi. La 
cittá era fieramente divisa: da una parte i seguaci di 
Glano della Bella, dolenti della sua caduta e poi gli 
amici de' Cerchi, i nemici dei Donati, fra i quali 
Guido Cavalcanti, i l nepote del Malaspini, i l Baschiera, 
i l Tosinghi, Corso Adimaro e Naldo Gherardini. 

Dalí'altra militavano Pino Derossi, Geri Spini, 
co' suoi compagni, Pagano de' Pazzi, la maggior parte 
de' Bardi, quelli della Tosa e molti altri. 

Bonifacio V I I I cercó di mettere pace in Firenze, 
chiamando Cario di Valois. Dante attribuisce a questo 
avvenimento tutte le sue sventure. La morte di Bo
nifacio e la partenza di Cario, lasciarono Firenze nei 
tumulti. Benedetto X I nel 1304 mandó ai Fiorentini 
i l cardinale Nicoló da Prato, vescovo d' Ostia, per 
mettere pace, ma inútilmente. I casi tristissimi di po
lítica erano seguiti da altre sventure; 11 3 di maggio 
del 1304 cadeva 11 ponte alia Carraia e 11 10 di giu-
gno, dello stesso anno, un terribile incendio deva-
stava gran parte della cittá. Questo fatto die' campo 
ai fuorusciti Bianchi di assalire Firenze con grave 
danno di essa. Fu allora che i Neri disfecero 11 ca
stello delle Stinche dei Cavalcanti. In questo tempo 
Firenze fu assalita dai Pisani combattuti prima da 
lei e dai Lucchesi. Ebbero poi i Fiorentini briga con 
gli Ubaldini e poi sempre per ribellione « dei popo-
lani» si volle convalidare contro i nobili 1' ufficio 
dell' esecutore degli ordinamenti di giustizia, i l quale 
ufficio fu tenuto prima da Matteo Terribili d'Amelia 
e poi da Albertino Mussato da Padova, scrittore e 
guerriero sotto i vessilli di Arrigo VIL 

Questi che parve a Dante 11 grande salvatore 
della sua patria, nel quale si confidó tanto, fu atroce 
con i , suoi concittadini che gli resistettero con auda
cia. Morto Arrigo in Buonconvento, appena i Fioren
tini avevano poste le loro speranze in Roberto di 
Napoli avevano nuovi assalti e Uguccione della Fag-
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giuola trionfava co'suoi Ghibellini presso Montecatini. 
Sbandito costui per insopportabile tirannia da Pisa e 
da Lucca, Firenze credette essere meno infelice e pid 
sicura, e forse é da attribuirsi a questo tempo i l 
rallentamento del rigore contro gli esuli, che venivano 
richiamati in patria con condizioni umilianti, che Dante 
rifiutava sdegnosamente nella lettera all' amico flo
rentino (1), ma passó poco tempo di calma perché 
Castruccio prese a turbarla Anché visse. 

Fra queste vicende florentine si consumó la vita 
e l'energia di Dante. La Divina Commédia ebbe quindi 
come sustrato la storia di Firenze, storia che é neces-
sario conoscere come un prologo d'un comento. 11 
Basserman ha scritto « Roma é per Dante i l centro 
del suo pensiero, Firenze del suo sentimento» (2). Del 
resto in gran parte della Commedia, come delle Opere 
minori é ricordo di Firenze. L'odio ghe traspira dai 
versi di Dante contro questa cittá non é altro che 
uno slancio di reazione affettuosa. La florentina Bea-
trice, irradiata dalla luce mattutina della Vita Nova, 
comprende gran parte del sommo lavoro. Dal canto 
secondo delVInferno fino aU'ultimo del Paradiso suona 
il nome della donna, cagione dell'altissimo Poema. Le 
figure florentine spiccano nell'epopea mística di Dante. 

Ciacco (3), Lamberto Mosca (4), Filippo Ar-
genti (5), Guido Cavalcanti (6), Farinata degli 
Uberti (7), Accorso e suo flglio (8), Gualdrada (9), 
Guglielmo Borsieri (10), Cianfa (11), Agnolo del Bru-
nelleschi (12), Francesco Guercio de1 Cavalcanti (13), 
Geri del Bello (14), Gianni Schicchi (15), Bocea degli 
Abbati (16) stanno nella scena infernale. 

(1) V. SCARTAZZIÑI, Mawaa/í! I . (9) Inf. X V I , 37. 
(2) Orine di Dante. (10) Inf. X V I , 70. 
(3) Inf. V I , 49- 0 0 M - X X V , 43 
(4) Inf. V I , 80. (12) Inf. X X V , 67 
(5) Inf. V I I , 61. (13) Inf- XVI> HO 
(6) Inf. X , 61. (14) Inf. X X I X , 2' 
(7) Inf. X , 91. (15) Inf. X X X , 35, 
(8) Inf. X V I , 100. O6) Inf- X X X I I , 1 
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Casella(i), il conté Orso (2), Oderisi da Gubbio(3), 
Pier Pettignano (4), Forese Donati (5) sonó ricordati 
nel Purgatorio. 

Piccarda Donati (6), Taddeo Alderotti (7) splen-
, dono nella luce del Paradiso. 

Firenze non é solamente ricordata per i suoi citta-
dini nella Divina Commedia; ma per se stessa e per 
i suoi legislatori é accennata spesso con perifrasi o 
apertamente. 

COSÍ Ciacco a Dante: 
. . . La tua cittá ch'e piena 

d' invidia si che giá trabocca i l sacco (8). 

Dante da al popólo di Firenze i l titolo di ma
ligno, quando si fa diré da Brunetto Latini: 

Ma quell'ingrato popólo maligno, 
che discese di Fiesole ab antico, 
e tiene ancor del monte e del macigno (9). 

Chiama questo popólo 
Gente avara, viziosa, supcrba. 

Ne deride la vantata grandezza: 
Gcdi, Firenze, poi che so' si grande 

che per mare e per térra batti l ' a l i , 
e per 1'inferno i l neme tuo si spande ( i o ) . 

Invoca la distruzione della sua patria: 
E se ció fosse, non saria per tempo 

di que! che Prato, non ch'altri t'agogna (11). 

Ne deride 1' incostanza della legislazione: 
Atenc e Lacedemona, che fenno 

l'antiche leggi, e furon si civili, 
fecero al viver bene un picciol cenno 

verso di te, che fai tanto sottili 
provvedimenti, ch'a mezzo novembre 
non giunge quel che tu d'ottobre fili (12). 

(1) Purg. I I , 91. (7) Par. X I I , 82. 
(2) Purg. V I , 91. (8) / « / . V I , 49. 
(3) Purg. X I , 94. (9) Inf. X V , 61. 
(4) Purg. X I I , 12. (10) ínf. XV, 67. 
(5) Purg. X X I I I I , 82. (11) h f . X X V I , 10. 
(6) Par. I I , 49. (12) Purg. V I 159., 
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Le scalee del primo giro del Purgatorio dánno 
occasione al Poeta di ricordare la sua patria gover-
nata male: 

Come a man destra, per salire al monte, 
dove siede la chicsa che soggioga 
la ben guidata sopra Rubaconte ( i ) . 

Ricorda con ira Firenze in occasione dalla discesa 
di Cario di Valois : 

Tempe vegg'io, non molto dopo ancoi 
che tragge un altro Cario fuor di Francia, 
per far conoscer meglio e sé e i suoi. 

Senz'arme n'esce solo e con la lancia 
con la qual giostró Giuda; e quella ponta 
si ch' a Fiorenza fa scoppiar la pancia (2), 

Fa diré da Folchetto di Marsiglia Firenze avere 
avuto origine dal demonio: 

La tua cittá, che di colui é pianta, 
che pria volse le spalle al suo Fattore, 
e di cui é la invidia tanto pianta (3). 

Fa desiderare da Cacciaguida 1' antica Firenze con 
la semplicitá de' suoi costumi: 

Fiorenza, dentro dalla cerchia antica 
ond'ella toglie ancora e terza e nona, 
si stava in pace, sobria e púdica (4). 

Fa rimproverare da Rocco de' Mozzi, i l muta-
mento del patrono di Firenze da Marte in s. Giovanni 
Battista: 

lo fui della cittá che nel Batista 
rautó i l primo padrone; ond'ei per questo 

sempre con l'arte sua la fará trista (5). 

Senté poi per le parole dello stesso suo concitta-
dino ridestarsi in sé 

la carita del natio loco (6) 

e quando ricorda i l cadere del giorno, Dante esprime 
maestrevolmente i l desiderio della patria lontana: 

(1) Purg. X I I , 100. (4) Par. . X V , 97. 
(2) Purg. X X , 70. (5) Inf. X I I I , 142. 
(3) Par. I X , 127. ( 0 Inf. X I V , 1. 
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• Era g¡á Tora che volge, il desío 
ai naviganti c intenerisce i l ' core 
lo di c'han detto a' dolci amici addio; 

e che lo novo peregrin d'amore 
punge, se ode squilla di lontano, 
che paia i l giorno pianger che si more ( i ) , 

Nuovamente Cacciaguida ricorda Firenze antica : 
Con,queste genti, e con altre con esse, 

vid'io Fiorenza in si fatto riposo, 
che non avea cagion onde piangesse (2). 

Si fa predire dallo stesso Cacciaguida l'esilio: 
Qiial si parti Ippolito d'Atene 

per la spietata e pérfida noverca, 
tal di Fiorenza partir t i conviene (3). 

Allude anche a Firenze nel rimproverare i falsi 
predicatori, le cui favole superavano per numero i 
nomi di Lapo (lacopo) e Bindo (lldebrando), comu-
nissimi a Firenze in quei tempi: 

Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi, 
quante si fatte favole per atino 
in pergarao si gridan quinci e quindi (4). 

Accenna a Firenze con disprezzo per l'av.vicen-
darsi in essa delle fortune prospere o avverse, onde 
fa diré a Cacciaguida: 

E come i l volger del ciel della luna 
cuopre e discuopre i l i t i senza posa, 
cosi fa di Fiorenza la fortuna; 

per che non dée parer rairabil cosa 
ció ch'io diró degli alti fiorcntini, 
onde la fama nel tempo é nascosa (5). 

Fa notare dallo stesso Cacciaguida le anticue 
famiglie fiorentine, decadute dal loro splendore, come 
quelle degli Uberti e dei Lamberti: 

O quali io vidi quei che son disfatti 
per lor superbia! e le palle dell'oro 
fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti (6). 

Quando allude al trágico fatto di Buondelmonte 
e ne compiange le conseguenze, accenna alia monea 

(1) Purg. V I I I , i . - (4) Par. X X I X , 103. 
(2) Par. X V I , 148. (5) Par. X V I , 82. 
( { ) Par. X V , I I 46. (6) Par. X V I , 109. 
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statua di Marte, 1' infausto patrono di Firenze, facendosi 
diré da Cacciaguida: 

Molti sarebbon lieti, che son tristi, 
se Dio t'avesse conceduto ad Erna 
la prima volta che a cittá venisti ( i ) . 

Nomina anche Firenze nel glorioso momento in 
che si senté levato a contemplare la candida rosa: 

lo, che al divino dall'umano, 
all'eterno dal'lempo era venuto, 
e di Fiorenza in popol giusto e sano, 

di che stupor dovea esser compiuto. 
Certo tra esso e i l gandió mi facea 
libito non udire, e starmi muto (2). 

Accenna poi spesso vagamente a Firenze, o chia-
mandola «la cittá partita» (3) o alludendo al.suo 
« bel San Giovanni» (4), al suo antico « Batti-
stero» (5), al fonte del suo «Battesimo» (6) o per 
sua difesa della rottura fatta da lui d'uno dei pozzetti 
del battistero florentino 

per un che dentro v' annegava (7) 

0 facendosi diré da Brunetto Latini non essere degni 
1 concittadini di lu i : 

ed c ragion; che tra l i lazzi sorbi 
si disconvien fruttare al dolce fico (8). 

Ma tutte le allusioni dirette o indirette a Firenze 
che si trovano nella Commedia, formano una specie 
di música varia e veramente stupenda. Dante ricorda 
V accento florentino nel canto d' Ugolino, che dice 
al poeta: 

lo ncn so chi tu sie, ne per che modo 
venuto se' quaggiü; ma florentino 
mi sembri veramente quand'io t'odo (9). 

Mi sembra poi che Dante delinei, direi quasi la 
forma crepuscolare della sua cittá nativa, accennando 

(1) Par. X V I , 142. C6) '&tf. X X V , 8. 
(2) Par. X X X I , 37. (7) Inf. X I X , 20. 
(3) Inf. V I , 61. (8) Inf. X V , 64. 
(4) Inf. X X , 17. (9) Inf. X X X I I I , 11. 
(5) Par. X V , 134. 
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airorigine dell'Arno con quci versi stupendi co' quali 
risponde a Guido del Duca: 

Ed io : «Per mezza Toscana si spazia 
un fiumicel che nas'ce in Falterona, 
e cento miglia di corso nol sazia » ( i ) . 

Flege ton ta o F lege ton te , che trae i l nome 
dal greco Fkgein o Flegeíein che significa arderé, 
perché, secondo la favola, mandava fuochi ardenti e 
aveva onde di fiamme. Deriva dallo Stige e da esso 
insieme con Acheronte e Stige, si forma Cocito. 
Dante lo fa scorrere nell' inferno per i l girone del 
violenti contro i l prossimo ossia dei tiranni, ed accenna 
ad esso quando parla dell'origine dei fiumi infernali 
dal colosso di Creta: 

Ciascuna parte, fuor che l'oro, é rotta 
d'una fessura che lagrime goccia, 
le quali accolte foran quella grotta. 

Lor corso in questa valle di diroccia, 
fanno Acheronte, Stige e Flegetonta ; 
poi sen van giii per questa stretta doccia. 

infin la ove piu non si dismonta 
fanno Cocito; e qual sia qucllo stsgno, 
tu i l vederai; pero qui non si conta (2). 

Nomina di nuovo Flegetonte, quando si fa rim-
proverare dolcemente da Virgilio di non essersi accorto 
di esso: 

Ed io ancor : « Maestro, ove si trova 
• Flegetonte e Leté ? Che dell'un taci, 

e 1'altro di ' che si fa d'esta piova ». 
« In tutte due question certo mi piaci », 

rispóse. «ma i l bollor dell'acqua rossa 
dovea ben solvere l'una che tu faci » (3). 

Ricorda Flegetonte per perifrasi, quando se lo fa 
accennare da Virgilio, come luogo di pena dei violenti: 

Ma ficca gli occhi a valle; che s'approccia 
la riviera del sangue, in la qual bolle 
qual che per violenza in altrui noccia (4). 

O quando insieme a Virgilio! muove dietro alia 
scorta di Nesso: 

(1) Purg. X I V , 16. (3) Inf. X I V , 130. 
(2) Inf. X I V , 112. (4) Inf. X I I , 46. 
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No¡ ci movemmo con la scorta fija 
lungo la proda del bollor vermiglio, 
ove i bolliti faceano altre strida ( i ) . 

O quando si fa deporre insieme a Virgilio sulla 
riva del lago sanguigno, che é appunto Flegetonte: 

Poco p!u oltre i l Centauro s' affisse 
sovra una gente che infino alia gola 
parea che di quel bulicame uscisse (2). 

Di nuovo ricorda Flegetonte nell'accennare ai 
violenti immersi in esso: 

Poi vidi gente che di fuor del rio 
tenea la testa ed ancor tutto i l casso ; 
e di costoro assai riconobb'io (3). 

Torna a ricordare Flegetonte quando descrive 
l'immersione dei tiranni nel sangue e i l digradarsi a 
poco ,a ..poco dell' onda funesta: 

Cosi a piü a piú si facea basso 
quel sangue, si che copria pur l i piedi; 
e quivi fu del fosso i l nostro passo (4). 

Ne parla nuovamente per i l diminuiré dell'onda 
sanguigna: 

« Si come tu da questa parte vedi 
lo bulicame che sempre si scema » 
disse i l Centauro, «voglio che tu credi 

che da quest' altra a piú a piú, giü prema 
lo fondo suo, infin ch' ei si raggiunge, 
ove la tirannia convien che gema» (5). 

Allude a Flegetonte quando lo paragona al Buli
came di Viterbo: 

Quale del Bulicame csce i l ruscello 
che parton poi tra lor le peccatrici, 
tal per 1' arena giú sen giva quello. 

Lo fondo suo ed ambo le pendici 
fatte eran pietra, e i margini da lato; 
perch'io m'accorsi che i l passo era lici (6). 

Chiama Flegetonte la piü notabile cosa che egli 
abbia veduto, e si fa diré da Virgilio: 

(1) Inf. X I I , 100. (4) Inf. X I I , 124. 
(2) Inf. X I I , 115. (5) Inf. X I I , 127. 
(3) Inf. X I I , 121. (6) Inf. X I V , 79. 
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Cosa non fu dagli occhi tuoi scorta 
notabile, com'é i ! presente rio, 
che sopra sé tutte fiammelle ámmorta ( i ) . 

Allude a Flegetonte quando domanda a Virgilio 
perché questo hume, di origine terrena, non si vegga 
prima di scendere fino a quel fondo: 

Ed io a l i l i : « Se i ! presente rigagno 
si deriva cosí dal nostro mondo 
perché ci appar pur a questo vivagno ? » (2). 

Nota l'arginamento di Flegetonte con la simili-
tudine degli argini posti ai fiumi dai Fiamminghi e 
dai Padovani: 

Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia 
temendo i l fiotto che vér lor s'avventa, 
fanno lo schermo perché i l mar si fuggia, 

e quale i Padovan' hmgo la Brcnta 
per difender lor ville e lor castelli, 
anzi che Chiarentana i l caldo senta; 

a tale imagine eran fatti quellí, 
tutto che né si alti, né sí grossi, 
qual che si fosse, lo maestro felli (3). 

Allude a Flegetonte peí rumore del suo divalla-
mento, la prima volta dopo i l fuggire delle ombre di 
alcuni violenti: 

Un animen non saria poluto dirsi 
tostó COSÍ, com'ei furon spariti; 
perché al maestro parve di partirsi. 

Io lo seguiva; e poco eravam i t i , 
che il suon dell'acqua n'era si vicino 
che per parlar saremmo appena uditi. 

Come quel fiume che ha proprio cammino 
prima da monte Veso in vér levante, 
dalla sinistra costa d'Appennino, 

che si chianla Acquacheta suso, avante 
che si divalli giú nel basso letto, 
e a Forlí di quel nome é vacante; 

rimbomba lá sovra San Benedetto 
dell'alpe per cadere ad una scesa 
ove dovria per mille esser ricetto : 

cosi, giü d'una ripa discoscesa 
trovammo risonar quell'acqua tinta 
si che in poc'ora avria l'orecchia offesa (4). 

(1) Inf. X I V , 88. 
(2) Inf. X I V , t i l . 

(3) Inf. X V , 4-
(4) Inf. X V I , 8Í 
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La seconda, quando scendendo insieme a Virgilio 
sopra Gerione, ascolta lo scroscio della caduta di 
Flegetonte: 

lo sentía giá dalla man destra i l gorgo 
far sotto noi un orribile stroscio, 
per che con gli occhi in giú la testa sporgo ( i ) . 

F l e g r a , latino Phlegra. Valle nella Tessaglia 
dove avvenne i l combattimento mitico tra Giove e i 
giganti, i quali avevano sovrapposto monte a monte 
per giungere al cielo, onde furono fulminati dal nume. 
Dante ricorda questa vittoria di Giove nell' invettiva 
di Capaneo: 

Se Giove stanchi i l suo fabbro da cui 
crucciato prese la folgore acuta 
onde l'ultimo di percosso fui; 

o s'egli stanchi gli altri a muta a muta 
in Mongibello alia fucina negra, 
chiamando ; « Buon Vulcano, ajuta ajuta». 

si com'ei fece alia pugna di Flegra 
e me saetti di tutta sua forza, 
non ne potrebbe aver vendetta allegra (2). 

F o c a r a . Monte presso la Cattolica nell'Adria-
tico, temuto dai naviganti per i venti impetuosi che 
ne vengono. Perció si fanno preghiere da chi vi é 
presso per scampare i l pericolo. Dante nomina Focara 
a proposito del tradimento fatto ordire da Malatestino 
Malatesta contro Guido del Cassero e Angelo da 
Carignano, tradimento che Dante fa predire da Pier 
da Medicina che prevede non potere aver tempo i 
traditi di pregare per essere scampati da pericolo, 
presso i l promontorio di Focara ( 3 ) : 

Quel traditor che vede pur con 1' uno, .. 
e tien la térra, che tal e qui meco 
vorrebbe di veciere esser digiuno, 

fará venirli a parlamento seco; 
poi fará si che al vento di Focara 
non fará lor mestier voto ne preco (4). 

F o r l i . Cittá dell'Italia céntrale che giace in una 
fertile pianura tra il Montone e i l Ronco. Fu detta 

(1) Inf. X V I I , 118. (3) v- CaHolica. 
(2) Inf. X I V , 52, (4) Inf. X X V I I I , 85, 
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dai Romani Forum Livi i perché costruita da Livio Sa-
linatore, che insieme a Claudio Nerone vinse Asdru-
bale. Fu soggetta all'Impero, finoché i barbari non 
discesero in Italia, quindi si governó a repubblica. 
Per aver resistito nel secólo xm a Federico Barba-
rossa, fu multata di seimila scudi d'oro e nel 1291 
cadde nelle mani del nemico imperatore. Subi la 
tirannia di Mainardo Pagani. Sorsero poi le due fazioni 
dei Calboli e degli Ordelaffi, i l primo dei quali fu 
nommato capo del popólo, quindi i successori di 
questi ebbero la signoria della cittá. Sul principio 
del secólo xiv i signori di Forli dominavano anche 
Cesena e avevano sotto di loro i castelli di Cesena-
tico, di Brettinoro ed altre terre ( 1 ) . 

Dante parla di Forli per paragonare la caduta di 
Flegetonte, dal settimo all' ottavo cerchio, alia caduta 
del hume del Montone dall'Appennino, sopra l'ab-
badia di S. Benedetto: 

Come quei fiume che ha proprio cammino 
prima da monte Veso in ver levante 
dalla sinistra costa d'Appennino, 

• che si chiama Acquacheta suso, avante 
che si divalli giü nel basso letto, 
e a Forli di quei nome é vacante; 

rimbomba lá sovra San Benedetto 
dell'alpe, per cadete ad una scesa, 
ove dovria per mille esser ricetto : 

cosi, giü d'una ripa discoscesa 
trovammo risonar quell'acqua tinta 
si che in poc'ora avria 1'orecchia offesa (2). 

Dante parla anche di Forli a proposito del Már
chese Guglielmo di detta-cittá, grande bevitore: 

Vidi messer Márchese, ch' ebbe spazio 
giá di bere a Forli con men secchezza, 
e si fu tal che non si senti sazio (3). 

Altrove accenna a Forli senza nominarla: 
La térra che fe' giá la lunga prova, 

e di franceschi sanguinoso mucchio, 
sotto le branche verdi si ritrova (4). 

(1) LORIA, L'Ttdin nelta D. C. (3) Purg. X X I V , 31. 
(2} Inf. X V I , 94- (4) W . X X V I I , . 44 
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E tradizione che Dante nei primi anni del suo 
esilio, fosse segretario di quello Scarpetta degli Or-
deraffi che signoreggiava in Forli dopo i l 1296. 

F r a n c i a . Vasta regione della zona temperata 
dell' Europa occidentale, che ha per confini naturali 
al sud i l Mediterráneo e i Pirenei, all' ovest 1'Atlán
tico, al nord la Manica e i l passo di Calais e i l mar 
di Germania, all' est i l Reno fino a Basilea, quindi 
la catena del Giura e delle Alpi. I monti principali 
della Francia sonó: i Pirene!, le Cevenne, i Voghesi 
e la Costa d'Oro. I fiumi piü noti sonó: i l Ródano, 
la Gironda, la Loira, la Senna, la Mosa, la Schelda 
e i l Reno; la sua capitale é Parigi. 

I I popólo francese deriva da due stirpi originarle 
deli'Asia, cioé dalla Semítica e dall'Indo-orano-ger-
manica. La prima comprende le tre famiglie: Céltica, 
Pelasgica e Araba. La seconda é puramente Germá
nica. Le grandi rivoluzioni del medioevo gettarono 
ira questi popoli grandi famiglie, che a poco a poco 
vennero assimilate alia gente giá accolta. Senza far 
cenno dei Franchi, degli Ingles!, del Sassoni, passa-
rono sul suolo francese, gli Alani, gli Svevi, i Van
dal!, che vi lasciarono impresse le orme delle loro in
vasión!. Vi si fermarono i Normanni, i Visigoti ed 
i Mor! che ne furono cacciati a grande fatica. La Fran
cia fu detta da! Román! Gallia Transalpina, e nel 
moderno latino é detta Francia. Questi due nomi 
fanno fede delle due nazioni che ne ebbero i l domi
nio, cioé quella dei Galli e quella dei Franchi. Dopo 
la conquista dei Romani, Meroveo, re dei Franchi do
minó la Francia cancellando le orme dell' antica sí-
gnoria e scacciando gli Unni. Clodoveo fondo 1'Im
pero francese; ma alia sua morte quest' impero fu 
diviso in quattro regni per favorire i suoi quattro figli. 
A i Merovingi successero i Carolingi per Pipino 11 
Breve, figlio di Cario Martello. Questi dichiarato re 
dai grandi del regno, compi inolte imprese: scacció 
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i Visigoti dalla Settimania, sottomise la Pitania, tolse 
ad Astolfo l'esarcato di Ravenna, si mostró favore-
vole ai pontefici. Cario Magno, suo figlio resé la Fran
cia i l piü potente regno de' suoi tempi. A i Carolingi 
successero i Capetingi, la cui nuova politica intese al-
1'ingrandimento della Francia. Nel neo Filippo I ag-
giunse al regno i l Berry, Luigi i l Grosso liberó i co-
muni. La Turrena, la Normandia (1202) la Lingua 
d'Oca (1220) la Sciampagna (1284) i l Lionese (1307), 
o sonó riuniti e tornano alia Francia, o riconoscono 
il potere del re. Umberto nel 1345 cedette i l Delfi-
nato a Filippo di Valois. A i tempi di Dante la figura 
principale della monarchia di Francia era Filippo IV 
detto i l Bello, figlio di Filippo l'Ardito, nato riel 1267 
succeduto al padre i l 6 ottobre 1285, aggiuntosi per 
maritaggio con Giovanna di Navarra al titolo di re 
di Francia quello di re di Navarra. 

Costui guerreggió contro 1' Inghilterra dal 1294 in 
poi, soppresse 1'Ordine dei Templan nel 1306 e mori 
i l 29 novembre del 1314. Tiranneggió Bonifacio VI I I 
e ottenne che Clemente V portasse la sede in Avi-
gnone. Dante nomina nella Commedia due volte la 
Francia per Filippo i l Bello. La prima 1'indica con 
una perifrasi, quando vuole condannare la supposta 
simonía di Clemente V ne' rapporti con Filippo per 
l'elezione al Pontificato: 

Nuovo lason sara, di cui si legge 
ne' Maccabei. E come a quel fu molle 
suo re, COSÍ fia lui chi Francia regge ( i ) . 

La seconda volta quando chiama i l Bello i l « mal 
di Francia» a proposito di suo padre Filippo I I I e 
di suo suocero Enrico di Navarra: 

Padre e suocero son del mal di Francia 
sanno la vita sua viziata e lorda, 
e quindi viene i l duol che si l i lancia (2). 

Fa poi ricordare la Francia da Cacciaguida, per 
mostrare la bontá degli antichi costumi di Firenze, 

( ] ) Inf. X I X , 85. (2) Purg. V I I , 109. 
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quando le mogli non dovevano temeré che i mariti le 
abbandonassero per brama di mercanteggiare in Francia: 

O fortúnate ! e ciascuna era certa 
della sua sepoltura, ed ancor nulla 
era per Francia nel !etto deserta ( i ) . 

Allude poi spesso alia Francia in vari modi. Usa 
francescamente per diré alia maniera francese, quando 
chiama Guido da Castello i l semplice Lombardo: 

Corrado da Palazzo e i l buon Gherardo 
e Guido da Castel, che me' si nema 
francescamente i l semplice Lombardo (2). 

Dice francescamente, perché i Francesi appellavano 
Lombardi tutti gli Italiani (3). Rammenta poi Dante 
i grandi periodi della storia di Francia nei Merovingi, 
nei Carolingi e nei Capetingi. 

In quanto ai Merovingi lo fa per un equivoco sto-
rico, confondendo Cario di Lorena, ultimo dei Caro
lingi, con Chiderico I I I , ultimo dei Merovingi, che si 
fece moñaco, i l che non avvenne dell' altro. 

Ugo Capeto, accennando ai grandi rami dei mo-
narchi di Francia, fa parola di un re che si resé frate, 
i l quale non puo essere che 1'ultimo dei Merovingi (4): 

Tutti fuor ch' un renduto in panni bigi (5). 

Dante allude ai Carolingi notando le vittorie di 
Cario Magno contro Desiderio re dei Longobardi: 

E quando i l dente longobardo morse 
la santa Chiesa, sotto alie sue ali 
Cario Magno, vincendo, la soccorse (6). 

Tocco del terzo ciclo storico dei Capetingi, assor-
gendo alio stipite ond'essi ebbero origine: 

Chiamato fui di la Ugo Ciapetta : 
di me son nati i Filippi e i Luigi, 
per cui novellamente e Francia retta. 

Figliuol fui d'un beccaio di Parigi : 
quando l i regí antichi venner meno 
tutti, fuor ch' un renduto in panni bigi (7). 

(1) Par. X V , 118. (4) SCARTAZZINI, Com. 
(2) Purg. X V I , 124. (5) Purg. X X , 54. 
(3) BEÍÍV. BUTI, LAND. VELL. (6) Par. V I , 94. 

PIETRO DI DANTE, ecc. (7) Pura. X X , 49. 
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Anche qui Dante cade in errore di fatto, confon-
dendo Ugo i l Grande col figlio Ugo Capeto o Cia-
petta. Ma i l capostipite dei Capetingi fu i l padre, seb-
bene non s'appellasse né Capeto, né Ciapetta e sebbene 
non potesse vantarsi di succedere all' ultimo dei Me-
rovingi, perché morto trent' anni prima che venisse 
estinta la stirpe di essi. Dunque Dante accenna al 
secondo Ugo, confondendolo col primo ( i ) . 

E' anche da notarsi 1' equivoco di Dante intorno 
all' origine dei Capetingi. Ugo che per Dante, posto 
1' errore, é Ugo i l Grande, non ebbe davvero per pa
dre un beccaio, ma discese dai potenti conti, di. Parigi 
e duchi di Francia e due suoi antenati, Roberto e 
Odo, erano stati incoronati come antiré. 

Delle tre leggende, la prima religiosa che fa di-
scendere Ugo Capeto da s. Antonio, vescovo di Au-
strasia, prima che s' addicesse al clero, la seconda reale 
che fa di Ugo un successore di Cario Magno, i l Vi l -
lani (2) e Dante s'attennero alia terza, cioé alia po-
polare, secondo la quale Ugo avrebbe avuto per padre 
un beccaio o un grande mercante di bestie, che spo-
satosi per sue grandi ricchezze ad una erede del Du-
cato di Orléans, sarebbe divenuto possessore di questo. 
Tale leggenda fu resa popolare dai versi di Fran^ois 
Corbuil, detto Villon, da un romanzo tedesco intito-
lato Ein Liepliches Lesen, stampato in Argentarlo 
nel 1508(3), e piü di tutto dalla Chanson de geste 
de Hugnes Capet, poema antichissimo, stampato la prima 
volta dai Marquis de la Grange nel 1864. 

I Francesi sonó ricordati una volta per la sconfitta 
avuta a Forli: 

La térra che fe giá la lunga prova, 
e di Franceschi sanguinoso mucchio, 
sotto le branche verdi si ritrova (4). 

Ossia sotto i l potere degli Ordelaffi che avevano 
nello stemma un leone verde in campo d'oro. 

(1) SCARTAZZINI, Ene. Dant. Versuch, I I , pag. 72 c seg. e i l 
(2) Nota lib. IV , cap. 4. Com. dello SCARTAZZINI. 
(3) V. FILAL. ad h. 1.; BLANC, (4) Inf. X X V I I , 43. 
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Nomina anche i Francesi per i l loro uso di chia-
mare i l danaro argent a proposito di Buoso di Duera: 

Ei piange qui 1'argento dei Franceschi (1). 

Punge poi la vanitá francese, ponendola' a con
fronto della senese, quando dice a Virgilio, nell' in-
contro con Capocchio: 

Or fu giammai 
gente si vana come la sánese ? 
certo non la francesca si d'assai (2). 

Ma la Francia, se non puré nominata esplicita-
mente, é sempre uno dei punti di vista dell' opera 
dantesca. 

La Francia entra essenzialmente nella política di 
Dante; per lui Filippo i l Bello é la Francia, che unita 
al papato combatte 1'Impero e impedisce che l'Italia 
divenga i l giardino di esso. A Dante tanto é simpa-
tico Arrigo di Lussemburgo, tanto antipático Filippo 
il Bello, quanto antipatici Roberto di Napoli e Cario 
di Valois. Ma tutto questo per la prevalenza in Fi-
renze del partito dei Neri che l'avea cacciato in esilio. 
Non e la Francia in genere ch' egli abborre, ma la 
Francia del suo tempo, la Francia degli Angioini, ne-
mici dell' impero tedesco. 

F r i s i a . Provincia della Germania, fra i l Reno, 
i l mare del Nord e l'Ems, che aveva al sud-ovest i 
Batavi, al sud i Bructeri e i Marzi, dei quali piü tardi 
presero luogo gli Angrivari, e all'est i Cauci. I Fri-
soni furono dapprima alleati dei Romani e aiutarono 
Germánico Druso nelle guerre che Roma sostenne 
in quelle parti; ma poi ne divennero nemici. Disfatti 
sotto Claudio e sotto Nerone, riappariscono nel iv se
cólo nella confederazione dei Sassoni e al v i secólo 
le conquiste dell'Austrasia l i respinsero nel setten-
trione. Ora la Frisia fa parte del regno di Olanda, di 
cui forma la provincia piü settentrionale. Dante no-

(1) Inf. X X X I I , 115. (2) Inf. X X I X , 121. 
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mina i Frisoni come uomini di alta statura per farne 
paragone con la grandezza di Nembrot: 

Tre Frison' s'averian dato mal vanto ; 
peró ch' io ne vedea trenta gran palmi 
dal loco in giü dov'uom s'affibbia i l manto (1). 

Quasi tulti i comentatori fanno notare l'altezza 
straordinaria di questi uomini della Frisia (2). 

G 

Gade ora Cadice. Cittá della Spagna e porto 
di mare sulla costa sud-ovest di essa, capo della pro
vincia cui dá 11 nome; e munita di valide fortifica-
zioni fra le quali, notevoli S. Sebastiano, S. Caterina, 
Luigi e Matagorda. La cittá é di forma quasi qua-
drata e posa sopra una penisola tagliata da un fosso 
e formata dall'isola di Lea. Fu fpndata dai Fenici 
che la chiamarono Gadir, onde venne 11 nome di 
Cadix_ e Cadice. I Cartaginesi la resero centro di com-
mercio; fu presa dai Romani 1' auno 206 av. C. e 
dopo la caduta dell' Impero, fu invasa dai Morí, che 
la tennero fino che non fu formato i l regno di Spagna. 
Dante nomina Gade, ossia Cadice allorquando ac-
cenna alia seconda volta ch'egli guarda la térra, 
avendola la prima guardata dai Gemelli, e dice di 
vedere di la da Gade o Cadice, o verso • ponente, i l 
«vareo folie d'Ulisse», e di qua da Cadice, o verso 
levante, 11 lito della Fenicia: 

SI ch'io vedea di lá da Gade i ! vareo 
folie d' Ulisse, e di qua presso i l lito 
nel qual si fece Europa dolce careo (3). 

Gaeta . {Cateto). Cittá della provincia di Caserta 
nella Campania, sul Mediterráneo. Secondo Virgilio, 
sarebbe stata fondata da Enea, per ricordare la sua 

(1) ínf. X X X I . 64. (3) Par. X X V I I , 82. 
(2) V. LAN.BUTI, SERRAV. ecc. 
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nutrice ivi moría (1). Si crede da akuni che fosse 
fondata dai Lestrigoni. I Greci e i Sanni veranero poi 
ad invaderla. Antonino Pió l'abbelli e le costrui un 
porto. Dopo la caduta dell'Impero, Gaeta si resse 
per lo piü a repubblica. N e l l ^ S si uní al pontefice 
Leone IV per combatiere i Saraceni, e fino al 1191 
conio moneta propria. In questo tempo Gaeta fu con-
quistata dai Normanni e quindi fece sempre parte del 
Regno di Napoli. Dante fa nominare Gaeta da Ul'isse, 
come cittá vicina all'isola di Circe: 

Indi la cima qua e lá menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
gittó voce di fuorif e disse : « Quando 

mi diparti' da Circe, che sottrásse 
me piü d'un anno lá presso a Gaeta, 
prima che si Enea la nominasse » (2). 

Poi fa nominare Gaeta da Cario Martello, fra le 
cittá del regno che gli spettava: 

E quel corno d'Ausonia, che s' imborga 
di Bari, di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga (3). 

G a l i z i a . Una delle piü antiche provincie della 
Spagna, bagnata al nord e all'ovest dall'Atlántico, 
separata in parte dai Portogallo verso i l sud per mezzo 
del Minho. A levante confina col regno di León e 
col principato delle Asturie, e forma le nuove provincie 
Corogna, Lugo, Orenze e Pontevedra. La catena dei 
monti Cantabri, continuazione dei Pirene!, la traversa 
dai lato di levante e termina al capo Finisterre, uno 
dei piü alti promontorí d'Europa. Gli abitanti della 
Galizia, detta prima Galicia, vengono dai popoli Gae-
lici, che difesero per lungo tempo la loro indipen-
denza contro i Romani. Dopo caduto F Impero, si 
unirono con gli Svevi a combatiere i Mori, poi fon-
darono un regno dipendente solo di nome dalla mo-
narchia di Spagna, alia quale 11 uní definitivamente 
Ferdinando V. I ! suo capoluogo é Santiago, o S. Gia-

(1) VIRGILIO, En. V I I , 1 e (2) / « / . X X V I , R8. 
seg.; OVIDIO, Mct. X I V , 441. (3) Par. V I I I , 61. 
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como di Compostella, dove ha culto i l corpo dell'apo
stólo s. Giacomo, i l quaie predico i l Vangelo nella 
Spagna e, tornato in Gerusalemme, ebbe i l martirio. 
Dante nomina Galizia siccome meta dei pellegrini che 
muovevano alia tomba dell'Apostolo, che si fa indi
care da Beatrice: ' 

E la mía donna piena di Ictizia 
mi disse: « Mira, mira, ecco i l baronc, 
per cui laggiú si visita Galizia » ( i ) . 

Gal lu ra . Giudicato o distretto di Sardegna, ch'era 
in vigore quando quest' isola stava sotto i l dominio 
dei pisani. I I suo territorio divenne squallido per le 
contese fra i Pisani e i Genovesi, fra i Guelfi e i Ghi-
bellini. La prima parte di questo Giudicato ebbe danni 
maggiori in tali contrasti, onde non ne rimangono che 
i villaggi di Gemini e Terranova e le isole vicine ove 
siano abitazioni. La seconda parte, ossia la Gallura 
oriéntale, fu meno devastata e conservó le cittá di 
Nuoro ed i villaggi di Bisti, Pasada, Orsci. In una 
parte di questo Giudicato, detta Limbara, si veggono 
molte muraglie di costruzione ciclópica e pelasgica(2). 

Niño Visconti, figlio di Giovanni e d'una figlia del 
conté Ugolino della Gherardesca, fu forse compagno 
d'armi di Dante all'assedio di Caprona (3). Dante 
trova i l giudiceNino nella vallata deH'anti-Purgatorio: 

Ver me si fece, ed io ver lui mi féi: 
giudice Nin gentil, quanto mi piacque, 
quando t i vidi non esser tra i rei ! (4) 

Niño da Gallura andó in Sardegna a puniré frate 
Gomita suo vicario nella Giudicatura di Gallura, per 
averie accolto e fatti fuggire i suoi nemici. Dante fa 
narrare questo da Ciampolo: 

Fu frate Gomita, 
quel di Gallura, vasel d' ogni froda, 

ch' ebbe i nemici di suo donno in mano, 
e fe' si lor che ciascun se ne loda (5). 

(1) Par. X X V , 16. (4) Purg. V I H , 52. 
(2) LORIA, L'Italia nellaD. C. (5) Inf. X X I I , 82. 
(3) Inf. X X I , 94. 
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Gal luzzo . Villaggio molto antico, prossimo a 
Firenze, sulla via che conduce a Siena, presso i l con
fluiré dell'Ema con la Greve. N ' é ignota l'origine e 
l'antichitá, ma é certo che circa cinquant' anni prima 
che Dante scrivesse i l Poema, fu fatto cenno di Gal
luzzo, quando alcune compagnie di armati Senesi e 
Pisan i , si diedero nel 1253 a correré la via fino alia 
«Pietra di Galluzzo, presso Firenze un miglio e per 
onta tagliarono i l capo al Galluzzo» (1). Sembra da 
ció che il nome di Galluzzo venisse a questa térra 
per qualche insegna, forse di taverna, rappresentante 
un piccolo gallo, insegna che presero come emblema 
parlante le famiglie fiorentine dei Galli o dei Galluzzi, 
che pare avessero fin d'antico tempo palazzo e case 
turrite in questo luogo (2). Dante fa ricordare Gal
luzzo da Cacciaguida per richiamare i confini della 
prima Firenze, tanto piü felice e tranquilla, quanto 
piü ristretta, e tanto piü lieta, quanto piü tenace nelle 
semplici ab.itudini e negli schietti costumi: 

Oh quanto fora meglio esser vicine 
quelle genti ch' io dico, ed al Galluzzo 
ed a Trespiano aver vostro confine (3). 

Buondelmonte dei Buondelmonti, quando dal suo 
castello discese in Firenze, dovette passare peí fiumi-
cello che é davanti a Galluzzo, a mezza strada fra 
Monteboni e Firenze, ai piedi della Certosa. L ' impre-
cazione acerba di Cacciaguida si rilega ai ricordi del-
1' antico Galluzzo (4). 

Gange, latino Ganges, greco Gagges, sánscrito 
Ganga. Fiume principale dalle Indie Orientali, che 
le divide in India intra Gangem e India extra Gan-
gem. Esso bagna la penisola dell'Indostan ed ha foce 
nel golfo di Bengala. Scaturisce dall' Imalaia, tra la 
Ciña e l'Indostan. Poi si unisce all'Alacananda, nel 
luogo detto Devapraya, cioé divino confluente; bagna 

(1) ANDREA DEI, Cron. Sen. (3) Par. X V I , 52. 
(2) REPETTI, D i ^ . Geog. (4) Par. X V I , 143. 
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Herduar, separa i regni d'Aude, della provincia d'Agra, 
scorre da Allahabad a Benares, penetra nella provincia 
di Calcutta, ove bagna Pátna, Bloglipur, Monghir e 
Readjamahala, costituisce allora i l vasto delta, i l cui 
ápice é a Murchidabad, e le due estremitá, all'ovest 
é Calcutta e all'est é Dacca, e si precipita nel golfo 
del Bengala per molte foci dopo aver fatto i l corso di 
piü di 3100 chilometri. Prima di unirsi al mare forma 
le paludi del Sunberbund, I I Gange é i l fiume sacro 
degli Indiani, nel quale credono purificarsi físicamente 
e moralmente bagnandovisi. Essi tengono come somma 
felicitá e aurora della vita celeste, moriré nelle sue 
acque. Dante alinde al Gange secondo la geografía 
del suo tempo, come confine oriéntale della térra dove 
nasce i l solé. Quindi accenna al sorgere della notte 
dal Gange, perché ivi pone l'orizzpnte oriéntale di 
Gemsalemme: 

E la notte che opposita a lui cerchia, 
uscia di Gange fuor colle bilance, 
che le caggion di man quando soverchia (1). 

Anche nello stesso tempo nota i l sorgere del solé 
dal Gange, quando stabilisce Tora in cui Tángelo in
vita i poeti a passare per mezzo alie fiamme, a fine 
di giungere al Paradiso terrestre: 

Si come quando i primi raggi vibra 
la dove i l suo Fattore i l sangue sparse, 
cadendo Ibero sotto l'alta Libra (2). 

Finalmente parla del Gange, sempre come di luogo 
ove sorge i l solé, quando paragona s. Francesco d'As-
sisi al solé medesimo, onde dice che Assisi si puó 
paragonare al Gange come luogo di nascita di un 
altro solé: 

Di questa costa, la dov'ella frange 
piit sua rattezza, nacque al mondo un solé, 
come fa questo talvolta di Gange. 

Pero chi d'esso loco fa parole 
non dica Ascesi, che direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dír vuole (3). 

Ci) Purg. I I , 4. (3) Par. X I , 49. 
(2) Purg. X X V I I , I . -
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G a r d a . Borgo veronese, alia destra del lago che 
ne prende i l nome. Nel medio evo aveva una cinta 
di mura ed era munito di rocca in cui venne chiusa 
la sposa di Berengario. Sulle rovine di questa rocca 
fu eretto un convento di Camaldolesi che ora é tras-
sformato in villa. In Garda signoreggiarono i Turi-
sendi, i Tarlati, i Monticoli, i San Bonifacio. Non si 
puó ancora stabilire se questo borgo sia stato edifi-
cato sull'antica Benaco, onde venne i l nome del lago. 
Esso é chiuso da ogni parte da monti e da colline 
che hanno copia di ville. Fu detto Benaco, Benacus 
Sinus dai romani. Dante nota che le acque che sca-
luriscono dalle Alpi Pennine, Alpi Penae, scendono a 
formare questo lago fra Garda e Valcamonica (1): 

Per mille fonti, credo, e piü si bagna 
tra Garda e Val Camonica, Apennino. 
dell'acqua che nel detto lago stagna (2). 

L' Appennino o Pennino é uno di quei monti tra 
Garda e Valcamonica, al cui piede scorre i l Tosco-
lanó, da non .confondersi con la catena degli Appen-
nini che divide 1' Italia. I I Bassermann (3) si sforza a 
sostenere non doversi leggere Valcamonica ma Valle 
di Monica, onde fino a Garda s'indicherebbe un'in-
tero tratto di costa che egli vorrebbe si chiamasse 
Pennino. 

GardingO. Contrada di Firenze, abitata ai tempi 
di Dante quasi esclusivamente dai Ghibellini, fra i 
quali erano gli Uberti, prossima al palazzo Vecchio, 
ove oggi é S. Firenze. Catalano e Loderingo, frati 
gaudenti, che furono podestá di Firenze nel 1266, 
fecero abbattere la contrada di Goderingo, per di-
sfarsi dei Ghibellini. Dante fa ricordare dai due frati 
gaudenti questo fatto e le rovine della contrada (4): 

(1) homíL, L'Italia nella D. C. (4) Vedi, mió scritto, I frati 
(2) Inf. X X , 64. gaudenti nella D, C , appendice 
(3) Orme di Dante. agli Studi iantescht. 
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Frati Godenti fummo, c Bolognesi^ 
io Catalano e qucsti Lodcringo 
nomati, e da tua térra insiemc prcsi, 

come suole esser tolto un uom solingo, 
per conservar sua pace, e fummo tali 
che ancor si pare intorno dal Gardingo ( i ) . 

G a v i l l e . Nel Valdarno superiore, é un piccolo 
castello posto sopra un poggetto di solida pietra are
naria, bagnato da ponente a settentrione dal torrente 
Cesto e da libeccio a levante da un ramo del Borro 
di S. Cipriano, onde le acque fluiscono ad esso dai 
fianchi orientali dei poggi di Lucolena e di Monte-
domini. Ora e nel castello un oratorio dedicato a 
san Cristofano, forse sostituito all' antica chiesa di 
S. Clemente a Gaville. I signori di Gaville apparten-
nero alia consorteria de' nobili del contado di Firenze 
della casa degli Ubertini che si chiamarono da Ga
ville. Si ha memoria della loro signoria in Gaville fino 
dal I I 7 4 . Neri, uno dei figli di Ubertino da Gaville, 
insieme col figlio Guglielmo ed altri nobili della con
sorteria degli Ubertini di Gaville e di Soffena, unitisi 
ad altri principali ghibellini, fra i quali cinque della 
famiglia de'Cerchi di Firenze, nel 2 giugno 1302 
saccheggiarono e bruciarono la villa di Lucolena so
pra Gaville e tutta la contrada circostante. Erano 
quei medesimi fuorusciti che insieme ad altri de' Gui-
dalotti da Sommaia, de' Pazzi di Valdarno, de' Ghe-
rardini di Valdigreve, degli Ubaldini di Mugello uniti 
a Dante, si raccolsero nella chiesa di S. Godenzo, poco 
prima che alcuni di essi, partendo di la per la Con
suma passassero i l monte di Pratomagno, e scendendo 
giü per i l vallone del Soffena, assalissero i l castello 
di Ganghereto, devastando i l paese. Per questo i l po-
destá di Firenze, con sentenza del luglio dello stesso 
anno 1302, condannó a morte 12 della famiglia dei 
Cerchi, tutti i Guidalotti, gli Ubertini di Gaville e i 

(1) Inf. X X I I I , 103. 
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Pazzi di Valdarno con Ugolino del fu Ugolino degli 
Ubaldini della Pila di Mugello (1). 

Dante nomina Gaville quando alinde alia uccisione 
di Francesco Guercio de' Cavalcanti, cittadino di Fi
renze, fatta dagli abitanti del castello di Gaville. Per 
la qual morte la famiglia dell'ucciso fece grande strage 
nel castello. Quindi Dante dice che Gaville piange 
la morte di Francesco Cavalcanti, non pei pregi che 
avesse, essendo ladro fraudolento; ma perché fu con-
seguenza della sua morte la rovina di Gaville: 

L'ahro era quel che tu Gaville piagni (2). 

Gela t ina in senso piü preciso, brodo rapprfeso e 
congelato, per la miscela di carni adipose che si pre
stiño al concentramento del liquido. In senso piü largo 
acqua gelata o congelata, ossia ghiaccio. Dante usa 
per ironia la parola « gelatina » nel senso gastronó
mico per indicare i l luogo dei traditori, ossia la ghiac-
ciaia infernale, o Caina, dove meritano di essere pu-
niti i conti di Mangona che si fa indicare da Camicion 
de' Pazzi: 

Se vuoi saper chi son codesti due, 
la valle onde Bisenzio si dichina 
del padre loro Alberto e di lor fue. 

D 'un corpo usciro ; e tutta la Caina 
potrai cercare, e non troverai ombra 
degna piü d'esser fitta in gelatina (3). 

G'e lboé . Monte fraNaim e Nazaret, che forse ha 
preso nome dalla parola ebraica significante « sor-
gente», perché alie sue radici scorreva una fonte (4). 
E' posto questo monte della Palestina al ponente di 
Citopoli (5) ed é rinomato per la morte di Saúl. David 
lo maledisse appunto come luogo dov'era caduto lo 
sendo di Saúl (6). Dante ricorda Gelboé quando nel 

(1) V. AMMIRATO, Stor. Fior. (4) CALMET, Di^ . Bibl, 
I V ; Riformagioni di Firenze ; (5) ROBINSON, Palasfina I I I , 
REPETTI, D i^ . Dant. 388 e seg., 400 e seg.; RITTER, 

(2) Inf. X X V , 151. Palási. I I , 1, 408. 
^3) Inf. X X X I I , 55. (6) Reg. I , 6. 
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primo cerchio del Purgatorio fa scorgere nei rilievi 
del masso Saúl che si trafigge col proprio brando, 
esempio di superbia punita: 

O Saúl, come in su la propria spada 
quivi parevi morto in Gelboé, 
che poi non sentí pioggia né rugiada ! ( i ) 

Genova . Cittá deH'Italia settentrionale costruita 
in forma di anfiteatro sul golfo che ne porta i l nome. 
Si crede fondata dai Liguri 707 anni avanti l'éra vol-
gare. I Romani che ne fecero conquista e Funirono 
alia Gallia Cisalpina. Magone, fratello d'Annibale, la 
distrusse, durante la seconda guerra Púnica; ma i 
Romani la riedificarono tre arini dopo e Genova sotto 
1' Impero, si resse a municipio. Caduto 1' Impero, fu 
soggetta successivamente agli Eruli, agli Ostrogoti, 
agli Esarchi, ai Longobardi, ai Carolingi; ma nel se
cólo décimo si resé indipendente ed ebbe consoli. Nel 
secólo undécimo acquisto grande importanza per la 
navigazione e peí commercio e si arricchi nel tempo 
delle Crociate in modo da potere stare a contesa con 
Pisa e con Venezia. Allora estese i l suo territorio a 
destra e a sinistra del golfo, e nel secólo decimoterzo 
vinse Pisa in una guerra ardita e tolse alia cittá r i -
vale Sassari, la Corsica ed altre terre, dopo averie di-
strutto i l porto. Essendosi i Genovesi posti in impegno 
di ristabilire sul trono di Costantinopoli gl ' impera-
tori greci, ebbero immensi favori dai Paleologhi ed 
il possesso dei borghi di Pera, di Calata in Costan
tinopoli, le cittá di Casfa in Crimea, Smirne, Scio, 
Tenedo, Metellino ed altre terre e molte isole. Ge
nova, venuta a contesa con "Venezia e rimasta vinta, 
s' inabbisso in discordie intestine e fu battuta da fre-
quenti ribellioni. Ebbe conti e podestá stranieri e dit-
tatori col titolo di capitani del popólo, finché non 
venne in mano dei Dogi. Dante nomina due volte i 

(1) Purg. X I I , 40. 
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Genovesi nella Divina Commedia. La prima per vi-
tuperarli, favellando di Branca d'Oria: 

Ahí Genoves!, uomini diversi 
d'ogni costume, e píen d'ogni magagna, 
perché non siete voi del mondo spersi? (i) 

La seconda volta per notare che la Magra divide 
essi dai Toscani, onde fa diré a Fplco da Marsiglia: 

Di quella valle fu' io littorano 
tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, 
lo Genovese parte dai Toscano (2). 

G e r u s a l e m m e o lerusalem, áettapúma Iehus(j) 
o anche Salem (4), detta anche Soüma, ma comune-
mente lerusalem che significa visione, possesso ed ere-
dita di pace. Da quando Dio scelse questa cittá per 
sede del tempio, essa divenne la metrópoli di tutto 
Israele. É posta quasi a uguale distanza dai Mediter
ráneo e dai lago di Asfaltide, verso le sorgenti del 
Cedrón. Aveva un circondario di 3 3 stadi, e secondo 
Giuseppe Flavio aveva un tríplice muro, nel quale 
si entrava per 12 porte, ciascuna delle quali rap-
presentava una tribu di Giuda. La cittá era posta sü 
due monti circondati da diverse colline, delle quali 
le principali erano quelle di Sion ed Acra. A l sud 
erano le valli di Hennon e i l quartiere di Masfa. 
All'est la valle di Giosafat e i l monte Moriah. La 
parte della cittá posta sulla collina di Sion era detta 
«cittá alta» o « cittá di David », ov'era i l palazzo 
dei Re, che prese poi i l nome di « cittadella Antonia ». 
Sul monte Moriah, sorgeva i l magnifico tempio fatto 
edificare da Salomone. La cittá bassa poi conteneva 
l'anfiteatro e molti maestosi palazzi, come quelli dei 
Maccabei e di Salomone; la cittá nuova era abitata 
dai mercanti. Sotto Ezechia fu assediata da Senna-
cheribbo, e sfuggi per miracolo all'eccidio. Nabu-
codonosor la prese tre volte, finalmente la distrusse, 

(1) Inf. X X X I I I , 151. (3) GIÜS. FLAV. X V I I I , tí 
(2) Par. I X , 88. (4) Genesi, X I V , 18. 
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conducendo schiavi gli abitanti. Ciro, re di Persia, 
permise che venisse ricostruita, ma Topera progredi 
assai lentamente. Sotto Alessandro e i suoi succes-
sori, riebbe vita, ma i Seleucidi la profanarono e 
contaminarono, onde avvenne l'insorgere dei Macca-
bei. Pompeo la conquistó 64 anni av. C. e Tito la 
distrusse 70 anni dopo la venuta di C. Tentó poi di 
risorgere, ma indarno, e divenne preda dei Persiani, 
dei Saraceni e dei Sedioncidi: fu presa dai Turchi che 
ne conservarono sempre i l dominio. Dante nomina 
Gerusalemme per indicare i l suo meridiano: 

G¡á era i l solé all'orizzonte giunto, 
lo cui meridian cerchio coverchia 
lerusalem col suo piü alto punto ( i ) . 

Nomina anche Gerusalemme per accennare a 
Cario I I re di Napoli, detto « lo Zoppo », onde fa diré 
daU'aquila: 

Vedrassi al Ciotto di lerusalemme 
segnata con un I la sua bontade, 
quando i l contrario segnerá un emtnc (2). 

Finalmente é accennata Gerusalemme da Dante in 
senso allegorico, per significare la Chiesa trionfantc, 
quando si fa diré da Beatrice che gli era consentito 
di andaré all'Empíreo prima di terminare i l corso 
moríale: 

Pero gli é conceduto che d'Egitto 
venga in Gerusalemme per vedere, 
anzi che i l militar gli sia prescritto (3). 

Ghera rdesca . Furono detti cosi i domini della 
famiglia della Gherardesca, domini che presero tal 
nome per i molti conti Gherardi che appartennero a 
questa famiglia. I Gherardeschi, pare che avessero ori
gine da s. Valfredo, abate Benedettino, figlio di Rat-
causo, nato da Pemnone duca del Friuli e che quindi 
fossero nepoti di Rachi ed Astolfo, re dei Longobardi. 
I fratelli Tedice e Gherardo, erano patroni della badia 

(1) Purg. I L I . (3) Par. X X V , 55. 
(2) Par. X I X , 127. 
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di Palazzuolo, fondata da s. Valfredo nel 754 e pos-
sessori dei beni dotali di quel cenobio. I I conté Ugo-
lino fu della famigiia della Gherardesca: 

Tu dei saper ch' io fui Conté Ugolino, 
e questi l'Arcivescovo Ruggeri; 
or t i diró perché i ' son tal vicino (1). 

Gian ico lo , latino lamculum, dal dio Giano, e 
che, secondo la mitología, era 11 luogo dove avea 
sede 11 dio Giano. Uno dei sette colli di Roma, 11 
solo che si trovasse alia destra del Tevere. Venne 
fortificato da Anco Marzio per difendere la cittá contro 
gil Etruschi. Poi fu conglunto a Roma, per mezzo di 
un ponte detto Sublicio. Sul Gianicolo si ritiró la 
plebe malcontenta del Senato, e in questo medesimo 
colle, che era poco abitato, sembra fossero sepolti 11 
re Numa Pompilio e i l poeta Stazio. Non é certo se 
Dante nella similitudine tratta da coloro che passa-
vano 11 ponte nel tempo del glubileo voglia accennare 
al monte Gianicolo o al monte Giordano; nol opi-
niamo che Dante intenda diré del monte Giordano, 
ma altri opinano per 11 Gianicolo (2): 

Come i Román', per I'esercito moho, 
l'anno del giubbileo su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo tolto : 

che dall'un lato tutti hanno la fronte 
verso i l castello e vanno a Santo Pietro, 
dall' altra sponda vanno verso i ! monte (3). 

G i b i l t e r r a , I I Fretum Hercuhum degli antichi, 
oggi stretto di Gibilterra, che conglunge 11 Mediter
ráneo con l'Oceano Atlántico. Dante nomina Gibil
terra per indicare 11 luogo dove Ercole pose «11 suol 
riguardi», cloé le sue colonne, Herculis columnae, ossia 
Calpe in Europa, Abila in Africa, onde fa diré ad 
Ulisse: 

(1) Inf. X X X I I I , 13. deuischen Dante-Gesellschaft,hip-
(2) V. A. v. REÜMONT, Rom sin, 1871, vol. I I I , p. 398 e seg. 

in Dantes Zeit nel Jahrbuch der (3) Inf. X V I I I , 28. 
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lo e i compagni eravam vecchi e tardi, 
quando venimmo a quella foce stretta 
ov' Ercole segnó l i suoi riguardi, 

acció che V uom piñ oltre non si metta ( i ) . 

Giordano , latino lorddnus, greco lordanes, dal 
verbo ebraico « romoreggiare ». Fiume principale della 
Palestina, che ha origine nella parte piü settentrio-
nale di essa, presso l'antica Cesárea di Filippo. Nel 
suo corso forma i l lago di Genezareth, e precipita 
nel lago Asfaltide, detto anche Mar Morto. Questo 
fiume si apri portentosamente dinanzi agli Ebrei gui-
dati da Giosué alia Terra Santa (2). Nel Giordano, 
i l Redentore fu battezzato da s. Giovanni Battista. 
Dante ricorda i l Giordano, quando negli esempi d'ac-
cidia nel Purgatorio, fa biasimare quegli Ebrei che 
furono morti per codardia ed abbiettezza di animo, 
dopo la liberazione dall' Egitto, e prima che i loro 
discendenti vedessero i l Giordano; onde i l poeta fa 
gridare da due anime degli accidiosi: 

Prima fue 
morta la gente, a cui il mar s' aperse, 
che vedesse Giordan le rede sue (3). 

Rammenta anche i l Giordano, accennando ali'a-
prirsi di esso dinanzi agli Ebrei, quando fa diré da 
s. Benedetto: 

Veramente Giordan vólto retrorso 
piü fu, e ¡1 mar fuggir, quando Dio volse, 
mirabile a veder, che qui i l soccorso » (4), 

Giosafat, losaphat, losaffd, losaphá, cioé : « i l Si-
gnore é la mia giustizia ». In senso proprio, nome 
di un re di Giuda, figlio di Asa (5). Questi fu cosí 
chiamato per la vittoria che ottenne sopra gli Am-
moniti, i Moabiti, ed altri popoli avversi ad Israele(6). 
Pero per Giosafat s'mtende anche una valle non Ion-
tana da Gerusalemme, nella quale, alia fine dei se-
coli, sará fatto i l giudizio universale. Alcuni credono 

(1) Inf. X X V I , 106. (4) Par. X X I I , 94. 
(2) Lib. Iosue;m, 14; I V , 24. (5) I I I Reg. X X I I , 41-51. 
(3) Purg. X V I I I , 133. (6) I I Paralip. X X , 1-26. 
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che questa valle sia quella stessa in cui i l re Giosafat 
ottenne la sua grande vittoria, la quale valle sta verso 
i l Mar Morto, al di lá del deserto Thecne; altri ere-
dono che sia una valle posta tra le mura di Geru-
salemme, e l'Orto degli Ulivi. Altr i finalmente ere-
dono si accenni ad una valle in genere, ove gli uo-
mini saranno giudicati, per i l senso della parola 
«Giosafat», che, come dicemmo, significa: «il Si
gnóte é la mia giustizia ». Dante nomina Giosafat 
quando é innanzi ai sepolcri scoperti degli eresiarchi, 
e si fa diré da Virgilio: 

Tutti sarán serrati, 
quando di losaffá qui torneranno 
coi corpi che lassü hanno lasciati (1), 

Dante accenna al giudizio universale, quando nella 
cerchia dei golosi demanda a Virgilio: 

Maestro, esti tormenti 
cresceranno ei dopo la gran sentenza 
o fien minori, o sarán si cocenti ? (2) 

Giudea, provincia dell'Asia, prima chiamata re-
gione di Canaan o Palestina, quindi Terra promessa, 
Terra d'Israele, e finalmente, dopo la schiavitü Ba-
bilonese, poiché la Tribu di Giuda superava le altre 
per forza e per numero, e perché ancora i Samari-
tani, gl ' Idumei, gli Arabi e i Filistei, avevano oceu-
pate quasi tutte le altre regioni, fu chiamata Giudea. 
Essa comprende la regione meridionale della Pale
stina, all' occidente del Giordano e si prende ancora 
per tutta la Terra Sánta (3). Dante nomina i Giudei 
ossia cittadini del regno di Giuda allorquando ricorda 
Anna, suocero di Caifasso, posto fra gl ' ipocriti: 

E a tal modo i ! suocero si sienta 
in questa fossa, e gli altri del concilio 
che fu per l i Giudei mala sementa (4). 

(1) Inf. X, 10. (3) Conv. I I , í, 46. 
(2) Inf. V I , 103. (4) Inf. X X I I I , I 2 t i 
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Nomina anche i Giudei in occasione della guerra 
mossa da Bonifacio V I I I contra i Colonnesi, e del 
supposto consiglio di Guido da Montefeltro : 

Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 
c non con Saracin', né con Giudei; 

che ciascun suo nimico era cristiano, 
e nessuno era stato a vincer Acri, 
né mercatante in térra di Soldano; 

né soramo uficio, né ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capcstro 
che solea far l i suoi cinti piü macri ( i ) . 

Nomina Dante puré i Giudei quando ámmonisce 
i Cristian! di essere saldi nei voti fatti a Dio: 

Avete i l vecchio e i l nuovo Testamento, 
e i l pastor della Chiesa che vi guida : 
questo vi bastí a vostro salvamento. 

Se mala cupidigia altro vi grida, 
uomini siate, e non pecore matte, 
si che i l Giudeo di voi fra voi non rida (2). 

Fa parola anche dei Giudei quando nota con pro-
fonditá di scienza teológica che la morte di Cristo 
piacque insieme a Dio ed ai Giudei, a Dio per giu-
stizia, ai Giudei per invidia: 

Pero d'un atto uscir cose diverse; 
ché a Dio ed ai Giudei piacque una morte : 
per lei tremó la térra e i l ciel s'aperse(3). 

Finalmente accenna ai Giudei, quando fa osser-
vare da Beatrice i l decadimento della predicazione: 

Un dice che la luna si ritorse 
nella passion di Cristo e s'interpose, 
per che i l lume del sol gíü non si porse ; 

ed altri, che la luce si nascose, 
da sé ; pero agí' Ispani ed agí' Indi, 
come a' Giudei, tale eclissi rispóse (4). 

Giudecca, da Giuda, i l traditore di Cristo; luogo 
immaginato da Dante per i traditori dei loro bene-
fattori. Dante nomina la Giudecca, quando si fa diré 
da Virgilio d' essere giunto all' opposto emisfero: 

(1) Inf. X X V I I , 85. (3) Par. V I I , 46. 
(2) Par. V, 76. (4) Par. X X I X , 97. 
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Tu hai l i piedi in su picciola spera 
che l'altra faccia fa de la Giudecca ( i ) . 

G o m o r r a , latino Gomorrha. Un giorno fioren-
tissima cittá della Pentapoli, una delle quattro poste 
nella valle di Siddim, lá ov' era i l Mar Morto, di-
strutta dal fuoco caduto dal cielo per i l peccato dei 
suoi abitatori (2). Dante ricorda questa cittá a terrore 
degli incontinenti, onde fa gridare i l nome di questo 
luogo dai peccatori che si trovano nella settima cer
chia del Purgatorio: 

Tostó che parton 1' accoglienza amica, 
prima che i l primo passo l i trascorra, 
sopragridar ciascuna s' aflatica, 

la nuova gente ; « Soddoma e Gomorra » 
e l ' a l t ra : «Nella vacca entra Pasife, 
perché i l torello a sua lussuria corra » (3). 

Gorgona , Urgon o Gorgon degli antichi, pie-
cola isola dell'Arcipelago toscano, fra la Corsica e 
Livorno. É tutto un monte che a modo di picco, si 
eleva in mezzo al mare; dal lato di ponente, il monte 
precipita a perpendicolo nelle acque, sicché quella 
parte é detta «dei precipizi». La Gorgona é celebre 
per Tantico Eremo, del quale rimangono ancora al-
cuni ruderi, al quale Eremo alinde Rutilio Numa-
ziano, con i suoi versi. I Cenobiti della Gorgona, 
sonó anche rammentati da s. Agostino e da s. Gre
gorio. I I primo fu ospite nell'Eremo nel suo viaggio 
dall'Africa a Luni, onde ne fa memoria. S. Gregorio 
accenna a quest' isola, in alcune lettere dirette a 
s. Venanzio, vescovo di Luni, per raccomandargli la 
vigilanza della disciplina dei claustrali della Gorgona 
e di Capraia, che erano sotto la sua giurisdizione. 
Non é stato possibile al Repetti (4) ritrovare nei pub-
blici archivi alcun documento, per stabilire i l tempo 
preciso, in cui 1' isola della Gorgona venne in do-

(1) Inf. X X X I V , 116. (3) Purg. X X V I , 37. 
(2) Genesi X . 19 ; X I I I , 10. (4) D i ^ . geogr. 
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minio della Repubblica di Firenze. Ma pare che ció 
avvenisse nel tempo dell'acquisto di Pisa" e del suo 
contado (1406), o almeno della compera di Livorno 
e del suo Capitanato(i42i). A l tempo di Dante, l'isola 

, di Gorgona era dei Certosini, i quali yi furono assa-
liti dai Barbareschi nel 1421, come apparisce da una 
lettera di Giuliano Ricci, arcivescovo di Pisa del 1421, 
e da una lettera di Martino V nel 1423. Dopo questa 
invasione, i Certosini abbandonarono la Gorgona per 
ricovrarsi nella Falle graciosa di Calci, dove poi sorse 
una delle piü belle e maestose Certose d' Italia (1). 
Dante nomina la Gorgona nella veemente invettiva 
del conté Ugolino al quale fa desiderare che la Gor
gona, insieme alia Capraia chiudano la foce dell'Arno 
perché tutti i Pisani vengano annegati: 

Movasi la Caprara e la Gorgona, 
e faccian siepe ad Arno in su la foce, 
si ch' egli annieghi in te ogni persona (2). 

Grec ia . Celebre contrada, posta al sud-est del-
1' Europa. I confini della Grecia non sonó mai stati 
indicati con precisione dagli antichi. La Grecia si 
divide comunemente in tre grandi regioni: i l Pelo-
ponneso al sud, 1' Ellade al centro, la Tessaglia e 
1' Epiro al nord. Si dava puré i l nome di Grecia 
airilliria meridionale, alie Colonie greche dell' Asia 
Minore, alia Tracia e alie isole lonie: La Grecia era 
divisa in moltissimi piccoli Stati indipendenti, alcuni 
federativi, alcuni isolati; Stati che a seconda dei tempi 
variarono di numero e d' importanza. I primi Greci 
furono i Pelasgi, dei quali non si conosce 1' origine. 
Si unirono ad essi le colonie Egiziane e Fenicie, dalle 
quali vennero i primi germi della civiltá. Seguirono 
gli Elleni, divisi in molte tribu, i quali preso i l luogo 
degli antichi abitatori, istituirono diverse colonie, una 
delle quali fu detta dei « Grai », che diede i l nome 

( i ) V. Capraia. — MATTHAEI, della Riform. di Fir. 
Histor. Eccl. Pisan. 11 ; Arch. (2) Inf. X X X I I I , 82. 
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a tutto il paese. I Pelasgi, intanto andarono a popolare 
altre regioni, ea Fon daré nuove colonie nell'Europa 
Occidentale. Si riferiscono a questo periodo mítico 
della Grecia, i regni di Cecrope ad Atene, di Deuca-
lione in Tessaglia, e le memorie di un diluvio che 
avrebbe inondato tutla la Grecia. Seguono i regni 
di Cadmo a Tebe, di Danao ad Argo, di Minosse a 
Creta. II periodo eroico che é dopo il mítico, comprende 
le imprese di Ercole, di Teseo, di Giasone, di Belle-
rofonte, di Perseo e di molti altri, come le geste col-
lettive degli Argonauti a Coico, dei sette re a Tebe, 
e la guerra di Trola. Queste vicende infiacchirono 
la Grecia, che sembró retrocederé dalla prima gran-
dezza, ma riavutasi presto, invió le sue colonie per 
tutto 11 mondo allora conosciuto. Quindi apparvero 
i poemi di Omero, s' ingentilirono i costumi, ogni 
cittá si consacró a un nume particolare, si fondarono 
in Eleusi i Misteri di Cerere per conservare le tra-
dizioni del culto Pelasgico; si stabilirono in repub-
bliche i piccoli Stati della Grecia; si abolí la potestá 
regia in Atene e in altre cittá, e si conservó sola
mente in Sparta. Licurgo diede leggi agli Spartani; 
Dracone e poi Solone agli Ateniesi che cacciarono i 
Pisistratidi intesi a ridestare la tirannia. Le guerre 
Mediche diedero ad Atene 11 supremo potere sulla 
Grecia, per mezzo del valore e dell' accortezza di 
Milziade, Temistocle, Cimone, e di altri valorosi, e 
per le vittorie di Maratona, Salamina e Platea. 

In questo celebre periodo storico fiorirono i piü 
valenti oratori, i piü grandi filosofi, i piü celebri poeti, 
e gil artisti piü famosi. La guerra del Peloponneso 
fu fatale alia Grecia per i l conflitto fra Atene e Sparta. 
Parve un momento che la Grecia si riavesse per gli 
avvenimenti della Beozia, ma le speranze dileguarono, 
con lo sparire di Pelopida e di Epaminonda. Quindi 
la Grecia cadde sotto Alessandro, e sotto i Romani, 
che ne fecero prima, i l proconsolato di Acaia, e quindi 
una provincia senatoriale. Dopo la caduta dell' Impero, 



la Grecia rimase all'Oriente, cui la tolsero i Crociati 
per farne piccole signorie. Con la caduta di Costan-
tinopoli, la Grecia ando sotto i l dominio della Tur-
chia; oggi, regno indipendente, non comprende che 
l'EUade, i l Pelloponneso e le isole vicine. Dante no
mina la Grecia nella Vita Nova ( i ) come patria di 
poeti; la ricorda nélVInferno quando allude alia guerra 
di Troia. I I poeta interroga Virgilio nella bolgia degli 
indovini: 

« Ma dimmi della gente che procede, 
se tu ne vedi alcun degno di nota; 
che solo a ció la mia mente rifiede ». 

Allor mi disse: « Quel che dalla gota 
porge la barba in su le spalle bruñe 
fu, quando Grecia fu di maschi vota 

« si che appena rimaser per le cune, 
augure, e diede i l punto con Calcanta 
in Aulide a tagliar la prima fuñe. 

« Euripilo ebbe nome e cosi i l canta 
1'alta mia tragedia in alcun loco; 
ben lo sai tu che la sai tutta quanta » (2). 

Nuovamente nomina i Greci, quando, nell' incontro 
con Ulisse, fa diré a Virgilio essere conveniente che 
egli risponda ai Greci, perché essendo essi superbi, 
sdegnerebbero la parola di Dante: 

Lascia parlare a me, ch' io ho concetto 
ció che tu vuoi, ch'ei sarebber schivi, 
perch' ei fur Greci, forse del tuo detto (3). 

Alinde ai Greci, parlando di Sinone che, con le 
sue menzogne, indusse i Troiani ad introdurre nella 
loro cittá i l cavallo di legno, pieno di armati (4): 

L ' una e la falsa che aecusó Giuseppo; 
l 'altro é i l falso Sinon greco, da Troia; 
per febbre acuta gittan tanto leppo (5), 

Accenna nuovamente al greco Sinone, quando fa 
da costui inveire contro maestro Adamo da Brescia: 

« A te sia rea la sete onde t i crepa », 
disse i l Greco, «la lingua e l'acqua marcia, 
che i l ventre innanzi agli occhi si t'assiepa » (6). 

(1) Fita Nova X X I V , 19. (4) VIRG. En. I I . 
(2) Inf. X X , 103. (5) Inf. X X X , 97. 
(3) Inf. X X V I , 73. (6) hif . X X X , 121. 
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Nomina anche i Greci quando paragona i l suo 
destarsi, dopo essere stato trasportato dall' aquila alia 
porta del Purgatorio, al destarsi di Achille dormente, 
trasportato dalla madre Teti, all' isola di Sciro ( i ) : 

Non ahrimenti Achille si riscosse, 
gl¡ occhi svegliati rivolgendo in giro, 
e non sapendo la dove si fosse (2). 

Fa parola dei Greci per mezzo di Stazio, che 
narra di essersi convertito alia fede prima che scri-
vesse la Tebaide: 

E pria ch' io conducessi i Greci ai fiumi 
di Tebe, poetando, ebb' io battesmo, 
ma per paura chiuso Cristian fumi (3). 

Fa appellare da Virgilio, Omero « Greco» per 
antonomasia, e accenna senza nominarli ad altri poeti 
della Grecia oltre Euripide, Antifonte, Simonide, 
Agatone : 

Nel primo cinghio del carcere cieco. 
spesse fiate ragioniam del monte, 
che sempre ha le nutrici nostre seco. 

Euripide v' é nosco ed Antifonte, 
Simonide, Agatone ed altri piüe 
Greci, che giá di lauro ornar "la fronte (4). 

Usa la parola « Greco », per significare Costan-
tino, che trasporta la sede dell'Impero da Roma a 
Bisanzio. 

Onde fa diré all' aquila : 
L ' altro che segué, con le leggi e meco, 

sotto buona intenzion che fe' mal frutto, 
per cederé al Pastor si fece greco (5). 

Gualdo o Gualdo Tadino. Cittá non molto Ion-
tana da Perugia ed a lei sottomessa ai tempi di Dante. 
Da essa, che é posta alie falde dell' Appennino, di-
scende i l fiume Basin, affluente del Chiascio. 

Dante nomina Gualdo nel delineare i l paesaggio 
di Assisi: 

(1) STAZIO, A M U . I , 247 e (3) Purg. X X I I , 88. 
;g. (4) Purg. X X I I , 103. 

(2) Purg. I X , 34. (5) Par. X X , 55. 
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Intra Tupino e I'acqua che discende 
del colle elctto del beato Ubaldo, 
fertile costa d' alto monte pende, 

onde Perugia senté freddo c caldo 
da Porta Solé, e diretro le piange 
per greve giogo Nocera con Gualdo ( i ) . 

Secondo alcuni, Dante avrebbe detto che Gualdo 
piange insieme a Nocera per la .tirannia di Perugia 
o di Roberto re di Napoli, la quale seconda opinione 
é affatto inammissibile, perché Roberto nel 1300 non 
era ancora succeduto a Cario I I suo padre (2). 

L ' opinione piü probabile é quella che tiene essere 
cagione di duolo per Nocera e Gualdo, i l soprastare 
del monte Subasio, ad esse, onde ne veniva freddo e 
sterilitá. Molti annotatori antichi intendono in questo 
modo, specialmente Pietro di Dante, i l Vellutello, 
Benvenuto da Imola, e i l Postillatore Cassinese, i l 
quale nota essere dolenti quelle cittá, quia ita sunt 
positae in tam sterili loco et frígido, non in fertüi, ut 
est alia costa dicti montis. 

Guante , Gand. Cittá del Belgio, detta Gandarum 
nel linguaggio moderno latino. Capoluogo della Fian-
dra oriéntale al confluente dello Schelda con la Lys 
e con altre riviere o canali, a 49 chilometri nord-
ovest di Bruxelles. 

La cittá di Gand é posta su piccole isole con-
giunte da ponti, ed ha un circuito di 17 chilometri. 
Si veggono in essa ancora alcuni monumenti medie-
vali, ed ha nome come patria di Cario V. La sua 
origine e incerta, e secondo i Fiamminghi, dovrebbe 
stabilirsi al secólo V I L Nel 1053, venne fortificata 
dal conté Baldovino, e ben presto divenne una delle 
piü ricche cittá della Fiandra. 

Spesso fu a capo di ribellioni. Nel 1576 vi fu fir-
mata la pace detta « di Gand» per cui le province 
del nord e quelle del sud dei Paesi Bassi, si congiun-

(1) Par. X I , 43. gina 154 e seg. 
(2) RONCHETTI, Apptmti, pa-
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sero insieme contro gli Spagnoli; ma questa pace Fu 
rotta quasi súbito da Alessandro Farnese. 

Luigi XVI I I vi pose dimora nella guerra de'«Cento 
giorni », e fu capoluogo del dipartimentodella Schelda, 
sotto 1'Impero. Dante nomina Gand, insieme alie altre 
cittá del Belgio che si sarebbero volentieri ribellate a 
Filippo i l Bello, per acquistare la loro indipendenza: 

Ma, se Doagio, Guanto, Lilla, e Bruggia 
potesser, tostó ne saria vendetta ; „ 
ed io la chieggo a Luí che tutto giuggia (1). 

Guascogna, latino Vasconia, francese Gascogne; 
antica provincia della Francia, che ha per confini, 
1' Océano all' ovest, la Lingua d' Oca, e la contea 
Foix all' est, la Guienna al nord, la Spagna, i l Bearn, 
la Navarra al sud. 

II nome di Guasconi o Guaschi si dá comune-
mente a tutti gli abitanti del paese che é fra i Pirenei 
e la Garonna. Dante nomina la Guascogna, quando 
disapprova i l rapimento di questa provincia, fatto da 
Filippo IV, re di Francia, ad Edoardo I re d' Inghil-
terra che ne era legittimo possessore. Onde fa diré 
a Ugo Capeto: 

Li comincio con forza e con menzogna 
la sua rapiña, e poscia per ammcnda 
Ponti e Normandia prese e Guascogna (2). 

Usa la parola « Guaseo » o « Guaschi » per pun
ge re Clemente V, Guascone; la prima volta usa la 
parola «Guaseo» peí supposto tradimento di questo 
Pontefice a danno di Arrigo V I I di Lussemburgo, 
onde si fa diré da Cacciaguida: 

Ma pria che i l Guaseo l'alto Arrigo inganni, 
parran faville della sua virtute 
in non curar d'argento ne d'affanni (3). 

Dante aecusa d' inganno Clemente V per le cau
tele úsate nella venuta di Arrigo a Roma, a fine di 
evitare tristi avvenimenti per 1' opposizione di Filippo 

(1) Purg. X X , 46. (3) Par. X V I I , 82. 
(2) Purg. X X , 64. 
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i l Bello e di Roberto re di Napoli. I I poeta credette 
a scrittori che asserivano (per ira ghibellina) che Cle
mente, pentitosi del favore accordato ad Arrigo, avesse 
in segreto spinto Roberto di Napoli, ad impediré la 
venuta a Roma di Arrigo. Nomina i Guaschi, sem'pre 
in opposizione di Clemente, quando fa inveire da 
s. Pietro contro di esso e contro Giovanni X X I I , na
tivo di Caorsa: 

Dei sangue nostro Caorsiní e Guaschi 
s'apparecchian di bere, O buou principio, 
a che vil fine convien che tu caschi ( i ) . 

Guizzante , dal tedesco Witsand o Weissand (2) 
secondo i piü, é villaggio della Fiandra, vicino al 
mare; secondo alcuni i l Cadsand, isola e cittá centro 
delle isole della Zelandia, verso i l nord. Sonó varié 
le lezioni intorno al nome (Guiante, Guipante, Guit-
Xfmte). Nella terzina dantesca é detto comunemente 
« Guzzante J) (3). 

Dante nomina Guizzante per accennare alie dighe 
che fauno i Fiamminghi per impediré i l traripamento 
delle acque : 

Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 
temendo i l fiotto che ver lor s'avventa, 
fanno lo schermo perché i l mar si fuggia (4), 

Contro coloro, fra i quali Filalete, che sostengono 
doversi qui trattare del villaggio di Cadsand 22 chi-
lometri lontano da Bruggia, onde i l Zani propose la 
lezione « Cassante » invece di « Guizzante » o « Guz-
zante)),fa osservare lo Scartazzini (5) che i l paesello 
di Witsand, designato dal Villani col nome di « Guiz
zante » e lontano 15 chilometri a sud-ovest di Calais, 
e che ai tempi di Dante, Calais e Witsand apparte-
nevano ai paesi di Fiandra (6). 

(1) Par. X X V I I , 58. e la Chiarentana. Roma, 1872, 
(2) G. VILLANI, X X I , 68. p. 29 e seg. 
(3) Vedi ZANI DE' FBRRANTI, (4) Inf. XV, 4; V. Brugia. 

Varié lezioni, 856 seg. ; BLANC, ($) Comento. 
Versuch, I , 128 e seg. ; DELLA (6) SPRUNER, Atlante 
VEDOVA in Dante e Padova, 89 storico, 
e seg. ; FORT. LANCI, I I Bulicame 
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Gurge dal latino gurges; gorgo, fiume. Questa 
parola é usata da Dante anche nel senso figurativo, 
per indicare i l fiume o luce, in forma di fiume nella 
quale d' ambedue le rive apparivano le « faville vive » 
ossia gli angeli; «i fiori», ossia le anime dei beati: 

E vidi lume in forma di riviera 
fulvido di fulgore, intra due rive, 
dipinte di mirabil primavera. 

Di tal fiumana uscian faville vive, 
e d'ogni parte si mettean nei fiori, 
quasi rubin che oro circoscrive. 

Poi come inebríate dagli odori 
riprofondavan sé nel miro gurge, 
e, s'una entrava, un'altra n'uscia fuori ( i ) . 

I b e r o , latino Iberus e Hiherus, greco Iberos, 
chiamato dai moderni cEbro»; uno dei sei fiumi 
principali della Spagna. Ha origine dai Pirenei, passa 
per Tudela, fra la Navarra e la Vecchia Castiglia, 
tocca Saragozza nell' Aragona, divide in due parti la 
Catalogna, e cade nel Mediterráneo. Questo fiume 
diede i l nome d' c- Iberia » alia Spagna. Dante nomina 
1' Ibero per accennare i l Meridiano: 

Si come quando i primi raggi vibra 
lá dove i l suo Fattore i l sangue sparse, 
cadendo Ibero s'ótto l'alta Libra, 

. e l ' onde in Gange da nona riarse, 
si stava i l solé, onde i l giorno sen giva 
quando 1'ángel di Dio lieto ci apparse (2). 

Ida , greco Ida o Ide, detto oggi Psilory, o Monte 
Giove. Monte nel centro dell' isola di Creta o Candia. 
La sua sommitá é quasi sempre coperta di nevi. 
Questo monte é celebre nella mitología, perché vi 
nacque Giove. Rea, madre di questo nume, consegnó 
i l fanciullo ai sacerdoti che dimoravano in Ida, per 
sottrarlo dal furore del padre Saturno, ed i sacerdoti 

(1) Par. X X X , é i . (2) Purg. X X V I I , 1. 
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ne coprivano i vagiti col suono dei cembali e con 
romori d'ogni genere. 

Dante nomina i l monte Ida come luogo in cui 
sta i l veglio di Creta: 

« In mezzo i l mar siede un paese guasto » , 
diss'egli allora, «che s'appella Creta, 
sotto i l cui rege fu giá i l mondo casto. 

« Una montagna c'e che giá fu lieta 
d'acque e di frondi, che Si chiama Ida; 
ora e diserta, come cosa vieta. 

« Rea la scelse giá per cuna fida 
del suo figliuolo e per celarlo meglio, 
quando piangea vi fea far le grida » ( i ) . 

H e r d a ossia Lérida. Cittá della Catalogna nella 
Spagna, presso il fiume Segre, vicino alia quale Giulio 
•Cesare, nel principio della guerra civile, combatté 
• contro Afranio e Petreio, luogotenenti di Pompeo: 

María corsé con fretta alia montagna, 
e Cesare, per soggiogare Ilerda, 
punse Marsilia e poi corsé in Ispagna (2). 

I l i o n , I l i o n e , nome della cittadella di Troia, 
detta cosi forse in memoria d' lio, uno dei suoi piü 
antichi re. Spesso si usa Ilione per Troia. Dante fa 
nominare Ilione da Virgilio, per indicare i l suo poema 
déíVEneide: 

Poeta fui, e cantal di quel giusto 
figliuol d'Anchise, che venne da Troia, 
poi che i l superbo Ilion fu combusto (3). 

Nomina anche « Ilion » nel ricordare gli esempi di 
superbia scolpiti sul pavimento del primo cerchio del 
Purgatorio : 

Vedeva Troia in cenere e cáveme: 
o Ilion, come te basso e vile 
mostrava i l segno che l i si discerne (4). 

I m o l a . Cittá dell'Italia céntrale, posta sull'an
tica via Flaminia, presso i l fiume Santerno, che ha 
sue sorgenti sul Falterona e passa presso i l Val d'Elsa 

(1) / « / . X I V , 94. (3) Inf. I , 73. 
,(2) Purg. X V I I I , 100. (4) Purg. X I I , 
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e Tossignano, traversa 1'Emilia, tocca Imola, scorre 
in vicinanza di Lugo (ora cittá), nel secólo xm ca-
stello costruito dai Bolognesi. 

I Romani la dissero Forum Cornelii. É nominata 
da Cicerone e da Strabone. Fu occupata da Clefi, re 
dei Longobardi e, sconfitto Desiderio, passó sotto i l 
dominio dei Bolognesi. 

Nel 1272 Pietro Pagano, padre di Mainardo, ne 
divenne padrone, ma nel seguente anno i Bolognesi 
ne ripresero i l dominio. Nel 1296, Mainardo Pagano 
la riconquistó, facendo prigionieri molti Bolognesi. 
Dopo la morte di costui, la dominarono gli Alidosi. 
In questo tempo i l suo territorio si estendeva da un 
lato a Castel Bolognese, luogo tra Faenza ed Imola, 
nel quale i Bolognesi, insieme ai Fiorentini e agl'Imo-
lesi si fortificarono nel secólo xni, onde i l luogo venne 
detto Castel Guelfo (1). 

Dante chiama Imola « cittá di Santerno », allu-
dendo alia signoria di Mainardo Pagano: 

Le cittá di Lamone e di Santerno 
conduce i l leoncel dal nido blanco, 
che muta parte dalla state al verno (2). 

L' arme di Mainardo Pagano di Susinana era un 
leone azzurro in campo blanco. 

I m p e r o , ossia FImpero Romano, rinnovato da 
Cario Magno, detto anche « Sacro » o « Santo Romano 
Impero», ovvero «Impero Germánico». 

Dante crede l'Impero Romano essere di divina ori
gine, quindi imperituro nella sua durata; vagheggia 
nell'Impero l ' aecéntramentó di tutta la podestá po
lítica, come mostra nella Monarchia, e nella stessa 
Divina Commedia. Egli sceglie Virgilio come sua 
guida, non solamente come 11 sommo artista, come 
1' uomo pleno di sapienza, secondo le tradizioni me-
dievali, ma anche come i l grande cantore dell' Impero. 

( i ) LORIA, L'Italia nella D. C. (2) Inf. X X V I I , 49. 
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II poeta fu creduto ghibellino per queste sue idee 
imperiali, ma egli non lo fu mai ( i ) . Questo non to-
glie pero che non si avvicinasse ai Ghibellini nelle 
sue vicende, sebbene preferisse far parte da se stesso. 
Tuttavia, 1'Impero fu sempre i l suo idéale, seguendo 
le idee politiche e giuridiche del suo tempo. 

Dante, perció, quando fa da Giustiniano imperatore 
narrare i trionfi dell' aquila, non fa che 1'apología del-
1' Impero, onde fa ricordare da Giustiniano stesso tutti 
i trionfi imperiali: 

Vedi quanta virtü l'ha fatto degno 
di riverenza, e cominció d' allora 
che Pallante mori per dargli i l regno (2). 

Fa allusione anche all' Impero, chiamando la Ver-
gine « Augusta », nome che volto dal mascolino, di-
stingueva le imperatrici: 

Quel due che seggon lassu piü felici, 
per essere propinquissimi ad Augusta, 
son d'esta rosa quasi due radici (3). 

I n d i a . La regione dell'Asia fra i fiumi Indo e 
Gange, creduta dagli antichi la piü lontana da noi, 
appellata col nome d'India oriéntale, e anticamente 
con quello semplicemente di India. Si distinguono le 
due grandi penisole dell'Asia meridionale, sepárate 
dal Gange, che son dette India Cisgangetica, al di 
qua del Gange, e India Transgangetica al di lá 
del Gange; termini ai quali molti geografi moderni 
hanno sostituito quelli d'Indostan e d'Indo-China. 
L'India Cisgangetica si estende da 70 27' a 31o 40' 
latitudine nord e da 65o 90o longitudine est. Ha la 
forma di un vasto triangolo, la cui punta e al sud 
e le cui basi al nord. I I lato occidentale é bagnato 
dal mare delle Indie, i l lato oriéntale dal golfo di 
Bengala; ha per confini, al nord i monti Imalaia, che 

(1) DEL LXJNGO, L ' isilio di (2) Par. V I , 34. 
Dante. (3) Par. X X X I I , 118. 
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la dividono dal Tibet, I principali monti, oltre l'Ima-
laia sonó i Gati, i Nilghersi, i Vidhia, e nell' isola di 
Ceilan i l Picco di Adamo; i fiumi piü rinomati sonó 
i l Gange, 1' Indo, i l Bramaputra, la Nerbuddá, la Cri-
chna, i l Godaveri, e i l Tapti. L ' India Transgangetica 
o Indo-China é situata fra 1'88° e i l 107o longitu-
dine est, 1' i0 e i l 27o latitudine nord, e ha per confini, 
a nord la China, all'est i l mar della China, all'ovest 
i l golfo di Bengala, al sud questi due medesimi mari 
e lo stretto di Singapura. L ' isola di Malacca fa parte 
dell' Indo-China. Molte catene di montagne di altezza 
e lunghezza considerabile corrono parallele alie coste 
e lasciano fra loro un passaggio a lunghi fiumi, come 
l'Arakan, 1' Iraouaddy, lo Zittang, i l Saloven, i l Menam 
e i l Menam-Kong. Le origini della storia indiana sonó 
del tutto favolose, e le cognizioni storiche di questo 
paese hanno principio col secólo x i dell'éra volgare, 
quando i Gazeneridi conquistarono una gran parte 
delle Indie e sottomisero i diversi capi che le gover-
navano. I Guridi diffusero la dominazione sull'India 
intera, e cedettero quindi la loro autoritá agli Afghans 
Chilligis, divenuti poi tributan dei Gengiscanidi e 
de' figli di Tamerlano. Sotto 1' impero degli ültimi 
Tamerlanidi nel secólo xvi , 1' India giunse al colmo 
della potenza, ma la mollezza dei costumi e lo scon-
finato potere che ayevano i governanti, fecero si che 
le potenze europee facessero nell'Indie grandi con
quiste. Dante nomina 1'India alludendo a un fatto 
che sarebbe ivi avvenuto, secondo una pretesa epístola 
di Alessandro i l Macedone, che avrebbe comándate 
ai suoi soldati di calpestare la térra dopo una terribile 
tempesta avvenuta nell'India, perché coll'attrito dei 
piedi, spegnessero i l fuoco: 

Quali Alessandro in quelle partí calde 
d' India vide sovra lo suo stuolo 
fiamme cadere ¡nfino a térra salde; 

perch'ei provvide a scalpitar lo suolo 
con le sue schiere, per ció che i l vapore 
me' si stingueva mentre ch'era solo; 
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tale scendeva l'eternale ardore; 
onde 1' arena s' accendea com' esca 
sotto focile, a doppiar lo dolore(i) . 

Dante accenna all' India, quando si fa demandare 
da Guido Guinicelli come avviene che gli faccia ombra, 
essendo fra gli spiriti: 

O tu che vai, non per esser piü tardo, 
ma forse reverente, agli altri dopo, 
risporidi a me che in seta ed in fuoco ardo : 

ne solo a me la tua risposta é uopo; 
che tutti quesfí n'hanno maggior sete 
che d'acqua fredda Indo o Etiopo (2). 

Accenna anche agí'Indi quando parla delle sotti-
gliezze dei predicatori del suo tempo, i quali discu-
tevano se 1' eclisse avvenuta alia morte di Cristo, fosse 
stata veduta dagl'Ispani e dagl'Indi, popoli, secondo 
Dante, posti ai punti piü occidentali e orientali della 
térra: 

Un dice che la luna si ritorse 
nella passion di Cristo e s'interpose, 
per che i l lume del sol giu non si porse. 

Ed altri, che la luce si nascosc, 
da sé; pero agí ' Ispani ed agí 'Indi, 
come a' Giudei, tale eclissi rispóse (3). 

I n d i c o , latino Indicns, Indiano; Indo, d'India: 
Oro ed argento fino e coceo e biacca, 

indico, legno lucido e sereno, 
fresco smcraldo in 1' ora che si fiacca (4). 

Alcuni unisconole parole «indico legno », creciendo 
che Dante alluda all'ébano, legno che ha origine dal-
1'India, onde Virgilio: sola India nigrum fért heba-
num (5). Ma la opinione piü comune é che si debba 
dividere la parola « indico » da « legno lucido » e che 
si voglia significare indaco, l'estratto di una planta 
erbacea tenuta dagli antichi per pietra, da cui viene 
il colore azzurro. In questo caso i l legno lucido non 
sarebbe che la quercia fradicia che bagnata da, di 

(1) Inf. X I V , 51. (4) Purg. V I I , 73. 
(2) Pw-^. X X VI , 16. Georg. I I ; Vedi TALL. 
(3) Par. X X I X , 97. DAN. VENT. ecc. 
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notte, un certo luccichío. In tal modo si avrebbero 
i colorí di un campo fiorito: giallo (oro), blanco (ri-
splendente argento fino), blanco puro (biacca), rosso 
(coceo), azzurro (indico), bruno (legno lucido e sereno), 
verde (smeraldo) ( i ) . 

I n g h i l t e r r a . Uno dei tre regni riuniti che for-
mano 1' Impero Britannico, determinata al nord dalla 
Scozia, al sud dalla Manica, all'ovest dal mare d'Ir-
landa, e all'est dal mare del Nord. I fiumi piu note-
voli s o n ó i l Tamigi, la Saverna, 1' Umber, la Medway, 
la Nersey, la Tees e la Tyne; i monti principali sonó 
quelli del paese di Galles e le altre che la dividono 
dalla Scozia e vanno sotto 11 nome di Cheviot. Cittá 
principali: Londra, Douvres, Norwich, Hull, Newca-
stle, Liverpool, Bristol, Falmouth, Birmingan, Oxford 
e Cambridge, e molte altre. Prima di Cesare 1'Inghil
terra non era conosciuta. Costui si sforzó a conqui
starla come vi fecero prova Claudio ed Agrícola, ma 
senza riuscire nelT intento, Onorio abbandono questa 
isola a sé stessa e i Bretoni, non potendosi difendere 
dai Pitti, cercarono aiuto dai Sassoni, che vi fonda-
rono quattro piccoli regni. Gli Angli che 11 seguirono, 
ne fondarono altri tre che furono ridotti a un solo 
con i primi, sotto i l sassone Egeberto. Fu devastata 
per due secoli dai Danesi e dai Normanni, e cadde 
nelle mani di Guglielmo di Normandia, che vi fondo 
una nuova razza, alia quale poi tenne luogo quella 
dei Plantageneti. Dopo molti conflitti prese i l trono 
la dinastia dei Tudor, funesta al culto cattolico, dalla 
quale discesero Enrico V I I I , Edoardo V I ed Elisabetta. 
Alia dinastia dei Tudor, tenne dietro quella degli 
Stuardi, che uni sotto un solo scettro 1' Inghilterra, 
la Scozia e 1'Irlanda col nome di Gran Brettagna. 
Dante alinde all' Inghilterra per Enrico I I I , figlio di 
Giovanni Senzaterra, nato i l i0 ottobre 1206, succe-
duto a suo padre a 10 anni il 1216, che regnó, o 

(1) LAX. BUTI, LAND. VELL. ecc. 

13 
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piuttosto tenne nome di re, per oltre 56 anni, essendo 
morto i l 16 novembre 1272; uomo inetto al governo, 
semplice nei modi, ed arrendevole all'altrui volontá. 
Sordello lo accenna nella valle dei principi: 

Védete i l re della semplice vita 
seder lá solo, Arrigo d' Inghilterra : 
questi ha ne'rami suoi migliore uscita ( i ) . 

I s a r a , oggi Isere. Fiume della Gallia che nasce 
nelle Alpi Graie, traversa i l Narbonese e i l Viennese, 
passa per Grazianopoli, ora Grenoble, e si precipita 
nel Ródano al di sopra di Valenza. Dante ricorda Isara 
per i trionfi dell' aquila compíti da Cesare: 

E quel che fe' dal Varo infino al Reno, 
Isara vide ed Era e vide Senna, 
ed ogni valle onde Ródano é pieno (2). 

I s m e n o . Fiume della Beozia che nasceva al nord 
di Tebe e cadeva neU'Illica. Come sulle rive dell'A-
sopo, cosí sulle rive di questo fiume correvano turbe 
cantanti con faci accese per rendersi propizio Bacco, 
nume di Tebe e della Beozia (3). I I poeta ricorda 
Ismeno per la similitudine che ritrae 1' agitarsi degli 
ignavi nel Purgatorio: 

E quale Ismeno giá vide ed Asopo 
lungo di sé di notte furia e calca, 
pur che i Teban di Bacco avesser uopo (4). 

I so la de l f l l O C O ; cosi é nominata da Dante la 
Sicilia, per cagione del suo vulcano (5): 

Vedrassi l'avarizia e la viltate 
di quel che guarda 1'isola del fuoco, 
dove Anchise fini la lunga etate (6). 

Dante fa accennare1 dall' aquila Federico I I re di 
Sicilia. 

I so l a de ' S a r d i . Dante indica con questo nome 
la Sardegna o la Sardigna (7). Dante fa nominare 

(1) Purg. V I I , 130. (5) V. Sicilia. 
(2) Par. V I , 58. (6) Par. X I X , 130. 
(3) V . Asopo. (7) V. Sardegna. 
(4) Purg. X V I I I , 91. 
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1' «isola dei Sardi » da Ulisse nel racconto del suo 
viaggio: 

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna 
fin nel Marrocco, e 1' isola de' Sardi, 
e l'altre che quel mare interno bagna ( i ) . 

I so le t t a . Diminutivo d'isola. Dante nomina « iso-
letta» per denotare quell' isola, sulla quale si eleva 
i l monte del Purgatorio: 

Questa isoletta intorno ad imo ad imo, 
laggiú, cola dove la batte Tonda, 
porta de' giunchi sovra i l molle limo (2). 

I spagna , latino Hispania, lostesso che Spagna (3): 
Maria corsé con fretta alia montagna 

e Cesare, per soggiogare Ilerda, 
punse Marsilia e poi corsé in Ispagna (4). 

I s r a e l , dalla voce ebraica, che significa «com-
battente con Dio» (5), nome imposto a Giacobbe, 
perché in Matanaim, ovvero Fanuel, combatté tutta 
la notte con Dio in semblanza di angelo. Quindi 
Israele significherebbe Deo praevalentem ovvero Dei 
principem, o secondo molti antichi homimm Deum vi-
dentem. Con questo nome talvolta s'indica Giacobbe, 
e talvolta la sua stirpe, tal altra i l complesso delle 
tribu d'Israele (6). Dante nomina Israele per Gia
cobbe quando parla dei Patriarchi tratti dal Limbo, 
dal Redentore risuscitato: 

Trasseci 1'ombra del primo párente, 
d'Abel suo figlio, e quella di Noé, 

' di Moisé legista e ubbidiente; 
Abraám patriarca e David re, 

Israel con lo padre e co' suoi nati 
e con Rachele per cui tanto fe' (7). 

Nomina nuovamente Israele, citando in modo di
verso le parole latine del salmo 113, allorquando 
fa cantare alie anime condotte dall'angelo sulla nave 

(1) Inf. X X V I , 103. (5) Gen. X X X I I ; OSEA, X I I -
(2) Purg. I , 100. (6) CALMET, D i f . Bibl, 
(3) V. Spagna. (7) Inf. IV, 55. 
(4) Purg. X V I I I , 100. 
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1' inno della liberazione. I I salmo In exitu Israel de 
jEgypto, mentre letteralmente significa la liberazione 
degli Ebrei dalla schiavitü di Babilonia, allegorica-
mente indica la liberazione dallo stato di colpa (1): 

In exitu Israel de Aegypio, 
cantavan tutti insieme ad una voce, 
con quanto di quel salmo é poscia scripto (2). 

I t a l i a , é nominata; Inf. I , 106; IX, 114; XX, 
61. Purg. V I , 76, 124; V I I , 95; X I I I , 96; XX, 67; 
XXX, 86. Par. X X I , 106; XXX, 137. V. Prefazione. 

i 
L a c e d e m o n a , greco Laeedaimon, la stessa cosa 

che Sparta, greco Sparte, cittá capitale della Laconia 
nel Peloponneso, sulle sponde del fiume Eurota, edi-
ficata in una regione montuosa presso i l Taigete. La 
fondazione di questa cittá si vuole stabilire a 1880 
anni a. C. e si attribuisce a Spartone che poi la go-
vernó, al quale successero Lelege, Eurota, e Lace-
demone. Dal secólo xv al xm a. C. Sparta e la La
conia caddero sotto i l dominio degli Elleni, e in 
questo tempo regnarono Tindaro, Castore e Polluce, 
Menelao, genero di Tindaro, Oreste e suo figlio T i -
samene. Costui fu involto nella rovina dei Pelopidi, 
quando gli Eraclidi, uniti ai Dorii, tornarono nel Pe
loponneso. Aristodemo, uno degli Eraclidi, ebbe la 
Laconia, ma dopo la morte di questo principe, i suoi 
figli, Procle ed Euristene, presero i l suo luogo, e di-
scesero da loro le due famiglie reali che poi ebbero 
insieme i l trono di Sparta. Appresso la conquista, gli 
Eraclidi e i Dorii tolsero al popólo di Laconia l'ugua-
glianza cittadina, e gl'imposero un tributo e i l ser-
vizio militare, riducendo alia schiavitü quegli che si 

(1) V. Com: U , c I ; Ep. (2) Purg. I I , 46. 
Kcmi V I I . 
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opposero. Indi venne la caratteristica divisione degli 
Spartani, dei Laconii tributari e degli Iloti. Sul prin
cipio del ix secólo, Licurgo diede una famosa legi-
slazione agli Spartani, atta a fare di essi un popólo 
guerriero. Sparta, nella sua nuova condizione legisla
tiva, ritenne i due re, ma ne limitó la potenza, con-
trapponendo loro gli Efori ed un Senato di ventotto 
persone. Le guerre Messeniche tormentarono gli Spar
tani per quasi un secólo; per altro la Messenia rimase 
vinta e distrutta, e per questa vittoria, Sparta sot-
tomise l'Arcadia, i l Tegea, ed i l resto del Pelopon-
neso. Qui comincia la rivalitá fra Atene e Sparta, 
rivalitá che divenne piu viva nelle guerre cont.ro i 
Persiani, poiché Atene, giá vigorosa e potente per 
la sua marina, per le sue ricchezze, e per i suoi al-
leati, lasció indietro Sparta, consentendole appena un 
posto secondario. Finita questa guerra terribile, nella 
quale pochi valorosi disfecero un vasto Impero, sorse 
l'altra, non meno terribile del Peloponneso, nella quale 
Sparta prevalse, onde i Lacedemoni non si astennero 
neanche dai delitti, e col trattato di Antalcida, ce-
dettero i Greci d'Asia alia Persia, per avere dominio 
sui Greci d'Europa; ma gli Spartani non avevano le 
virtü civili capaci da elevarsi a grande potenza, quindi 
la caduta d'Átene determino la caduta della Grecia, 
e Sparta, contrariata da Tebe, odiata dai popoli vi-
cini, schiava di sé stessa e del suo governo, fu con-
quistata dai Romani. Caduto 1' Impero, divenne domi
nio, col resto della Grecia, degl'imperatori d'Oriente, 
dai quali passó ai Turchi e la Grecia divenne poi 
un regno, che ha per capitale Atene. Dante nomina 
Lacedemona per le sue leggi a fine di oltraggiare 
Firenze, per la fallace sua maniera di governo: 

Atene e Lacedemona, che fenno 
l'antiche leggi, e furon si civili , 
fecero al viver bene un piccol cenno (1). 

(1) Burg. V I , 139. 
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L a g o d i Bo l sena . Lago della provincia di Vi -
terbo, ricco di pesci e di anguille, ond'era rinomato 
anche ai tempi di Dante (1). I I poeta parla di Bol-
sena, quando si fa mostrare da Forese Martino IV : 

«Quest i» , e mostró col dito, «e Bonagiunta, 
Bonagiunta da Lucca; e quella faccia 
di lá da luí, piü che l'altrc trapunta, 

« ebbe la santa Chiesa in le sue braccia: 
dal Torso fu, e purga per digiuno 
l'anguille di Bolsena e la vernaccia » (2). 

L a m a g n a . Con questo nome che gli antichi 
davano alia Germania, si accenna indeterminatamente 
ad una vasta centrada posta nel centro dell'Europa,, 
che ha per confine a settentrione i l mare Báltico, la 
Danimarca e i l mare di Germania. Ad occidente l 'O-
landa, ilBelgio,la Francia e la Svizzera, a mezzogiorno 
l'Italia e i l Mediterráneo, e a levante la Turchia, l 'Un-
gheria e la Colonia. I suoi monti principali sonó: le 
Alpi Retiche e Noriche, l'Erzgeburgo e i Carpazi. I suoi 
fiumi piü conosciuti sonó i l Reno, l'Ems, i l Weser, 
l'Ebro, l'Oder e i l Danubio. 

Roma guerreggió contro la Germania, che giunse 
a soggiogare solo apparentemente. Caduto l'Impero, 
essa si divise in tanti popoli indipendenti, finché 
Cario Magno non la vinse ed uni al suo regno. Morto 
questo monarca, gli elementi uniti a forza si divisero 
e i l trattato di Verdun fece sorgere i regni di Ger
mania, d'Alemagna e di Baviera che formarono ap-
punto la cosidetta Alemagna. Separata essa intera-
mente dalla Francia e dall'Italia, dopo la deposizione 
di Cario i l Grosso, fu governata ancora per alcun 
tempo dai Carolingi; ma estinta la famiglia di questi, 
la monarchia divenne elettiva, e 1' ebbero prima i 
membri della casa di Sassonia, poi quelli della casa 
di Franconia, divenuti celebri per la questione delle 
investiture. Successe alia casa di Franconia quella di 
Svevia, e Federico Barbarossa portó la potenza im-

( i ) \ . Bohena. (2) Purg. X X I V , 19. 
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periale al piü alto grado. Alia morte di Cerrado I V 
cominció i l lungo interregno che diede l 'Alemagna 
in preda aU'anarchia. Rodolfo d'Asburgo ristabili per 
un momento la potestá imperiale, ma i süoi succes-
sori immediati , i principi di Baviera e di Lussem-
burgo, lasciarono crescere i l disordine. Alberto d ' A 
sburgo fu stipite della casa d'Austria e Cario V rialzo 
i l decoro dell 'Alemagna ( i ) . 

L 'Alemagna é per Dante i l punto luminoso della 
sua política imperiale, poiché egli vagheggia i l pre
dominio del sacro Romano Impero, dell 'Impero Ger
mánico , che non era altro, secondo Dante, che Tan
tico Impero Romano rinnovato da Cario Magno; 
insomma un ravvivamento, una continuazione della 
prima costituzione imperiale romana. Pensiero che 
domina come argomento di tesi giuridica la Monar-
chia, come tema di poema épico la Commedia. Dante 
nomina la Lamagna a cagione delle A l p i che la chiu^ 
dono dal lato di mezzogiorno: 

Suso in Italia bella giace un laco 
appíe delí'alpe che serra Lamagna 
sovra Tiralli , che ha nome Benaco ( 2 ) . 

L a m o n e . Piccolo fiume della Romagna, che ha 
origine nel Poggio delle Trav i negli Appennini to-
scani, e bagna Faenza, e sotto questa cittá, al nord 
di Ravenna, cade nel mare Adriá t ico. 

Dante nomina i l Lamone per indicare Faenza do-
minata a suo tempo, da Mainardo Pagano di Susinana, 
che avea per stemma un leone azzurro in campo 
blanco: 

Le cittá di Lamone e di Santerno 
conduce i l leoncel dal nido bianco, 
che muta parte dalla state al verno ( 3 ) . 

L a n g i a o L a n g r i a . Nome di una fonte nella 
Nemea, mostrata da Isifile ai sette re che guerreg-
giavano contro Tebe. 

(1) Bocci, D i^ . Dantesco. (3) Inf. X X V I I , 49. 
(2) Inf. X X , 61. 
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Isifile, figlia del re Toante, regina di Lenmeno, 
dopo resterminio dei maschi, ebbe da Giasone, duce 
degli Argonauti , due figli, Toante ed Euneo, che al-
levó stando in mezzo ai boschi. Presa dai Corsari, 
fu venduta a Licurgo re di Nemea, i l quale la fece 
nutrice e custode del suo figiio Ofelte. Mentre un 
giorno stava con i l fanciullo i n una selva presso Nemea, 
passarono i n quel luogo i sette re che combattevano 
Tebe, ed essendo assetati, pregarono Isifile di mostrar 
loro una fontana. Isifile depose i l fanciullo sull'erba 
e mos t ró agli eroi la fonte di Langia. Mentr 'ella era 
con i guerrieri, un serpente morse Ofelte e l'uccise. 
Licurgo condanno Isifile a prigionia ed a morte, ma 
i figli di Isifile, Toante ed Euneo, combattendo, la 
liberarono dalla condanna. Dante accenna a Langia 
per Isifile che indica ai re assetati la fonte di Langia. 
I I Poeta fa ricordare i l fatto di Isifile dal poeta Stazio: 

Vedesi quella che mostró Langia : 
evvi la figlia di Tiresia e Teti, 
e con le suore sue Deidamia(i). 

L a t e r a n o , Lateranus, luogo i l cui nome che de
riva daH'antiea e nobile famiglia dei Laterani di Roma 
che v i possedevano case ed un grande palazzo, di cui 
fanno ricordo Sesto Rufo, Publio Vit tore, Giulio Capito-
lino ed al tr i . Qiiesta possessione Lateranense era nella 
regione Celimontana, presso la porta di tal nome. Fu-
rono di questa famiglia due Sesti, un Torquato, L u 
cio Sestilio, che fu consolé insieme al l ' imperatore 
Lucio Vero, Aulo trionfatore dei Bri tanni e i l suo 
ñipóte Plauzio, che era consolé designato nell 'anno 
65 di Cristo, quando si uni con Pisone e Séneca ai 
congiurati contro Nerone. Per questo, insieme al poeta 
Lucano e ad al t r i , fu vi t t ima del feroce imperatore (2). 
I I quale, sventata la congiura, fece confiscare i l pa
lazzo, le case e g l i o r t i Laterani, presso i l Sesso-

(1) Ptirg. X X I I , 112. (2) TÁCITO, Jnt í . X V . 
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r i a n o ( i ) . Gr impera tor i romani considerarono i l pa-
lazzo di Laterano come imperiale, perché venuto in 
dominio del fisco. 

I I palazzo seguitó a chiamarsi Lateranense, e la 
contrada che g l i era presso fu detta di Laterano. Mas-
simiano Ercole, unito neU'impero a Diocleziano, l 'anno 
286, e che regnó fino al 305, concesse i l palazzo di 
Laterano alia sua figlia Fausta, che fu moglie di Co-
stantino i l Grande, onde si ch iamó Casa Fausta. A l i a 
morte ignominiosa di Fausta, i l palazzo riprese i l suo 
nome di Laterano e si vuole che Costantino i l Grande, 
dopo aA êr ricevuto i l battesimo, 1' anno 324 lo do-
nasse a s. Silvestro I e che questi edificasse i v i stesso 
la Basifica, dedicándola al Salvatore ed ai santi Gio-
vanni Battista ed Evangelista. 

Quindi la chiesa di Laterano, col suo celebre Pa-
triarchio, divenne la Cattedrale di Roma, presso la 
quale dimoravano i Pontefici. Per questo Laterano 
viene da Dante considerato come i l centro della vita cri
stiana di Roma, e in certa guisa come lo stesso papato. 

I I poeta alinde due volte a Laterano; la prima 
quando fa narrare da Guido da Montefeltro i l richie-
stogli consiglio per la disfatta dei Colonnesi, i quali 
avevano le loro case presso i l Laterano: 

Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 
e non con Saracin', né con Giudei; 

che ciascun suo nímico era cristiano, 
e nessuno era stato a vincer Acri, 
né mercábante in térra di Soldano; 

né sommo uficio, né ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capestro 
che solea far l i suoi cinti piü macri ( 2 ) . 

Un'al t ra volta nomina Laterano per far conoscere 
lo stupore che ebbe nel vedere le ultime maraviglie 
paradisiache: 

Se i barbari, venendo da tal plaga, 
che ciascun giorno d'Elice si cuopra, 
rotante col suo figlio ond'ell'é vaga, 

( i ) GIOVEKALE, Sátira X . (2) Inf. X X V I I , 85. 
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vedendo Roma e l'ardua sua opra 
stunefacénsi, quando Laterano 
alie coso mortali ando di sopra; 

io, che al divino dall'umano, 
. all'eterno dal tempo era venuto, 

e di Fiorenza in popol giusto e sano, 
di che stupor dovea esser compiutoX 

certo tra esso e i l gaudio mi facea 
libito non udire, e starmi m u t o ( i ) . 

Dante qui allude alia grandezza morale del Late-
rano sacro, dominante a tutto i l mondo, dopo la pace 
Costantiniana. Alcuni vorrebbero che si accennasse 
alia grandezza materiale deU'Impero Romano (2). Ma 
questo non sembra probabile, perché i l tempo i n che 
Laterano divenne per confisca, palazzo imperiale, non 
é i l momento storico di maggiore importanza della 
influenza mondiale deU'Impero. 

Neanche é da tenersi per ragionevole l 'opinione, 
che Dante volesse far memoria del tempo del giu-
bileo di Bonifacio V I H (3), perché non pare possibile 
che Dante chiamasse barbari i pellegrini accorrenti 
a Roma per la perdonanza (4). 

L a v a g n a o L a v a g n o , fiumicello che scatu-
risce dall 'Appennino e che scende traSestri e Chiavari, 
terre della riviera oriéntale di Genova, e che dopo 
breve corso cade nel Medi ter ráneo. Esso non é no-
minato da Dante, ma solamente accennato per i suoi 
caratteri e per la sua posizione. 

Da questo fiume trasse nome la contea dei Fieschi, 
che furono percio detti « Conti di, Lavagna » ; onde 
Dante fa diré da Adriano V di detta famiglia, con-
dannato fra g l i avari del Purgatorio: 

Intra Siestri e Chiavari si adima 
una fiumana bella, e del suo nome 
lo titol del mió sangue fa sua cima (5 ) . 

(1) Par. X X X I , 31. (3 ) AMBR. BENASS. 
(2) BUTI, LAND. V E L L . DAN. (4) SCARTAZZINI, G 

LOME. ; V . BASSERMANN, Orme (5) Purg. X I X , 100 
di Dante. 

o n i . 
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L a z i o , Latium, antica centrada d' Italia, all 'o-
riente del Tevere. 

L ' antico Lazio non oceupava che una parte di 
quella regione, che fu poi detta Campagna di Roma 
che dal Tevere si estende fino al Capo Circeo, Pro-
montorium Circaeum; ma poiché g l i Aurunci , g l i Er-
nici , g l i Equi, i Volsci, i Rutuli e g l i Ausoni furono 
tu t t i compres! col nome di Lat in i , i l nuovo Lazio si 
estese fino al Volturno. Gl i Aborigeni ne furono i 
p r imi abitatori, poi si aggiunsero ad esSi i Pelasgi 
ed i T i r ren i che profittarono della decadenza di questi 
u l t imi . Plinio pone in quarto luogo i Siculi, fra i pr imi 
abitatori del Lazio, Questo paese, dal quale sorsero i 
dominatori del mondo e che, secondo alcuni, diede 
i l suo nome al l ' I ta l ia forse fu detto Lazio, da una 
voce ebraica, che significa « magia » alia quale erano 
addetti assai gl i abitatori di tale regione. Ma crediamo 
piü probabile che 1' e t imología di Lazio venga dal 
verbo Jateo, perché Saturno v i sí ricovro scampato 
all ' ira di Giove (1), o forse anche dal re Latino. 

I I Lazio antico, cioé i l Lazio dopo la venuta di 
• Enea e di Evandro, ebbe per cittá Ostia, Laurento 
detta « t é r r a Saturnia », Gíanícolo, Gabbio, Preneste o 
Palestrina, Tuscolo, poi Frascat í , Labico, Ariccia, Bo-
ville e Ortona. Evandro v i aggiunse Pallanteo T i -
bure, e Catillo, prefetto dell'armata navale di Evandro, 
T i v o l i . I Troiani venuti con Enea v i fondarono La-
vinio, ed Ascanio Alba. 

Dopo la vi t toria del Tro ian i sopra i l re Turno, 
i l Lazio fu accresciuto del paese del Rutul i , .che com-
prendeva Ardea, come capitale fondata dal re Pilunno, 
Afrodisio e Castel d ' Inv i . Finalmente i Romani este-
sero i l Lazio anche di piü, aggiungendovi i Volsci, 
g l i Aurunci , g l i Ernici e g l i Equi. I I Lazio ebbe go-
verno monarchico, che duró fino a Numitore, dopo 
del quale i La t in i si governarono a repubblica eleg-

(1) VIRG. En. V I I I , 222. 
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gendosi ogni anno un Dittatore, di due dei quali si 
trova ricordo, cioe di Cluilio e di Mezio Fuffezio. I I 
Lazio ebbe per capitale prima Laurento, poi Lavinio, 
quindi Alba, ed infine Roma. 

Dante nomina i l re Latino, figlio di Fauro e della 
ninfa Marica, fratello di Lavinio, marito di Amata, 
padre di Lavinia, suocero d'Enea; forse colui dal 
quale prese nome i l Lazio, e lo mostra fra gl i eletti 
spiriti del L i m b o : 

Vidi Cammilla c la Pentesilea 
dall'altra parte, e vidi i l re Latino 
che con Lavinia sua figlia sedea ( i ) . 

Dante accenna al Lazio quando chiama latina la 
lingua antica del Lazio, parlando di Lattanzio e della 
sua opera delle Isti tu^ioni: 

Nell'altra piccioletta luce ridc 
quell'avvocato dei tempi cristiani, 
del cui latino Augustin si provvide (2 ) . 

Dá nome di Lat in i ai Romani antichi nell ' en
comio di Sordello a V i r g i l i o : 

« G gloria de' Latin » disse, « per cui 
mostró ció che potea la lingua nostra: 
o pregio eterno del loco ond'io fui » (3 ) . 

Usa spesso i l nome di « l a t i n o » per indicare g l i 
I t a l i an i ; cosi é che domanda a Ciampolo, stretto fra 
le branche di Barbarícela, se fra i barattieri v i sia 
alcun Ital iano: 

Lo duca dunque : « Gr di ' degli altri r i i ; 
conosci tu alcun che sia Latino 
sotto la pecc » ? E quegli: « lo mi partü.. . » (4) . 

Lo stesso fa quando si fa indurre da Virg i l io ad 
interrogare Guido da Montefeltro: 

lo era in giuso ancor attento e chino, 
quando i l mió duca mi tentó di costa, 
dicendo : «Parla t u ; questi é latino» (5 ) . 

Adopra la parola « Latino » ,per « I t a l i ano» , quando 

(1 ) Inf. IV , 124. (4) Inf. X X I I , 64. 
(2) Par. X , 118. (5 ) Inf. X X V I I , 31. 
(3) Purg. V I I , 16. 



dománda a Griffolino se v i siano Italiani fra i íal-
satori di moneta: 

Dinne se alcun Latino é tra costero 
che son quinc'entro, se l'unghia t i bastí 
eternalmente a cotesto lavoro ( i ) . 

L'adopta ugualmente, quando fa parlare Omberto 
di Santafiora fra gli orgogliosi del Purgatorio: 

lo fui Latino, e nato d'un gran Tosco : 
Guglielmo Aldobrandesco fu mió padre; 
non so se i l nome suo giammai fu vosco ( 2 ) . 

Cosi puré usa « L a t i n o ; ) per « I ta l i ano », quando 
domanda a Sapia se v i sia qualche Italiano fra g l ' in -
vidiosi del Purgatorio: 

Ditemi, che mi fia grazioso e caro, 
s'anima é qui tra voi che sia latina, 
e forse a lei sará buon, s'io l'apparo » (3 ) . 

Fa chiamare l ' I ta l ia « t é r r a latina » da Guido da 
Montefeltro, che desidera sapere se Dante sia i tal iano: 

Se tu pur mo in questo mondo cieco 
caduto sei di quella dolce térra 
latina, onde mia colpa tutta reco (4 ) . 

Chiama anche c té r ra latina » l ' I ta l ia , quando si 
fa riconoscere nella bolgia nona del cerchio ottavo da 
Pier da Medicina, che é fra i seminatori di discordie: 

E disse : « Tu cui colpa non condanna 
e cui io vidi su in térra latina 
se troppa simiglianza non m'inganna, 

rimembriti di Pier da Medicina» (5) . 
Dante usa « l a t i no » per significare discorso, ora-

zione, forse per richiamare la famosa eloquenza la
tina de l l ' an t ich i tá , specialmente di Cicerone; onde 
fa diré a s. Bonaventura di essere stato indotto a 
lodare s. Francesco dal « l a t ino d i s c r e to» , ossia dal 
discorso ornato e insieme chiaro e distinto di s. T o m -
maso d 'Aquino: 

Ad inveggiar cotanto paladino 
mi mosse la infiammata cortesía 
di fra Tommaso, e i l discreto latino ( 6 ) . 

(1) Inf. X X I X , 88. (4) Inf. X X V I I , 25. 
(2) Purg. X I . 58. (5) Inf. X X V I I I , 70. 
(3 ) Purg. X I I I , 91. (6) Par. X I I , 142. 
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COSÍ usa « l a t i n o » per i l discorso, volendo defi
niré la chiara e precisa favella di Cacciaguida: 

M.i per chiare parole, e con preciso 
Latin, rispóse quell'amor paterno, 
chiuso e parvente del suo proprio r i s o ( i ) . 

Finalmente usa la parola « la t ino » per significare 
modo facile e chiaro di discorso, onde Dante dice a 
Piccarda Donat i : 

Pero non fui a rimembrar festino; 
ma or m'aiuta ció che tu mi dici, 
si che raffigurar m'é piü latino ( 2 ) . 

« L a t i n o » in senso di facile, é usato da G. V i l -
lani (3) per diré che Giovanni X X I I era facile i n 
daré udienza: « assai era latino di daré udienzaw.Ma 
la ragione vera di questo significato non puo tro-
varsi se non che nell'uso comune del linguaggio la
tino del tempo di Dante. Nella Lombardia, quando 
si vuol diré una cosa facile, si dice « é latina », quindi 
la parola « l a t i n a r e » , usata dai conciatori di pelli, 
per togliere con facilita la lana soprapposta alie pelli 
di pecore. 

E ' anche da notare, che Dante stesso usa nel Con-
vito, « latinamente » per fácilmente (4). 

L e m o s i , dal latino Lemovices, potrebbe inten-
dersi per la cittá di Limoges, ma meglio si tiene es-
sere i l Lemogino o Limogino, una provincia di Francia. 
La cinge una lunga linea di alte colline che sonó i l 
prolungamento dei mont i d'Auvergne. I I suo capo-
luogo é Limoges; ha per cittá secondarie Pierre-Buf-
fiére, Saint-Yrieix, Pompadour, Chélus, Lymoutiers, 
e Turenna. 

I suoi fiumi piü notabili s o n ó : la Veziére, I 'Isle, 
la Vienna, la Charente, i l Cher, la Creuse e la Gar-
tempe. Questa provincia fu abitata un tempo dai Le-

(1) Par. X V I I , 34. (4 ) I I , c. 3 ; V. SCARTAZZINI, 
(2 ) Par. I I I , 61. Com. 
(3) X I , 20. 



LEMOSÍ - LENNO 207 

movici. Quindi fu conquistata dai Romani. Augusto 
la congiunse aH'Aquitania; dopo Tinvasione dei V i -
sigoti la dominarono i conti d'Aquitania e di Guyenne 
e quindi cadde i n potere deir inghil terra per i l matr i 
monio di Eleonora d'Aquitania con Enrico i l Planta-
geneto. Filippo Augusto se ne resé padrone nel 1103, 
s. Luigi I X la resé a l l ' Inghi l te r ra nel 1259, finché, 
ma sotto Cario V i l Saggio, nel 1369, fu unita definiti
vamente alia Francia. Dante nomina « L e m o s i » per 
« quel di Lemosi » cioé Gerault de Borneil, poeta pro-
venzale oriundo da Essidueil nel L i m o s i n o ( i ) . Co-
stui yisse dal 1175 fin verso i l 1220. Nacque di famiglia 
popolana. I suoi contemporanei lo tennero per uno 
dei mig l io r i trovatori , onde lo chiamarono «il mae
stro ». 

Dante lo appella i l « cantore della rettitudine » (2). 
A i tempi del poeta, era anteposto ad Arnaldo Da-
niello. L ' A l i g h i e r i ne pensó diversamente, ma la sua 
opinione non puo essere s e g u í t a ( 3 ) . Dante si fa mo
strare da Guido Guinicelli , Arnaldo Daniello e lo fa 
preporre per valore, a Gerault di Lemosi: 

Vcrsi d'amore e prose di roraanai 
soverchió tutti, e lascia dir gli stolti 
che quel di Lemosi'credon ch'avanzi ( 4 ) . 

L e n n o o L e m n o , greco Lemnos, oggi Stali-
mene. Isola vulcanica del mare Egeo, innanzi alia F r i 
gia Minore, dove Giasone t rovó e sedusse Isifile figlia 
del re Toante e regina dell ' isola, dopo l'uccisione 
dei maschi. Essendo Lenno, frequentemente agitata 
dai vulcani, fu considerata come dimora del Dio 
del fuoco, che si diceva v i fosse caduto nel suo pre
cipitare dal cielo. Questa isola fu prima abitata dai 
Pelasgi, i cui maschi furono uccisi i n una notte dalle 
loro mogli per gelosia di vedersi posposte a donne 

(1 ) Vulg, E l . I I , 5, 6, 18, 40, 149-148 ; CANELLO, La vita e le 
67 ; I X , 17. opere del trovaiore Arnaldo Da-

( 2 ) Vulg. E l . I I , 60. niello, Halle, 1883, p. 38 e seg. 
(3) DIEZ, Leben und Werhe, (4) Purg. X X V I , ,118. 
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straniere. Gl i Argonauti v i approdarono poco dopo 
questo fatto, e fu allora che Giasone s'invaghi di 
Isifile. Quindi v i tornarono i Pelasgi e poi v i giun-
sero i Cari i . I n seguito la occupó Darío I , e Milziade 
la sottopose ad Atene. Nelle vicende della Macedonia 
e di Roma, e i n quelle dell ' invasione Musulmana, 
Lenno seguí le sorti della Grecia. Dante nomina Lenno 
per i l fatto di Giasone e di Isifile, e si fa indicare 
nella bolgia infernale dei seduttori Giasone, e ram-
mentare le sue imprese e i l suo fallo: 

I I buon maestro senza mia dimanda 
mi dissc : « Guarda quel grande che viene 
e per dolor non par lagrima spanda. 

« Quanto aspetto reala ancor ritiene! 
quelli é Jason che per core e per senno 
l i Colchi del montón privati fcnc. 

« Egli passó per l'isola di Lenno, 
poi che le ardite femmine spietate 
tutti l i maschi loro a morte dienno. 

« Ivi con segni e con parole órnate 
Isifile ingannó, la giovinetta 
che prima avea tutte l'altre ingannate » ( i ) . 

L e r i c i , Borgo del Genovesato, sulle sponde del 
Medi terráneo, alia destra del golfo- della Spezia, ed a 
sinistra del fiume Magra. Autichissimo feudo dei Ma-
laspina, che lo cedettero ai Genovesi nel 1174, i 
quali ne abbatterono la rocca. I Pisani lo circonda-
rono di mura e di castelli; venne poi i n dominio 
dei Genovesi dopo la battaglia della Meloria. Sulla 
porta della cappella dell 'antica rocca, é scolpita que-
sta iscrizione: « L ' a n n o 1265, Genova m i conquisto 
valorosamente, pugnando in campo aperto, poi m i 
cinse d' ogni intorno di forti mura : cosi con vigile 
cura essa salva i suoi d i r i t t i ; impoverisce invero chi 
tiene trascurate le proprie difese. Cosi spetta di pian-
gere a chi avendomi, m i neglesse ». (2). 

Era Lerici piccola cittadina, con piccolo porto di 
mare posto nel golfo della Spezia. Dante nomina Le-

(1 ) Inf. X V I I I , 82. (2 ) LORIA, L'IíaUa nella D. C. 
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r ici , ove paragona la ripidezza delle spalle alpestri 
della montagna del Purgatorio con le ripide scogliere 
della riviera Genovese: 

Tra Lerici e Turbia, la piú diserta, 
la piü romita via é una scala, . 
verso di quella, agevole ed aperta (1). 

I I Poeta con questa terzina abbraccia a colpo d'oc-
chio tutta la linea della riviera Genovese di ponente. 

L e t e o L e t é , dal greco Lede, che significa oblio, 
dimenticanza. Fiume immaginato dai gentil i , passato 
i l quale, si dimenticava tutto ció che era avvenuto 
prima. Secondo Dante, apparisce scaturire dalla stessa 
sorgente dell ' Eunoé . Esso scende in direzione opposta 
alia montagna del Purgatorio. Passa peí Paradiso ter
restre, indi piega ai piedi del monte e precipita per 
i l foro d 'un sasso nel centro della térra . Le anime 
tuffate i i e l l ' acqua di Lete, perdono la memoria dei 
peccati commessi. Sebbene i fiumi infernali abbiano 
una sola origine, cioé le fessure della figura del Ve-
glio dell'isola di Creta, i l Lete non puó apparire nel-
1'Inferno, ove non puó avvenire dimenticanza delle 
colpe commesse, ma solamente nel Purgatorio. Quindi 
1' avvertenza di Vi rg i l io a Dante: 

Ed io ancor : «Maestro, ove si trova 
FJegetonte e Leté? Che dell'un taci, 
e 1'altro di ' che si fa d'esta piova ? » 

<c In tutte tue question certo mi piaci » 
rispóse, « ma il bollor dell'acqua rossa 
dovea ben solver l'una che tu faci. 

« Leté vedrai, ma fuor di questa fbssa, 
lá ove vanno 1'anime a lavarsi 
quando la colpa pentuta é rimossa » ( 2 ) . 

Dante l'accenna quando si fa diré da Guido Gui-
nicelli che le sue parole lasciavano in lu i ricordo in-
cancellabile: 

Ed egli a me: « Tu lasci tal vestigio, 
per quel ch' i ' odo, in me e tanto chiaro, 
che Lete nol puó torre né far bigio ( 3 ) . 

(1) Pura. I I I , 49. (3 ) Purg. X X V I , 106. 
(2) / « / . X I V , 130. 
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Nomina Lete quando fa dichiarare da Matelda g l i 
effetti di questo fiume insieme a quegli d e l l ' E u n o é : 

Da questa parte con virtú discende, 
che toglie altrui memoria del peccato ; 
dall'ahra, d'ogni ben fatto la rende. 

Quinci Leté, cosí dall'altro lato 
Eunoe si chiama, e non adopra, 
se quinci e quindi pria non é gustato ( i ) . 

Dante si fa ricordare i l Lete da Beatrice, che lo 
rimprovera e g l i fa osservare che non si possono ot-
tenere g l i effetti di tal fiume, senza prima avere pro-
vato le amarezze del pentimento: 

Alto fato di Dio sarebbe rotto, 
se Leté si passasse, e tal vivanda 
fosse gustata senza alcuno scotto 

di pentimento che lagrime spanda ( 2 ) . 
Fa nominare i l Lete un 'a l t ra volta da Beatrice 

che g l i fa osservare avere i l fiume prodotto i suoi 
effetti: 

Ond' io risposi lei : « Non mi ricorda 
ch' io straniassi me giammai da voi 
ne honne coscienza che rimorda ». 

« E se tu ricordar non te ne puoi » 
sorridendo rispóse, « or t i rammenta, 
come bevesti di Leté ancoi; 

«e se dal fummo fuoco s'argomenta, 
cotesta oblivíon chiaro conchiude 
colpa nella tua voglia altrove attenta ( 3 ) . 

É ricordato i l Lete, quando Matelda fa notare 
che questo fiume non puó far dimenticare le cose dette 
al Poeta, perché buone, ond'essa risponde a Bea
trice : 

Questo, ed altre cose 
dette gli son per me; e son sicura 
che l'acqua di Leté non gliel nascose ( 4 ) . 

Altrove Dante fa notare i l luogo onde i l Lete 
precipita nal centro della té r ra , onde si fa diré da 
V i r g i l i o : 

Loco é laggiú da Belzebü rimoto 
tanto, quanto la tomba si distende, 
che non per vista, ma per suono é noto 

(1 ) Purg. X X V I I I , 127. (3) Purg. X X X I I I , 91. 
(2 ) Purg. X X X , 142. (4 ) Purg. X X X I I ) , 121. 



d' un ruscelletto che quivi discende 
per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso 
col corso ch'egli avvolge, e poco pende ( i ) . 

Ricorda i l Lete quando muove ad esso insieme a 
Matelda: 

Allor si mosse contra i l fiume, andando 
su per la riva, ed io pari di lei, 
picciol passo con picciol seguitando ( 2 ) . 

Dante descrive i l fiume Lete: 
L'acqua splendeva dal sinistro flanco, 

e rendea a me la mia sinistra costa, 
s'io riguardava in lei, come specchio anco ( 3 ) . 

I I Poeta si specchia nelle acque di Lete : 
Gli occhi mi cadder giü nel chiaro fonte; 

ma veggendomi in esso, i ' trassi all'erba, 
tanta vergogna mi gravó la fronte (4 ) . 

Matelda g l i risponde dall 'altra sponda di Lete: 
« O tu, che sei di la dal fiume sacro», 

volgendo suo parlare a me per punta 
che pur per taglio m'era parut'aero, 

ricominció, seguendo senza cuneta, 
«Di ' , di ' se questo é vero: a tanta aecusa 
tua confession conviene esser congiunta ( 5 ) . 

Si fa diré da Matelda che le idee tr ist i non sonó 
state ancora cancellate dalle acque di Lete : 

Poco sofferse poi disse: « Che pense ? 
rispondi a me; che le memorie triste 
in te non sonó ancor dall'acqua offense » ( 6 ) . 

Beatrice apparisce a Dante oltre i l Le te : • 
Sotto suo velo ed oltre la riviera 

vincer pareami piü sé stessa antica, 
vincer che 1'altre qui, quand'ella c 'era(7). 

Matelda immerge Dante nel fiume Lete : 
Tratto m'avea riel fiume inflno a gola, 

e, tirandosi me retro, sen giva 
sopr'esso l'acqua, Heve come spola ( 8 ) . 

(1) Inf. X X X I V , 127. (5) Purg. X X X I , n 
(2) Purg. X X I X , 7. (6 ) Pur?. X X X I , 10. 
(3) Purg. X X I X , 67. (7 ) Purg. X X X I , 82. 
(4) Purg. X X X , 76. (8 ) Purg. X X X I , 94. 
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L i b i a , dal greco Lihun, dal latino Lyhia, in senso 
largo, non significa che TAfrica, che presso gl i an-
t ichi , non comprendeva l 'Eg i t to , che essi attribuivano 
all 'Asia. La Libia si divide in due grandi parti, cioé 
in Libia interiore che accoglie i paesi posti al sud 
dell 'Atlante, ed in Libia esteriore che contiene l 'an-
tica Libia, e specialmente i l littorale che é fra T r i -
poli e l 'Eg i t to . Dante nomina la Libia come regione 
piena di serpenti: 

Piii non si vanti Libia con sua rena ; 
che, se chelidri, jaculi e faree 
produce, e cencri con anfesibena ( i ) . 

L i l l a , francese Lille. Ci t tá della Fiandra, capo del 
dipartimento del Nord sul canale della Sensée al mare, 
e sulla Deule-Moyenne a 236 chilometri nord-est di 
Parigi. 

Fu fondata da Baldovino I V , conté di Fiandra, e 
.poi quasi interamente demolita dall ' imperatore En-
no I I I , da Filippo Augusto, e da Filippo i l Bello che 
la r iuni alia Francia. Appartenne i n seguito alia Bor-
gogna, all 'Austria, e finalmente alia Spagna, alia 
quale fu tolta da Luig i X I V che la ritenne in suo 
dominio peí trattato di Utrecht. Dante fa nominare 
da Ugo Capeto questa cittá fra quelle che si sareb-
bero volentieri ribellate a Filippo i l Bello, che le aveva 
resé prive della loro indipendenza: 

• Ma, se Doagio, Lilla, Cuanto e Bruggia 
potesser, tostó ne saria vendetta ; 
ed io la chieggio a Lui che tutto giuggia (2) . 

L o g o d o r o . Una delle quattro Giudicature, nelle 
quali fu divisa la Sardegna dai Pisani, dopo averia tolta 
ai Saraceni nel 1117 (3). Era chiamata cosi perché 
si credeva che contenesse miniere d 'oro. Era divisa 
in diciannove dipartimenti, ed era la provincia piü 
grande della Sardegna, avendo u n ' á r e a di 3000 chi-

(1) Inf. X X I V , 85. (3) MtRATORi, Scripf. XV 
(2) Purg. X X , 46. 197 e seg. 
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lometri . Michele Zanche fu giudice di Logodoro, onde 
questo luogo é ricordato da Dante nella bolgia dei 
barattieri, dove Ciampolo accenna a Michele Zanche 
e a frate Gomita : • 

Usa con esso donno Michel Zanche 
di Logodoro; c a dir di Sardigna 
¡e lingue lor non si sentono stanche(i). 

Michele Zanche dapprima siniscalco di Enzo re, 
al quale pervenne per la moglie Adelasia, marchesa 
di Massa, la Giudicatura di Logodoro dopo la morte 
di Enzo. A l t r i ritengono che Michele Zanche ottenesse 
la Giudicatura di Logodoro, sposando Blanca Lanza, 
madre di Enzo. Michele Zanche fu ucciso nel 1275 (2) . 

L o m b a r d i a . É i l paese piü ricco dell ' I tal ia. A l 
tempo di Dante si chiamava Lombardia i l tratto di 
paese che si estendeva dalla cit tá di Vercelli fino a 
Marcabó, castello costruito dai Veneziani sul ter r i 
torio di Ravenna, non lontano dalle foci del Po. Per 
questo confine é indicata da Pier da Medicina la L o m 
bardia; com'era al tempo del Poeta: 

Rimembriti di Pier da Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercelli a Marcabó dichina (3 ) . 

L o n d r a , 1' antica metrópol i dell ' Inghilterra, ora 
del Regno Uni to della Grambrettagna e dell ' Irlanda, 
sulle sponde del Tamigi . Sotto i Romani non era che 
una piccola cittá. Erkenwin, fondando i l regno di 
Essez (526) fece Londra capitale di questo regno. 
Dopo 1' invasione dei Danesi che avvenne sul pr in
cipio del i x secólo, Alfredo la resé capitale de l l ' In-
ghilterra. Dante accenna a Londra peí Tamig i , vo-
lendo ricordare la celebre chiesa ed abadía di West-
minster, ov 'é la cappella delle tombe reali, i n cui 
é la statua di Ar r igo di Cornovaglia, ucciso da Guido 
di Monforte nella chiesa di Viterbo, al quale eresse 
un monumento suo fratello (4). I I centauro Nesso mo-

(1) / « / . X X I I , 88.* (3 ) Inf. X X V I I I , 73. 
(2) SCARTAZZINI, COTO. (4) V, Tamigi, 
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stra a Dante 1' ombra di Guido di Monforte nel cer-
chio settimo ove sonó g l i omic id i : 

Mostrocci un'ombra dall' un canto sola, 
dicendo: « Costui fesse m grembo a Dio 
lo cor che in sul Tamigi ancor si cola » ( i ) . 

L u c c a . Cittá dell ' I talia céntrale , posta presso la 
riva sinistra del fiume Serchio, a 73 chilometri a nord-
ovest da Firenze. Prima íu detta Fridia o Aringia, 
poi Luce o Lucca, come la prima cittá della Toscana 
sorta alia luce del Vangelo. Gl i Etruschi le diedero 
origine, sebbene sia tenuto difficile sapere che fosse nei 
p r imi tempi dalla sua esistenza e solo cominciandosi 
a conoscerne qualche cosa di meno incerto nell'epoca 
romana (2). I L igur i se ne impadronirono fino a che 
non furono to l t i dal comando da Domizio Calvino. 
Fatta municipio romano, i suoi abitanti vennero al 
grado di cittadini, Dopo 1' Impero fu dominata da 
Odoacre, da Teodorico e dai Greci, e quindi dai Goti , 
e poi nuovamente dai Greci. Nel 1119, Lucca si resse 
a repubblica e nominó a governarla cinque consoli, 
e pochi anni dopo acquistó da Guelfo, márchese di 
Toscana, un ' área del giro di 5 miglia. Quindi ottenne 
mol t i privilegi dagl' imperatori e specialmente da Ro
dolfo. Si fece onore nelle guerre contro Pisa, che du-
rarono tre secoli. I nobili esiliati si ricoverarono a 
Venezia e v i portarono l 'arte della seta. Uguccione 
della Faggiola l 'occupó nel 1314 e l'oppresse per t i -
rannia; ma i l popólo lo cacció dopo tre anni. Quindi 
Lucca si elesse a capitano genérale Castruccio degli 
Interminell i , i cui figli ereditarono la dignitá paterna. 
Castruccio fu prode, ma fatale pe' suoi concittadini 
per le guerre contro i Fiorentini, i Pisani, i Pistoiesi 
ne' quindici anni del suo governo. A i tempi di Ca
struccio Lucca dominó Pisa, Pistola, la Lunigiana, 
gran parte della Riviera Ligure di Levante e posse-
dette piü di cento castelli murati , Dante accenna a 

4 

(1) Inf. X I I , 118. (2 ) REPETTI, D i^ . geogr. 
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Lucca nel cerchio ottavo della seconda bolgia, ove 
sonó i seduttori, dicendo ad Alessio degli Interminel l i 
da Lucca: 

Giá t ' ho veduto coi capelli asciutti, 
e sei Alessio Interminei da Lucca ; 
pero t ' adocchio piü che gli altri tutti ( i ) . 

Alessio degli Interminell i , che era ancora vivo 
nel 1295, deve soltanto la sua fama, sia puré vitupe
rosa, ai versi di Dante (2). Dante parla anche di Lucca 
a proposito dei barattieri dei quali stima piena questa 
cittá, quando, fa gridare da uno dei demoni : 

«Del nostro ponte», disse, « o Malebranche, 
ecco un degli anzian' di Santa Zita ; 
mettetel sotto, ch' io torno per anche 

«a quella térra ch'io n'ho ben fornita; 
ognun v' é barattier, fuor che Bonturo, 
del no per l i denar vi si fa ita » (3 ) . 

Bonturo Dati era un capo della parte popolare di 
Lucca, uomo di grande autor i tá (4), ma pare che qui 
Dante lo nomini con amara ironia, come i l peggiore 
dei barattieri e non lo eseluda per eccezione dal nu
mero di essi. 

Poi accenna a Lucca ricordando Buonagiunta de
gl i Overardi, frate gaudente, rinomato rimatore del 
suo tempo, che Dante si fa mostrare da Forese nel 
Purgatorio, nel girone dei golosi: 

t< Questi » e mostró col dito « é Bonagiunta, 
Bonagiunta da Lucca» ( 5 ) . 

Finalmente nomina Lucca quando fa proferiré da 
Bonagiunta, a ñor di labbra e quasi indistintamente, 
i l nome di Gentucca: 

Ma come fa chi guarda e poi fa prezza 
piü d'un che d'altro, fe' io a quel da Lucca, 
che piü parea di me aver contezza. 

Ei mormorava, e non so che « Gentucca » 
sentiva io lá ov'ei sentía la piaga 
della giustizia che si l i pilucca. 

(1) Inf. X V I I I , 121. V I L L . V I I , 122; MIXUTOLI in 
(2) MINUTOLI, in Dante e i l Dante e i l suo secólo ; SCARTAZ-

suo secólo. ZINI, Com. 
(3) Inf. X X I , 37. (5 ) Purg. X X I V , 19. 
(4) MURAT., R. I . S. X , 594; 
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o O anima », diss'io, « che par si vaga 
di parlar meco, fa' si ch' io t ' intenda 
e te e me col tuo parlare appaga ». 

« Femmina é nata, e non porta ancor benda », 
cominció ei, « che t i fará piacere 
)a mia cittá, come ch' uom la riprenda » ( i ) . 

Per g l i antichi commentatori e per alcuni anche 
dei moderni, Gentucca non é nome proprio, ma co-
mune, significante « g e n t u c c a » , gente bassa, di v i l 
condizione. Talice da Ricaldone interpreta « Gente 
Ucea »: I d est adhuc; id est: nescio quae gens esthic. 

Convengono in questa opinione strana, anche al
cuni moderni col Bianchi. 

I I primo a daré nel segno affermando Gentucca 
essere nome proprio, fu i l But i che disse: « L ' au-
tore, essendo a Lucca, non poten do stare in Fiorenza, 
puose amore ad una gentil donna chiamata madonna 
Gentucca... per la virtü grande et onestá che era i n 
lei, non per altro amore » (2) . 

Strana anche opinione é quella di coloro che veg-
gono i n Gentucca 1' allegoria della fazione política 
avversa a Dante. Gentucca, donna reale, era nubile 
ancora nell'epoca fittizia della Commedia, e piaeque 
al Poeta e g l i fece piacere la cittá di Lucca, che 
prima aveva oltraggiata come nido di barattieri (3) . 
Notizie sicurissime intorno a Gentucca non e facile 
avere, ma pare che fosse figlia di un tal Ciucchino 
di Guglielmo Moría e che sposasse un Buonaccorso 
di Lazzaro D i Fondora e pare che fosse ancora nel 
fiore della giovinezza nel 1317 (4). 

L u n i . Cittá etrusca che giaceva sulla pianura detta 
ora della Marinella, sulla riva sinistra della Magra. 
Le ruine di questa cittá si veggono i n Sarzana, presso 
un luogo detto di Sarzanello. Da essa prese nome 
l'antica provincia della Lunigiana, onde i l golfo della 
Spezia venne appellato golfo Lunense. Strabone af-

( 1 ) Purg. X X I V , 34. (4) V . MINUTOLI in Dante e 
(2) Com, i l suo secólo. 
(3) Inf. X X I , 41. 
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ferma che Luni non era di straordinaria grandezza, 
e che si scorgevano da essa i mari lontani e la Sar-
degna, e che se ne traevano marmi bianchissimi e 
di vari colorí, ch'erano di gran pregio. T i t o L iv io (1). 
fa menzione del porto di Luni . Questa cittá, sotto i l 
t r iumvirato di Ottaviano, Marco Antonio e Lepido, 
accolse una colonia militare. Dal potere dell ' Impero 
passó a quello dei Visigoti , quindi cadde in balía 
degli imperatori di Oriente, cui fu tolta al principio 
del secólo v i l dai Longobardi che la riunirono paci
ficamente al loro regno (2). 

V i n t i questi e cacciati dai Franchi, L u n i venne 
meno ogni giorno piu sotto i Carolingi. 

Finalmente, saccheggiata piü volte, fu abbando-
nata anche dal clero, quando si trasportarono in Sar-
zana, insieme alie sacre reliquie di Luni , le onorificenze 
della cittá. 

Accennammo di sopra alie ruine dell'antica Lun i . 
Esse consistono in povere macerie d'un antico anfi
teatro, fra la strada póstale di Genova e i l litorale 
della Marinella, un miglio a ponente della celebre 
Perignola, e due a levante dal fiume Magra, dalla 
cui foce i campi di Luni distano un migl io , e tre 
miglia dal promontorio del Corvo, onde una delle 
piü care e combattute leggende della vita del Poeta (3) . 

I castelli di Amelia, di Sarzanello e di Fosdinero, 
di Castelnuovo, di Ortonero, di Nicola ed al tr i fanno 
corona al piano di Luni , deserto e squallido. Foche 
cittá messe, a ruina, scarseggiano di monumenti come 
Luni , ond' é contrasto fra gl i archeologi del luogo 
preciso che occupava. Quindi é che fra Vi t to r io da 

, Viterbo la confuse con Carrara, Giacinto Vinc io l i con 
Avenza, i l Cluviero, i l Lami e lo Chabrol la posero 
alia destra del fiume Magra; Lu ig i Bossi la collocó 
nel luogo o v ' é Sarzana; alcuni vollero che sorgesse 

(1) Lib. X X X V I . (3) FERDINÁNDO POTESTÁ, I I 
(2 ) V. FREDEGANE, DUCHESNE, Pre^iosissimo Sangue di N . S. 

FRANC. vol. V, c. 17. G. C. in Sardana. 
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ov ' é la Spezia, e Scipione Maífei disse di non avere 
potuto trovare una sola delle pretese antichitá di 
Lun i . Fazio degli Uberti , Giovanni Valerani, Fran
cesco Petrarca, Leonardo Albert i , favoleggiarono di 
essa come di T ro i a ; né dissero di questa cittá cose 
meno strane Giulio Cesare Scaligero, Domenico Van-
delli ed altri ( i ) . 

Ma se col volgere dei tempi, la storia dell 'origine 
di Luni si resé tanto oscura, non accadde cosi dei 
fasti di questa cittá nel-la storia e nella letteratura, 
durante l'epoca romana. Marziale ricorda che gl i abi-
tanti della Lunigiana imprimevano 1'emblema della 
luna sui monumenti, sulle bandiere e anche sulle 
cortecce dei loro formaggi. Ennio, che si t rovó in 
Luni , sotto i l comando del consolé T i to Manilo, ne 
loda i l porto ed invita i Romani a visitarlo. Lucano 
illustra nella Farsaglia i suoi aruspici. Giovenale ac-
cenna nella terza Sátira alie ricche cave che forni-
vano i marmi a Roma, tanto da essere bastevoli ad 
innalzare la colonna Traiana, e Plinio i l vecchio (2) 
dice tale essere stato a suo tempo i l commercio dei 
marmi di Lun i con Roma, che peí trasporto dei me-
desimi si dovettero fabbricare barche d' una forma 
semplicissima e del tutto nuova. É bella la descri-
zione di Lun i fatta da Ruti l io Numaziano (a. 416 
a 420 del l 'éra volgare). 

Dante ricorda Lun i parlando dell ' indovino Aronta, 
avvinghiato a l l ' altro indovino Tiresia e allude alia 
ricchezza dei suoi m a r m i : 

Aronta é quei che al ventre gli s'atterga, 
che ne' monti di Luni (dove ronca 
lo Carrarese che di sotto alberga) 

ebbe tra bianchi marmi la spelonca 
per sua dimora; onde a guardar le stelle 
e i l mar non gli era la veduta tronca ( 3 ) . 

( 1 ) REPETTI, Di%. geogr, ecc. ; della cittá di Luni. 
BONAVENTURA DE Rossi. Dell'ori- (2) Hist. Nat. X X X V , c. i . 
aine di Luni e delle prime dodici (3) Inf. X X , 46. 
cittá di Toscana; C. PROMIS, 
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Altrove Dante ricorda Luni , quando fa rammen-
tare da Cacciaguida i l decadimento d'alcune c i t tá : 

Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia 
come son ite, e come se ne vanno 
diretro ad esse Chiusi e SinigagHa : 

udir come le schiatte si disfanno, 
non t i parra nuova cosa né forte, 
poscia che le cittadi termine hanno (1 ) . 

Luni cominció a decadere sul declinare del v i se
cólo. S. Gregorio Magno, scrivendo nel 600 a s. Ve-
nanzio vescovo di Luni , dopo averio invitato a sov-
venire la Chiesa di Fiesole, g l i fa esortazione a cu
rare i l patrimonio della sua Chiesa, perché, ridonata 
la pace, possa essere restituita ogni cosa a chi si do-
veva, senza dilazione e controversia (2). S. Gregorio 
presentiva fin d'allora l'invasione longobardica, per 
la quale Lun i sofíri molto, onde passando da vicenda in 
vicenda, cadde nelle mani di vari signori, fra i quali 
Gandolfo del fu Enrico da Lucca e i Malaspina. Dante 
fu ambasciatore dei marchesi Franceschino, Moroello 
e Corradino Malaspina per conchiudere la pace con 
Antonio vescovo di L u n i che riusci a riamicare con i 
Malaspina. D i ció si ha prova per un documento del 
6 ottobre 1306 (3). Ma quando Dante andava al ve
scovo Antonio, giá Lun i era guasta per le frequenti 
alluvioni, per le ampie paludi prodotte dagli strari-
pamenti della Magra, tanto che i l Vi l lan i scriveva: 
« Luni é deserta e la contrada é malsana » (4). 

M 
M a c r a o M a g r a . Fiume della Lunigiana che 

deriva dall 'Appennino, specialmente dal monte Ta-
vola ad ovest del colle di Cisa. É varcato a Pontre-
mol i da un ponte, peí quale quella cittá ha nome da 

(1) Par, X V I , 73. letteratura italiana, v o \ . V 1 ? , ^ . 
(2 ) Ep. lib. X , ep. 44. (4) Siórie. V , TARGIONI TOZ-
(3) V . A . BARTOLI, Storia della ZETTI, Viaggi, t. X I , p. 22. 
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Pons Tremulus. Costeggia i terr i tori di Bagnone, 
Aul la , Sarzana, Vezzena e 1' Erico, e cade nelle ac-
que del fiume della Spezia. A i tempi dell'antica Roma 
segnava i confini d 'I talia dalla parte di Toscana; a 
quelli di Dante segnava i l i m i t i tra le Repubbliche 
di Genova e di Firenze. Infatt i i l lago di Bagnone, 
posto sulla sua riva destra, nel secólo x n fu dato dai 
Malaspina in sub-feudo ai Nobil i di Bagnone che lo 
passarono alia Repubblica di Firenze. I I borgo di 
Aulla , sulla stessa sponda, apparteneva anche alia 
Repubblica Florentina, e nei dintorni di esso si vede 
un forte castello, eretto dai Fiorentini per far fronte 
ai Genovesi; invece la piccola cittá di Sarzana, posta 
sull'altra sponda, per liberarsi dalla tirannia di Ca-
struccio Castracane, signore di Lucca, s' era data ai 
Genovesi; come puré i l borgo di Vezzana, giá feudo 
della famiglia Nobi l i , era andato sotto i l dominio dei 
Genovesi, del che fanno fede i ruderi di antichi ca-
stelli che v i aveva fatto costruire la Repubblica di 
Genova. I I borgo di Lerici ( i ) , che é nella stessa 
sponda, fu tolto dai Genovesi ai Pisani dopo la bat-
taglia della Meloria (2). 

Dante nomina la Macra per dinotare Marsiglia, 
patria di Folco, perché questa cittá é posta fra la 
Macra e I ' Ebro: 

Di quella valle fu' io Httorano 
tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, 
lo Genovese parte dai Toscano ( 3 ) . 

L ' ult imo verso allude alia divisione delle due 
Repubbliche. 

M a i o l i c a , latino Maior, ora Maiorca, Maiolica 
o Mallorca. La principale delle isole Baleari, onde 
ebbe nome di Balearis Maior. La cittá sua principale 
é Palma, che é capoluogo di tutte le isole Baleari. 
Maiolica o Maiorca, prima appartenne ai Cartagi-

(1) V. Lerici, vina Commedia. 
(2 ) LORIA, L'Italia nella Di- (3) Par. I X , 
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nesi, quindi ai Romani che v i fondarono Palma e 
Pollenza e v i mandarono una larga colonia di abi-
t an t i ; poi ne presero dominio i Pisani e quindi i 
Saraceni, cui la tolsero g l i Aragonés ! nel I2'30. Gia-

• como I d'Aragona la eresse i n regno diviso, unen-
dovi le altre isole Baleari e la contea di Montpellier 
per assegnarla al suo figlio Giacomo, Da ult imo 
venne unita alia Spagna e rimase sempre i n tale 
stato. 

Dante nomina Maiolica per circoscrivere con essa 
da un lato e con Cipro dall'altro tutto i l Mediter
ráneo, infestato allora dalle scorrerie dei p i r a t i : 

Tra 1' ¡sola di Cipri e di Maiolica 
non vide mai si gran fallo Nettuno 
non da pirati, non da gente Argolica ( i ) . 

A i te.npi di Dante Maiorca era detta Maiolica ( 2 ) . 

Ma l ebo lge . É una parola inventata da Dante 
per denotare una parte della topografía del suo I n 
ferno ; una specie di formóla geografíca della sua i n -
venzione architettonica infernale. Pare che egli abbia 
voluto indicare con questa parola, cattive cavitá, mali 
ripostigli, specie di sacchi o valigie, perché la parola 
« bolgia » o « bulgia » significa tasca, nella quale si 
accolgono le varié specie dei frodolenti. L ' ottavo 
cerchio appunto é diviso in dieci bolgie che conten-
gono le var ié classi dei dannati per frode. Dante dá 
come i l disegno di Malebolge facendo vedere nel mezzo 
del campo maligno i l gran pozzo profondo: 

Loco é in inferno detto Malebolge, 
tutto di pietra e di color ferrigno, 
come la cerchia che d' interno i l volge, 

Nel dritto mezzo del campo maligno 
vaneggia un pozzo assai largo e profondo 
di cui suo loco diceró l'ordigno. 

Quel cinghio che rimane adunque é tondo, 
tra il pozzo e i l pié dell'alta ripa dura 
ed ha distinto in dieci valli i l fondo ( 3 ) . 

(1) ínf, X X V H I , Ra. (3) Inf. XV1I1, 1. 
(2) SCARTAZZINI, Ene. Dant. 
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Nomina Malebolge, tenendo contó della quinta 
bolgia dei barattieri, che chiama fessura, perché i n -
cavata nella roccia: 

Cosí di ponte in ponte altro parlando 
che la mia commedla cantar non cura, 
venimmo, e tenevamo i l colmo, quando 

ristemmo per veder l'altra fessura 
di Malebolge, e gli altri pianti vani ; 
e vidila mirabilmente oscura ( i ) , 

Nell'appressarsi alia bolgia settima, vuol daré idea 
dello scemarsi d'altezza degli argini delle bolge, mano 
mano che si va verso i l centro, essendo tutto i l ter
reno di Malebolge un piano incl inato: 

Ma perché Malebolge in ver la porta 
del bassissimo pozzo tutta pende, 
lo sito di ciascuna valle porta 

che l'una costa surge e l'altra scende; 
noi pur venimmo alfin in su la punta 
onde 1'ultima pietra si scoscende. 

La lena m'era del polmon si munta, 
quando fui su, ch' io non potea piü oltre, 
anzi mi assisi nella prima giunta ( 2 ) , 

Narra di essere giunto alia decima bolgia, ove sonó 
i falsatori di ogni genere: 

Quando noi fummo in su 1'ultima chiostra 
di Malebolge, si che i suoi conversi 
potean parere alia veduta nostra, 

lamenti saettaron me diversi, 
che di pietá ferrati avean gli strali ; 
ond' io gli orecchi con le man copersi ( 3 ) . 

M a l t a , per alcuni prigione di cittadella edificata 
da Ezzelino^ da Romano, presso Bolsena. Per al tr i p r i 
gione d'una torre di Viterbo adoperata nel 1255 per 
gli ecclesiastici (4). Per al t r i una prigione di Roma 
stabilita puré per g l i ecclesiastici (5). Peí Muratori (6) 
e per al t r i carcere di cittadella nel Padovano, edifi
cata da Ezzelino da Romano. Secondo al t r i una pr i 
gione, ma non di luogo determinato (7) . 

(1) Inf. X X I , 1. (6) Anliq. Ital. I V , 1139 a" 
(2 ) Inf. X X I V , 37. 1251. 
(3 ) Inf. X X I X , 40. (7 ) CASS. FAI.S. BOCC. BENV. 
( 4 ) LAN. AN. FIOR . ecc. DA IMOLA, BUTI, SERRAV. VEI.I , . 
( 5 ) O T . PIETRO DI DAN., ecc. TALL. DAN. 
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Non ammettiamo che Dante parli della prigione 
di Bolsena, perché avrebbe dovuto usare la parola 
Marta e non Malta, perché presso a Bolsena é i l 
fiume Marta. I I paesello Marta e l ' isola Martana, 
forse luogo di relegazione della regina Amalasunta, 
fatto fare dal marito Teodato, avrá fatto sorgere l'idea 
che Marta di Bolsena potesse essere la Malta di Dante; 
né si puó opinare per la Malta di Padova, perché a 
tempo di Dante, cessata la ferocia degli Ezzelini, non 
si poteva ricordare una tale prigione. Tanto meno si 
puó credere che Dante alludesse alia Malta di Roma, 
della quale non é memoria. Una notizia tratta dalla 
cronaca di Viterbo scritta da Niccoló della Tuccia 
nel 1255 c'induce a credere trattarsi della prigione 
di Vi terbo; ecco le parole della cronaca: « I Viter-
besi fecero una prigione oscurissima i n un fondo di 
torre, allato alia porta di Ponte Tremol i , la quale 
era chiamata la Malta, ove i l papa metteva i suoi 
prigioni » (1) . 

Dante nomina Malta come prigione degna del 
vescovo di Peltre, appunto perché nella prigione v i -
terbese erano chiusi anche g i i uomini di Chiesa: 

Piangerá Feltro ancora la diffalta 
deirempio suo pastor, che sará sconcia 
si che per símil non s'entró in Malta ( 2 ) . 

M a n t o v a , Mantua. Antica cittá dell ' Italia set-
tentrionale, posta i n mezzo ad una palude formata 
dal Mincio, e su un ' isoletta del fiume medesimo, ca-
poluogo della provincia che ne prende i l nome. La 
sua origine é ignota. A l t r i la dissero fatta sorgere 
dagli Etruschi e propriamente da Ocno, altri con 
Dante, dal l ' indovina Manto, figlia del tebano T i -

(1) V. CIAMPI IGNAZIO, Un I , 31 e seg. ; V. CÍAN, La Malta 
Municipio italiano all'etá di Dan- Dantesca, negli Atti della R. Ac-
te, in Art i e Lettere, 52 ; ORIOLI, cademia di Torino, vol. X X I X , 
La prigione Malta presso Dante, 1893-94. 
in Spighe e Paglie, Corfü, 1844, (2) Par. I X , 52. 
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resia. É piü probabile che avesse origine nel tempo 
della guerra di Troia ( i ) . 

E certo per altro che g l i Etruschi la dominarono 
per molto tempo, e le diedero forma di piccola cittá. 
Nell'occupazione dei Galli divenne proprietá dei Ce-
nomani, che 1'ingrandirono fino al canale del Rio, 
da settentrione a mezzogiorno. Fu poi posseduta dai 
Romani, quando questi conquistarono le Gallie. Al lora 
superó i l i m i t i del detto canale, prendendo Tarea che 
ha al presente. Divenne municipio per la legge Giulia, 
ma non s 'adornó di monumenti in quell 'éra felice. 
Augusto ne fece distribuiré le terre ai soldati e di 
queste Virg i l io ebbe una parte. Alia decadenza del-
1' Impero fu presa di mira dai barbari e minacciata i n 
da rno da At t i l a . Fu sottomessa da Odoacre, da Teodo-
rico, dai suoi successori, dagli esarchi di Ravenna, dagli 
Imperatori di Bisanzio, dopo che Narsete cacció i Goti . 
Fu poi imita al regno dei Longobardi. Garlo Magno 
le diede un vescovo nell'anno 813, fu dominata da 
un conté, poi divenne feudo imperiale. Fece fronte 
all'invasione degli Ungheri e dei Saraceni, fu deva-
stata negli scompigli del secólo i x , e cadde sotto i l 
dominio della casa di Ganossa, della quale fu l 'ul t ima 
la contessa Matilde. Risorta a repubblica, fece parte 
della lega Lombarda e contras tó con Ezzelino da 
Romano; i conti Casalodi o Casoldi, della famiglia 
di Lodi , chiamarono nel 1215 i Mantovani a com-
battere contro i Reggiani e i Cremonesi, assedianti i l 
castello dei Gonzaga, ora borgo della Riva del Po 
Vecchio, a 24 chilometri da Mantova. I Mantovani si 
unirono ai Veronesi per rispondere a l l ' i nv i to (1220). 
Reggiani, Cremonesi e Parmegiani espugnarono i l ca
stello dei 'Gonzaga difeso dai Casalodi aiutati dai 
Mantovani. Morto Ottone I V , Federico I I venne a 
prendere la corona in Italia, passó per Verona e per 
Mantova, e si fermó a Governolo. I I vescovo di Man-

(1) V . VIRG. Geora. I I I , 12, 
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tova impose a Federico I I di dichiarare Alberto di 
Casalodi decaduto dal possesso del castello dei Gon-
zaga e di rendere questo al Pontefice, come ereditá 
della contessa Matilde. Nel 1226 uno dei conti di 
Casalodi ripiglió i l comando di Mantova come pode-
stá. Nel 1268 le fazioni di Mantova erano divise in 
« quarti » o quartieri. I capi dei parti t i erano i Casa
lodi, g l i A r l o t t i , i Buonaccolsi, i Zanicalli. Nel 1271 
Pinamonte dei Buonaccolsi, divenuto popolarissimo, 
persuase con astuzia Alberto dei Casalodi a cacciare 
di Mantova i Nobi l i suoi amici, perché odiati dal 
popólo. Alberto cadde nel tradimento e Pinamonte 
trionfó insieme ad Ottonello dei Zanicalli. Pinamonte, 
morto Ottonello dei Zanicalli, fu eletto i l 15 feb-
braio nel 1276 capitano genérale del popólo di Man
tova (1), Dante tocca deU'origine di Mantova, come 
dicemmo, attenendosi al l ' opinione ch' essa derivasse 
da Manto, e ricorda anche i l tradimento di Pina-
monte dei Buonaccolsi. 

Dante fa parlare Vi rg i l io i n questo modo: 
Siede Peschiera, bello e forte arnese 

da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
ove la riva intorno piu discese. 

Iví convien che tutto quanto caschi 
ció che in grerabo a Benaco star non puó, 
e fassi fiume, giü pei verdi paschi. 

Tostó che l'acqua a correr mette có, 
non piü Benaco, ma Mincio si chiama 
fino a Governo, dove cade in Po. 

Non molto ha corso che trova una lama 
nella qual si distende e lá impaluda, 
e suol di state talora esser grama. 

Quindi passando la vergine cruda 
vide térra nel mezzo del pantano, 
senza cultura e d'abitanti nuda. 

L i , per fuggire ogni consorzio umano, 
ristette co' suoi servi a far sue arti, 
e visse, e vi lasció suo corpo vano. 

Gli uomini poi che intorno eran sparti, 
s'a'ccolsero a quel loco ch'era forte 
per lo pautan che avea da tutte parti. 

(1) LORIA, L'Italia nella D . C. 
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Fer la citta.sovra quell'ossa morte; 
e per colei che i l loco prima elesse 
Mantoya l'appellár senz'altra serte. 

Giá fur le genti sue dentro piü spesse, 
prima che la mattia di Casalodi 
da Pinamente inganno ricevesse. 

Pero t'assenno, che se tu mai odi 
originar la mia-térra altrimenti, 
la veritá milla menzpgna frodj ( i ) . 

NeU'ultima terzina viene esclusa' l 'opinionc del-
l 'origine etrusca e d'essere questa cittá la patria di 
Vi rg i l io , che fu invece Pietola o Pietole, forse V Andes 
degli antichi, borgo del Mantovano (2). Ma Dante fa 
ricordare Mantova, sotto la quale s'accoglie la piccola 
Pietola, che direi quasi viene da essa assorbita. Anche 
i genitor! di Vi rg i l io sonó detti « Mantovani », mentre 
c da credere che anch'essi fossero nativi di Pietola : 

E l i parenti miei furon Lombardi 
c Mantovan per patria amendui ( 3 ) . 

Mantova fu anche patria di Sordello dei Visconti, 
uno dei piü distinti t rovatori del suo tempo. Costui, 
quando Ezzelino da Romano, nel 1256 invase i l ter
r i tor io di Mantova, difese come capitano di guerra la 
sua patria. Inventó in quest'occasione i l serraglio, 
ampia fossa di ricinto con doppia trincea difesa da 
to r r i e da palude artificiale, della quale forse é un 
avanzo la valle di Buscaldo, la quale conserva tut-
t 'ora i l nome di « S e r r a g l i o » . Del valore di Sordello 
fa anche fede Dante in una delle opere minor i (4). 
Intorno a Sordello abbiamo una completa letteratura, 
della quale dá un sunto lo Scartazzini (5) . Dánte p i -
glia occasione dalla comunanza di patria fra Vi rg i l io 
e Sordello per darci uno dei piü attraenti quadri del 
suo lavoro: 

« Ma vedi lá un'anima, che posta 
sola, soletta verso noi riguarda: 
quella ne insegnerá la via piü tosta ». 

( 1 ) Inf. X X , 70. (4 ) Vulg. E l . I , 15, 7. 
(2) Purg. X V I I I , 82. (5 ) Ene. Dant. vol. I . p. tS^j. 
(3 ) Inf. I , 68. 
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Venimmo a lei. O anima lombarda, 
come ti stavi altera e disdegnosa, 
c nel muover degli occhi onesta e tarda! 

Ella non ci diceva alcim cosa : 
ma lasciavane gir, solo sguardando 
a guisa di león quando si posa 

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando 
che ne mostrasse la miglior salita; 
c quella non rispóse al suo domando; 

ma di nostro pacse e delki vita 
c' inchicse. E i l dolce duca incominciava : 
«Mantova.. .». E I'ombra, tutta in sé romita, 

surse ver lui del loco, ove pria stava, 
dicendo : c< O mantovano, io son Sordello 
della tua térra». E I'un l'altro abbracciava (1 ) . 

Mantova é posta in vista gloriosamente da Dante, 
come la patria del suo duce, del suo maestro. Nella 
narrazione deU'origine della cittá é tenuto contó piü 
della poesia che della storia, piü dell 'idea che della 
cosa. I I Bassermann (2), analizzando i l tratto della ge-
nesi Mantovana, nota alcune difficoltá geografiche 
che si studia di sciogliere, accennando a varianti. A 
noi sembra che i l passo dantesco vada lasciato c o m ' é 
e che sia abbastanza evidente e preciso. 

M a r c a d ' A n c o n a . S' estende dalla frontiera 
degli Abruzzi fino ai confini del Ducato d 'Urbino e 
del l 'Adriá t ico, sul quale ha spiaggia di 115 chilo
metr i . Fu chiamata Marca dai tempo degli Impera
tor i , perché si trovava a marcare i l confine del regno 
dei Longobardi, perché era governata da un már 
chese, e perché stata l imite fra i l Ducato di Spoleto 
e la Romagna. Fu detta « P e n t a p o l i » al tempo dei 
Longobardi, perché accoglieva sotto di sé cinque cittá: 
Ancona, Fano, Pesaro, Osimo, Umana. Cario Magno 
nota ne' suoi Capitolari i l Ducato di Spoleto, la Ro
magna per tre provincie diverse. Le cittá della « Pen
tapoli » al secólo i x , quando Ludovico i l Buono con-
segnó a Pasquale I i l Patrimonio di S. Pietro, erano 

(1) Pura. V I , 58. (2) Orme di Danle, p. 



MARCA D'ANCON A 

le seguenti, secondo i l Muratori ( i ) : Pentapolim, vide-
licet, Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senegalliam, A n -
conani, Humanam, Aerium, Forum Sempronn, Montem 
Feretri, Urhinum, Territorium Saínense, Calles L u -
cealos et Euguhium cuín ómnibus finibus et terris ad 
easdem civitates pertinentes. I I Baronio accenna (2) che 
da Ottone I e da Arr igo I I furono úsate le stesse 
parole. E ' quindi da conchiudersi che daU'añno 817 
nel quale fu inviato i l diploma di donazione da Lo-
dovico a Pasqualc I , le cittá della Pentapoli fossero 
quindici e che tal i rimanessero, anche quando i l nome 
di Pentapoli si mu tó con quello di Marca d A n -
cona (3). Conviene anche osservare che nel venir 
meno la -stirpe di Cario Magno, le provincie italiane 
si divisero in gran parte, in provincie Limitanee dette 
« Marche » con parola gótica cioé « Marche », « Mar-
chesa t i» confini maggiori o minor i . Le Marche piü 
ragguardevoli furono quelle d' Istria, la Trevigiana, 
la Marca d'Ancona, quella di Toscana e l 'altra di 
Ivrea. La piü vasta era la Marca d'Ancona perché 
conteneva varié provincie, distendendosi neU'Umbria, 
nella Flaminia e comprendendo i due Piceni, i l Subur-
bicario e l 'Annonario, nel quale fu prima i l Ducato 
d 'Ürbino. I I t i tolo di Marchia Anconae si nota i n un 
diploma di Federico I I del 1162. Ar r igo V I I , figlio 
di Federico, congiunse la Marca d'Ancona al Ducato 
di Ravenna. Nel 1300 era soggetta a' vari principi 
i taliani (4). 

Dante allude alia Marca Trevigiana per mezzo di 
lacopo del Cassero, dal quale se la fa accennare senza 
nominarla, ma col solo determinarne i confini, per
ché nel 1300 i l regno di Napoli , governato da Cario I I 
d 'Angió , si estendeva fino alia Marca Anconitana, 
cioé fino al T ron to : 

(1 ) Ann. 817. • (3) SIGONIUS, / / . sacr. I. I V . 
(2) Afín. 962, 1014. (<i) LoKik, L'Italia nella D. C. 



MARCA D'ANCONA - MAREMMA 229 

Ond'-iój che so.'o, innanzi agii altri, parlo, 
ti prego, se maí vedi que! paese 
che siede tra Romagna e quel di Cario, 

che tu mi sie de' tuo' prieghi córtese 
in Fano si, che ben per me s'adori, 
perch'io possa purgar le gravi offese ( i ) . 

M a r c a T r e v i g i a n a . Si estendeva a levante 
fino al l 'Adriat ico, a mezzogiorno fino al Po, a ponente 
fino all 'Adige, ed a tramontana fino al Tagliamento. 
Nel 1209, Ottone I I I ne convalidó i privilegi e l ' i m -
m u n i t á ; ebbe fra i suoi reggitori lacopo Tiepolo, 
morto poi doge. Venne poi nelle mani degli Ezze
l in i , de' Carraresi, dei Padovani e degli Scaligeri di 
Verona. 

Dante la fa accennare da Marco Lombardo come 
luogo di ret t i costumi prima che Federico, I I desse 
briga ai Pontefici: 

l n sul paese ch'Adige e Po riga 
solea valore e cortesía trovarsi, 
prima che Federico avesse briga (2 ) . 

M a r c a b Ó , detto anche Mar cantó. Castello nel 
confine di Romagna, sul lido di Venezia, edificato 
dai Veneziani, e preso da Roberto da Polenta e d i -
sfatto quando i Veneziani i l 23 settembre del 1309 
furono y in t i a Ferrara (3). Alcuni argomentano dal-
l'avere Dante nominato Marcabó, che la prima can-
tica non fosse scritta prima del 1309 ma l'argomento 
non ha vigore, perché Dante poteva nominare Mar
cabó mol t i anni piü tardi, tanto piü che i l nome di 
Marcabó fu dato al luogo per tutto i l secólo x i v (4). 

Dante fa nominare Marcabó da Pier da Medicina 
per accennare i confini di Lombardia: 

Rímembrití di Pier da Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercelli a Marcabó dichina ( 5 ) , 

M a r e m m a o M a r i t t i m a . Campagna vicino 
al mare; nel senso piü ampio della parola, quella 

(1) Purg. V, 67. ("4) SCARTAZZINI, Ene. Dant. 
(2) Purg. X V , 115. vol. I I , p. 1200. 
(3) MURAT. Ann. X, a. 1190. (5) Ivf. X X V H I , 73. 
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striscia di té r ra che s'estende lungo la costa occiden-
tale d ' I ta l ia , dal golfo della Spezia a quello di Sa-
lerno, da Lun i a Pesto. Queste due ult ime cittá 
venute i n tanto decadimento, segnano i confini di 
questo tratto di costa e a cosi diré ne incentrano la 
storia (1) . La malaria della M á r e m m a cominció col-
l ' irrompere dei Saraceni nei secoli i x e x. 

Ma i l piü grande dominio malár ico ha avuto 
luogo sulle coste della Toscana meridionale, per ció 
é piü propriamente detta M á r e m m a quella regione 
che é tra Cecina e Corneto. Nota i l Loria (2) che 
tutto i l terreno dall 'Arno al Tevere é coperto dalle 
diramazioni dell 'Appennino, che da Livorno a Piom-
bino giungono con i loro fianchi giü nella costa. Piü 
giü se ne allontanano, lasciando luogo a quei vasti 
impaludamenti che sonó le Maremme, micidiali so-
pratutto nel terreno di Piombino, in quelli di Grosseto, 
e lungo del Bennia. L ' influenza della malaria é m i 
nore sul rovescio dei mont i r ivo l t i aU'Arno e al 
Tevere, e di m í n i m o danno nelle val l i che pendono 
verso Firenze. A i tempi di Dante era nella M á r e m m a 
qualche castello di feudatari. come quello della Pie-
tra, dove fu spenta la Pia dei Tolomei. Ma nel-
l 'e tá piü lontana quei luoghi erano abitati, adorni di 
forti cittá, fra le quali sonó da notare L u n i , Popu-
lonia, Soana, Mascona, Lancedonia, celebre nella 
storia deU'Etruria. La M á r e m m a si divide in Romana 
e Toscana a seconda del territorio in cui s'estende; 
e la Toscana si suddivide i n Lucchese, Pisana, Se-
nese e Volterrana. Oltre aU'aria insalubre, oltre al-
l 'acqüa per lo piü salmastra, rendono malsana la 
M á r e m m a alcuni luoghi i n cui abbondano ret t i l i véle
nos! ed al tr i trist! animal!, come scoiattol!, istric! e 
un'immensa quant i tá di talpe (3). 

(1) BASSERMANN, Orme di D. (3) LORIA, L'Italia nella D. C. 
(3) L'Italia nella Div. Comm. 
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Dante nel ritrarre Caco, cinto dai serpenti, ricorda 
le serpi di Maremma: 

Maremma non cred'io che tante n'abbia 
quante bisce egli avea su per la groppa, 
infin dove comincia nostra labbia (1 ) . 

Ricorda anche la Maremma quando vuol daré 
idea della nona bolgia, ove sonó i falsificatori di 
metall i : 

Qual dolor forá, se degli spedali 
di Valdichiana tra il luglio e il setiembre 
e di Maremma e di Sardigna i ínáli 

fossero in una fossa tutti insembre (2 ) . 

E finalmente ricorda la Pia dei Tolomei uccisa 
dallo sposo Paganello o Nello nel castello della Pietra, 
ma non per influenza di malaria, come nota la leg-
genda, ma facendola gittare da un balcone, di che 
fa fede una voce popolare grossetana che dinota un'a-
vanzo di antico yerone col nome di « Salto della Con-
tessa »: 

Ricorditi di me, che son la P i a : 
Siena mi fe', disfecemi Maremma : 
salsi colui che innanellata, pria, 

Disposata m'aveva con la sua gemma » (3 ) , 

M a r o c c o , M a r r o c c o o M o r r o c c o . Stato del-
l 'Africa settentrionale, i l piü vasto di tutta 1'Africa, 
confinante all'est coll 'Algeria e col Sahara, al sud 
col Sahara medesimo, al nord col Medi ter ráneo, al-
l'ovest coll'Oceano At lánt ico . I I paese é traversato 
dalla catena dell 'Atlante, é ricco di molte sorgenti 
di acque, le quali pero inaridiscono Téstate. U I m 
pero del Marocco tiene i l luogo del i 'ánt ica Mauri
tania Tingitana, ed é stato soggetto successivamente 
ai Romani, ai Vandali, ai Greci ed agli Arabi . Nel 1051 
i Califfi Fa t imi t i , dagli Almorav id i , se ne impadroni-
rono e difusero i l loro dominio sull'Africa settentrio
nale e sulla Spagna. Successero ad essi gli Almohadi 
e gl i Sceriffi. 

(1) luf. X X V , i9. (3 ) Purg. V , 133. 
(2) Inf. X X I X , 46. 
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Dante nomina Marocco quando fa narrare da 
Ulisse i l suo secondo \áaggio, dopo i l ritorno da Troia: 

L'uti lito e l'altro vidi infin la Spagna, 
fin riel Marocco, e l'isola de' Sardi, 
e l'altre che quel mare intorno bagna ( i ) . 

Nomina anche Marocco per fare indicare da V i r 
gilio i l meridiano: 

E giá '1 poeta innanzi mi saliva, 
e dicea : « Vienne omai, vedi ch'e tocco 
meridían dal solé, e dalla riva 

copre la notte giá col pié Marrocco » (2) . 

M a r Rosso. Detto anche Golfo Arábico, ha ad 
occidente rEgi t to< e l 'Abissinia, 1'Arabia a levante 
e a settentrione. É unito al Medi terráneo per mezzo 
del canale di Suez, ed é congiunto al mare delle 
Indie per lo stretto di Babel-Mandeb. Si divide in 
due golfi verso T e s t r e m i t á settentrionale, cioé in 
quello di Suez e in quello di Acuba. Ha 2600 chilo-
metr i di lunghezza, e 240 di larghezza. I I Mar Rosso 
fu la piü ampia via di commercio sia sotto i Tolo-
mei, sia sotto i Romani. Dante nomina i l Mar Rosso 
per la moltitudine dei serpenti che nascono nei suoi 
d in torn i : 

Piü non si vanti Libia con sua rena; 
che se chelidri, jaculi e faree 
produce, e cencri con anfesibena; 

né tante pestilenze ne si ree 
mostró giammai con tutta I'Etiopia, 
né con ció che disopra i l Mar Rosso ee ( 3 ) . 

M a r s i g l i a , latino MassiUa, francese Marseille. 
Cittá marit t ima della Francia meridionale, capoluogo 
del dipartimento delle Bocche del Ródano . Fu colonia 
dei Focesi che la fondarono 600 anni av. C. ed essa 
stessa fondo varié cittá nei suoi dintorni e prese parte 
al commercio del Medi ter ráneo coi Cartaginesi. Dive-
nuta alicata con Roma, schiuse a questa la via per 
conquistare la Gallia, chiamando in soccorso i Romani 

(1) Inf. X X V I , 103. (3) Inf. X X I V , 85. 
(2) Purg. IV , 139. , 
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contro i L igu r i , e quindi contro i Cavari e per que-
sto nella formazione della provincia Romana, Marsi-
glia rimase alicata di Roma come cittá libera. Non 
avendo voluto prendere parte né per Cesare, né per 
Pompeo, nella contesa fra loro, i l vincitore Cesare 
l'assedio e la puni severamente. Torno poi in fiore 
di potenza sotto 1' Impero. Fu saccheggiata dagli Arabi 
nel secólo v m , onde rimase per molto tempo abbat-
tuta, e non si riebbe che lentamente. Cario d 'Angió 
la sottomise nel secólo x m e Lu ig i X I V le tolse i 
privilegi che aveva. Dante fa parola di Marsiglia 
quando fra g l i esempi di sollecitudine, nota 1' ener
gía di Cesare nel puniré tale cittá, perché non avea 
parteggiato per l u i : 

Maria corsé con fretta alia montagna, 
e Cesare, per soggiogare Ilerda, 
punse Marsilia e poi corsé in Ispagna (1 ) . 

Allude nuovamente a Marsiglia quando fa notare 
da Folchetto di Marsiglia essere egli nativo di tale 
cittá: 

Di quella valle fu' io littorano 
tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, 
lo Genovese parte dal Toscano (2 ) 

M e d i c i n a . Borgo posto nel terri torio di Bolo-
gna, tra Lugo e Ravenna. La sua origine é remota 
ed oscura. Nel medio evo era circondata da mura, 
onde resistette nelle guerre civi l i del secoli x i , x n 
e x m . 

Dante nomina Medicina come patria di quel Pie-
tro dei Cattani che fu seminatore di discordie fra i 
Bolognesi e Guido da Polenta e Malatestino, signore 
di R i m i n i : 

Rimembriti di Piar da Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercelli a Marcabó dichina ( 3 ) . 

M e d i t e r r á n e o . Mare che preso nel senso co
muna della parola, si unisce con 1' Océano Atlánt ico 

(1) Purg. X V I I I , 100. (3) Inf. X X V I I I , 73. 
(2) Par. I X , 88. 
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all'ovest, mediante. lo stretto di Gibilterra e col mar 
di Mármara all'est, mediante lo stretto dei Dardanelli. 
Fu creduto dagli antichi i l maggiore dei mari deri-
vanti dall'Oceano. Ha forma di anfiteatro, circonda i n 
parte 1'Italia ed é vincolo fra le sue isole e i suoi 
continenti. La penisola che v i campeggia nel mezzo 
10 divide in due parti quasi uguali e ne forma i due 
bacini occidentale e oriéntale . Appartengono a l l ' I talia 
del bacino occidentale i l mare Ligure, che é tra le rive 
della Liguria e la punta settentrionale della Corsica; 
11 mar Tirreno, detto Inferiore dagli antichi, i l piü 
vasto pelago d ' I ta l ia che s'estende tra le isole mag-
gior i e le coste occidental! della penisola; i l mare 
Sardo-Corso che lambe le coste settentrionali della 
Corsica e della Sardegna; i l mare Africano che si 
estende tra LAfríca e le coste meridionali della Sar
degna e della Sicilia. Le parti oriental! del Mediter
ráneo che appartengono a l l ' Italia s o n ó : i l mar Io
nio, che si allarga tra la Sicilia e 1' es tremitá sud-
est del l ' I ta l ia e della Grecia; 1'Adriático, ristretto fra 
la penisola itálica e la Slavo-Greca. La lunghezza 
maggior del Medi ter ráneo é di 3500 chilometri al
l'ovest e al l ' est. 

Dante fa cenno del Medi ter ráneo quando parla 
del Veglio dell 'isola di Creta e particolarmente di 
questa isola: 

« In mezzo al mar siede un paese guasto», 
diss'egli allora, «che s'appella Creta, 
sotto i l cui rege fu giá i l mondo casto» ( i ) . 

Parla anche del Medi ter ráneo a proposito di Ulisse 
cui fa d i ré : 

Ma misi rae per l'alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
piccola, dalla qual non fui deserto. 

L 'un lito a l 'altro vidi infin la Spagna, 
fin nel Marocco, e 1'isola de' Sardi, 
e l'altre che quel raare intorno bagna (2 ) . 

(1) Paro-. XIV, 94. (2 ) / « / . X X V I , ico. 
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Nuevamente accenna al Medi ter ráneo, narrando 
dopo i l delitto di Atañ ían te , la follia di Ecuba: 

Ecuba trista misera c cattiva 
poscia che vide Polisseiia morta, 
e del suo Polidoro in su la riva 

del mar si fu la dolorosa accorta, 
forsennata latró si come cañe; 
tanto i l dolor le fe' la mente torta (1 ) . 

Ne parla anche quando vuol far delineare da Cario 
Martello i confini del regno di Napoli , del quale do-
vea essere signore: 

Ouella sinistra riva che si lava 
di Ródano, poi ch' é misto con Sorga, 
per suo signore a terapo m' aspettava ; 

e quel corno d'Ausonia, che s'imborga 
di Bari, di Gaeta c di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga ( 2 ) . 

Finalmente fa notare i l Medi ter ráneo da Folchetto 
da Marsiglia, che dá notizie della sua patria : 

o La maggior valle in che l'acqua si spanda », 
incominciaro allor le sue parole, 
« Fuer di quel mar che la térra inghirlanda, 

« tra discordaníi l i t i , contra i l solé 
tanto sen va che fa meridiano 
lá dove 1' orizzonte pria far suole, 

« di quella valle fu' io littorano 
tra Ebro e Macra, che, per cammin corto, 
lo Genovese parte dal Toscano. 

« Ad un occaso quasi e ad un orto 
Buggea siede e la térra ond'io fui, 
che fe' del sangue giá caldo i l porto » ( 3 ) . 

Dante in questi versi vuole mostrare che i l Me
di ter ráneo tanto si estende da ponente, dallo stretto 
di Gibilterra, dove incomincia, quanto da levante ove 
termina fra i diversi l id i d'Europa e d'Africa, che 
da una es t remitá fa suo meridiano di quel punto che 
gl i serve d'orizzonte nell 'altra es t remitá . I n tal modo 
i l Medi ter ráneo si estenderebbe per novanta gradi, 
ma ció non é vero (4). Ma se Dante sbaglió, sba-
gliarono anche g l i astronomi ed 1 geografi del suo 

(1) Inf., X X X , 16. V. Ovi- (3 ) Par. I X , 82. 
DIO, Metam. X I I I , 399. (4) LOHIA, L 'IiaUa nella D,. C. 

(2) Par. V I I I , 58. 
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tempo, che i l Medi terráneo si estende dall'ovest al-
l'est per soli quarantadue gradi di longitudine (1). 
Pero anche gl i errori di Dante hanno i l loro lato 
estético. Se i l poeta avesse avuto la cognizione esatta 
della longitudine del Medi ter ráneo, avremmo avuti 
al tr i versi ugualmente belli, e forse anche piü belli, 
ma non avremmo avuto questi, che, considerato i l su
strato inevitabilmente er róneo, hanno una proprietá 
e leggiadria singolare. I I medesimo si dica del si
stema Tolemaico invadente la macchina paradisiaca. 

M i l a n o . Cittá dell 'Italia settentrionale, capo della 
provincia che ne trae i l nome, posta in una fertile 
pianura fra l 'Adda e i l Ticino, onde fu detta Medio-
lanum, cioé cittá collocata in mezzo a due fiumi. Se 
n ' attribuisce la fondazione a Belloveso, condottiere 
dei Galli Celti. Pare che, avendo questi passate le A l p i 
con una confederazione detta Ombra, cioé di prodi, 
quattordici secoli avanti Cristo, si stabilisse con quella 
nella valle del Po, cui fu dato nome di Isombria, 
ossia « bassa Umbr ía », onde i l nome di Insubria. I 
Raseni cacciarono i Gall i , ma questi dopo 500 anni 
tornarono al loro dominio e fondarono una nueva 
Gallia detta Cisalpina. Quando la Gallia Cisalpina di-
venne provincia romana. Milano fu popolatissima. Nel 
secólo n i , Massimiano la fece capitale dell 'Impero. 
Tale fu puré ai tempi di Teodosio e dei Valentiniani. 
I Longobardi se ne impadronirono nel 568. Cario 
Magno la dominó nel 774 e Puni al l ' Impero. I Ca-
rol ingi n'ebbero possesso fino a l l ^ ó , tempo i n che 
ne presero signoria gr imperator i diGermania. Quando 
nel secólo x i si costituirono i comuni d' Italia, M i 
lano entró nel l ' accordo della lega Lombarda, ma fra 
cittá e cittá arsero gare come nella Grecia antica. 
Nel 1 n i i Milanesi distrussero Lodi e sottoposero i 
suoi cittadini alia piü feroce tirannia. 

(1) D E H A VALLE, I I senso geográfico asirotiomico della D. C. 
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Nei 1162 Federico Barbarossa disfece Milano, che 
non risorse se non dopo cinque anni per la lega L o m 
barda. Al ia pace di Costanza, Milano riacquistó la 
sua indipendenza. Ma i Milanesi non seppero man-
tenere quella liberta che loro era costata tanto. A g i -
tata da gare intestine fra nobil tá e popólo, e fra no-
bil i e nobil i , divenne schiava un'altra volta delle fa-
zioni. Nei 1237 essendo venuto in Italia Federico I I , 
nepote del Barbarossa, ebbe attacco feroce e dovette 
i l suo scampo a Pagano delle To r r i , signore della 
Valvassina. I I popólo, grato per tale difesa, lo elesse 
podestá nei 1246. Succedette a costui i l suo ñipóte 
Martino nei 1247 col titolo di Anziano. Ma poi, nei 
1253, Manfredi Lancia e Oberto Pallavicini si d iv i -
sero i l potere dittatoriale. Con la Pace di s. Amhrogio 
del 1259, cessarono le gare fra nobili e popolani, ma 
divamparono quelle fra Torr iani e Visconti. I nobil i , 
umil iat i per i l trionfo dei Torr iani che se la inten-
devano col popólo, fecero ricorso ad Ottone Visconti 
dei conti di Argera, che fu eletto arcivescovo di M i 
lano nei 1262. I Torr ian i procurarono d ' imped i r é 
i l possesso del vescovo, perché eletto non solamente 
dal popólo ma da Urbano I V. I I Pontefice interdisse 
la cit tá e i nobili furono messi a bando insieme a 
Ottone. Ma nei 1277 Ottone r ientró trionfalmente 
in Milano. Fu questa 1' origine della grandezza dei 
Visconti, che ora presero grado di potestá, ora di 
capitani del popólo fino al l 'anno 1294, i n cui Mat-
teo Visconti, nepote di Ottone fu eletto vicario i m -
periale dall ' imperatore Adolfo, onde g l i venne fatto 
di iniziare varié guerre e di rendere piü vasto i l ter
ritorio milanese. 

Nei 1302 i Torr iani uni t i ad Alberto Scotto, vinto 
Matteo Visconti ed esiliati da Milano tu t t i quelli di 
sua famiglia, tornarono a dominare. Quando En-
rico V I L nei 1310, entrava nella Lombardia, Mat
teo Visconti, tornato dall ' esilio, pensó di riconciliarsi 
coi Torr iani , ma nei 1311, riavuto i l t i tolo di vicario 
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imperiale, sotto pretesto di puniré i rei di guerra, 
fece uccidere tu t t i i Torr iani e tu t t i g l i amici di essi 
che erano in Milano e raderne le abitazioni. Nel 1317 
Matteo mutó i l t i tolo di vicario imperiale in quello 
di signore perpetuo di Mi lano ; divenne anche signore 
di Pavía e si vide inchinare da quasi tu t t i i capi delle 
cittá Lombarde. I n tal tempe Milano signoreggiava 
la pianura che s' estende fra l 'Adda e i l Ticino, com
presa Pavia, i l Lago Maggiore, e alcune terre al di 
la da questo (1). 

Dante nomina Milano quando pone ira gl i acci-
diosi 1' abate di S. Zeno a Verona: 

lo fui abate in San Zeno a Verona, 
sotto lo imperio del buon Barbarossa, 
di cui dolente ancor Milán ragiona ( 2 ) . 

Nel secondo verso di questa terzina si allude chia-
ramente ad uno dei periodi del Barbarossa, nei quali 
non si resé funesto alia cittá di Milano, cioe al tempo 
che corsé dal 1132 al 1155 o dal 1177 al 1190. Forse 
1' abate di S. Zeno s' incontró in uno di questi periodi 
della dominazione del Barbarossa. 

M i n c i o . Fiume del l ' I ta l ia settentrionale che di-
scende col nome di Sarco dai mont i di Tonalc, ed 
entra a riva del lago di Garda, e ne esce a Peschiera, 
alie foci di Valleggio, col nome di Mincio. Giunto 
a Rivalta si diffonde nel lago di Mantova che cir-
conda la cittá. Indi prosegue i l suo corso e cade nel 
Po a Governo o Governolo, dopo 65 chilometri di 
corso. 

Dante nota che dal traboccamento del lago di 
Garda si forma i l fiume Mincio : 

Tostó che 1' acqua a correr mette có, 
non piú Benaco, ma Mincio si chiama 
sino a Governo, dove cade in Po (3 ) . 

M i n i a t o (S). I I piü antico templo di Firenze, 
posto su due colline che dominano tutta la cittá (4). 

(1 ) LORIA, Vitalia tulla D. C. (3) Inf. X X , 76. 
(2) Pura. X V I I I , 118. (4) V . San Miniato. 
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M i r a . É un luogo del Véne to , lontano 15 chi-
lometri da Venez iá ; posa sulla riva d' un canale che 
sbocca nel Brenta, da cui viene diviso. A i tempi del 
poeta apparteneva ai Padovani che avevano villeggia-
ture e castelli nei suoi dintorni. Dante fa narrare da 
lacopo del Cassero la sua aggressione, fattagli fare 
da Azzo V I H da Este, e gl i fa dirc che se si fosse 
posto i n fuga verso la Mira , quando fu sorpreso i n 
Oriago, avrebbe Scampató i l pericolo: 

Ma s'io fossi fuggito in ver la Mira, 
quand'ip fui sovraggivinto ad Oriaco, 
ancor sarei di lá dove si spira (1) 

M o d e n a . Cittá dell ' I tal ia céntra le , capoluogo 
della provincia dello stesso nome, prima capitale di 
Ducato. Sta tra i fiumi Secchia e Panaro. E d' origine 
etrusca; forse i campi che la circondano apparten-
nero da principio ai Galli Boi, anche prima degli 
Etruschi. E ' famosa per la battaglia tra Ottaviano c 
Marcantonio. Fu combattuta da Costantino i l Grande 
e messa a rovina e poi riedificata (387). Nel 1090 fu 
presa dai Longobardi. Dal 1115, tempo della morte 
della contessa Matilde, scarseggiano notizie su Mo
dena. Nel secólo x m fu lacerata dalle fazioni guidate 
dagli Agion i e dai Ghisolfi. 

Nel 1228 i Modenesi si elessero a signore Obizzo I I I 
per ottenere pace, stanchi delle discordie c iv i l i . Nel 
1305 si ribellarono al loro signore per tornare a l i -
ber tá di comune (2). Nel 1312 vollero essere guidati 
da Rinaldo Buonaccolsi di Mantova. Ma nel 1317 si 
ribellarono a chi avevano scelto per guida e signore. 
A i tempi di Dante, Modena estendeva i l suo dominio 
fino al Reno, presso Bologna (3). 

I I poeta nomina Modena per la celebre battaglia 
fra Ottaviano Augusto e Marcantonio e fa diré a 
Giustiniano, i n lode dell'aquila, símbolo dell ' Impero: 

(1) Pura. V, 79. (3 ) LORIÍL, L'Italia nella D. C. 
(2) G. VILLANI, Storia. 
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Di quel ch'ei fe' col baiulo seguente, 
Bruto con Cassio nello inferno latra, 
e Modena e Perug'a fe' do]ente ( i ) . 

M o n f e r r a t o . Mons Ferratus, vasta regione del-
1' Italia Settentrionale che si estende dalla riva destra 
del Po fino agli Appennini Ligur i . Monferrato alto 
spaziava dalla riva destra del Tanaro fino all 'Appen-
nino, al basso del Tanaro e alie sponde del Po. 

Alerano, barone di stirpe francese, fu i l primo dei 
signori di Monferrato dal quale venne Guglielmo, 
detto i l Grande che dominó dal 1254 al 1290. Dante 
nomina appunto Monferrato come luogo di signoria 
del márchese Guglielmo: 

Quel che piü basso tra costor s'atterra, 
guardando in suso, é Guglielmo márchese, 
per cui ed Alessandria e la sua guerra 

fa pianger Monferrato e i l Canavese(2). 

M o n g i b e l l o . Da « m ó n t e s e dall'arabo « Gie-
bel », che puré significa « m o n t e » . Monte di Sicilia 
a settentrione di Catania, poco lontano dal Ionio. Ha 
puré i l nome di Etna. La sua altezza é di 3315 metr i 
con base di circonferenza di 140 chilometri. A detta 
del Marmocchi, la massa di questa montagna e as-
solutamente divisa dalle montagne calcaree e grani-
tiche che occupano parte del suo orizzonte. La forma 
di p i rámide della sua cima, la combustione dei suoi 
fi anchi, la disposizione dei g i r i che la traversano, fauno 
contrasto con la bella e fiorente vegetazione che si 
scorge a l l ' intorno. « Considerando l 'Etna a voló di 
uccello », dice Elia di Beaumont, « sembra di vederla 
circondata da ogni parte dall'acqua ». I I mare le bagna 
i l lato oriéntale della base, i fiumi Simeto e Ono-
bola, la dividono quasi completamente dal resto della 
Sicilia. 

Omero deve considerarsi come i l piü antico scrit-
tore che ricordi l 'Etna. Tenendo contó di ció che ne 
dice néiVOdissea, parrebbe che Ulisse v i avesse ve-

( 1 ) Par. V I , 73. (2) Purg. V i l , 133. 
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leggiato vicino, per essersi trovato presso Scilla e Ca-
riddi. Sembra che a quel tempo questo monte non 
gettasse fiamme, non avendo Omero fatto cenno di 
ció. Prima notizia dell'eruzione si ha da Dionisio Siculo, 
i l quale narra che ai tempi dei Sicani, probabilmente 
prima che i Greci fossero venuti in Sicilia, si ebbero 
eruzioni ta l i , che gl i abitanti della parte oriéntale si 
ridussero a quella occidentale. Forse per tale ra-
gione i Greci scelsero questo lato per porvi le loro 
abitazioni. Tucidite narra che nel tempo che i Greci 
stettero i n Sicilia, avvennero tre eruzioni : la prima 
nell 'etá di Pitagora, la seconda ai tempi di Gerone, 
la terza ai tempi suoi. Sotto Dionigi v i furono altre 
eruzioni. Platone, che allora era i n Siracusa, fu inv i -
tato dai Catanesi a vedere le fasi del loro vulcano. 
A tempo dei Róman i , avvennero molte e forti scosse 
e fu notevole quella del 662 dalla fondazione di Roma, 
ch'ebbe tanto vigore da scuotere la té r ra fino a Mes-
sina e i l mare fino alie isole vulcaniche. Nel tempo 
delle guerre c ivi l i , questo monte s' infiammó due volte, 

. ed in seguito furono nóta te dagli scrittori siciliani 
1' eruzioni degli anni dopo 1' evo volgare 225, 420, 
812, 1169, 1183, ed una avvenuta nel 1288, cioé al 
tempo di Dante, per la quale le ceneri dell ' Etna, 
giunsero fino a Malta. Secondo la mitología, una delle 
fucine di Vulcano era posta nell 'Etna. Eliano narra 
che fu eretto in questo monte un templo a Vulcano 
e circondato di mura e di bosco sacro. Si racconta 
che presso a tale templo erano cani, benevoli verso 
i devoti, fieri e terr ibi l i contro g l ' i rr iverenti . Ma non 
si possono tenere sicuri g l i avanzi di questo templo, 
creduti ta l i da Fozzello e Cluvenio, che 11 ravvisano 
nei ruderi della casa detta « T o r r e del Filosofo » (1). 

Dante alinde alia fucina di Vulcano nel Mongi-
bello, con le parole che fa proferiré da Capaneo: 

( i ) LORIA, UItalia nella D. C. L . MAGALOTTI, Leltere scientijiche 
V . MÜNSTER, Viaggio in Sicilia ; ed erucliíe. 

16 
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ch'io dimandava i l mío duca di lui , 
gridó : » Qual io fui vivo, tal son mono. 

«Se Giove stanchi i l suo fabbro, da cui 
crucciato prese la folgore acuta, 
onde rultimo di percosso fui; 

« o s'egli stanchi gli altri a muta a muta 
in Mongibello alia fucina negra, 
chiamando : Buon Vulcano,- aiuta aiuia! 

«si cora'ei fece alia pugna di Flegra; 
e me saetti di tutta sua forza, 
non ne potrebbe aver vendetta allegra » ( i ) . 

I I Bassermann (2) osserva che nel nome popolare 
di Mongibello, usato da Dante invece di quello d'Etna, 
r i sueña una nota realística. Dante accenna anche al 
Mongibello quando chiama la Sicilia 1'casóla del fuoco», 
alludendo a Federico I I di Sicilia: 

Vedrassi l'avarizia e la viltate 
di quel che guarda 1' isola del fuoco, 
dove Anchise fini la lunga etate (3 ) . 

M o n t e A p e r t i o Monteaperti. Villaggio nella 
valle dell 'Arbia, nelle vicinanze di Siena, divenuto 
celebre per la fierissima battaglia tra i Ghibellini di 
Siena, e i Guelfi di Firenze e di Lucca, avvenuta 
l 'anno 1260 nei suoi d in torn i : 

che fece l'Arbia colórala in rosso. 

I I castello di Montaperti (4) era, come lo é tut-
tora, i l palazzo Bugnoli-Sales, sulla sponda destra 
della Mulina (5). 

Dal colle di Montaperti prende nome tutta la valle 
fiancheggiata a ponente dal fiume Arbia, a muovere 
dal Vico d'Arbia fino al ponte delle Taverne di Arbia, 
mentre é l imitata a scirocco dal torrente Biene che 
gl i scorre da settentrione a libeccio ed é i l valloncello 
stesso diviso dal torrente minore detto Malena che 
lambe i l lato oriéntale di Montaperti (6), 

(1) Inf. X I V , 49. (5) hoKU, L'Italia nel laD.C; 
(2 ) Orine di Dante, p. 28. AQUARONE, Dante in Siena, p. 9 
(3) Par. X I X , 130. a 17. 
(4) Inf. X , 35. V . Arbia. (6) REPETTI, D i^ . Geog. ecc. 
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Qui fu abbattuto, vinto e aunullato a detta del 
Malaspini (1) i l vecchio popólo di Firenze, che era 
durato in grande stato per dieci anni. Da questo ca-
stello derivarono crudeli esili, fiere persecuzioni, terr i-
bi l i confische contro i fautori del guelfismo. I I campo 
della battaglia di Montaperti si puó descrivere cosi: 
« Venendo da" Siena, si é verso le Taverne d' Arbia 
e i l fiume Bozzone, che scorrendb da levante a po
nente, va verso l 'Arbia. Passato i l Bozzone si comincia 
a salire un'altura celebre nelle cronache detta Mon-
teropoli. Saliti su questa, si corre col guardo all 'altra 
che le sta di contro, detta Monselvoli, non meno nota 
della prima. Questi sonó i punti piü larghi della val-
lata che comprende nel suo seno l 'Arbia , la Malena 
e la Biena; questi due u l t imi corrono paralleli da 
levante a ponente di altezza ineguali e Monselvoli spe-
cialmente é piü alto al suo fine. Ambedue terminano 
verso dove Biena imbocca nella Moleña e la Moleña 
nel l 'Arbia. Per scorgere a colpo d'occhio la scena i n -
tera della grande giornata, conviene passare l 'Arb ia 
e la Moleña e giungere alia vi l la delle Pansarine, 
altro promontorio dalla parte di Monselvoli. A pochi 
passi lontano dalla cittá, é un punto dove d' un colpo 
d'occhio si scorge la Moleña, i l castello di Montaperti 
e la lunga parte e piü proíonda della valle, ove la 
Biena scorre piü lontana. Solo i l Poggiarone solea la 
pianura e ingombra la parte piü oriéntale della 
valle » (2). 

Dante fa ricordare Montaperti da degli Abati che 
fu i l traditore, cui si deve in gran parte la ruina dei 
Fiorentini, e che sconta i l suo delitto nel ghiaccio del-
1' Anteriora, insieme agli a l t r i t radi tor i della patria: 

Piangendo mi sgrido : «Perché mi peste? 
se tu non vieni a crescer la vendetta 
di Mont'Aperti, perché mi moleste ? » ( 3 ) . 

(1) Cronaca, nese, Ann. 1865, fase. I I I , p. 44. 
(2) Bulleitino della Socieia se- (3) Inf. X X X I I , 79. 
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M o n t e f e l t r o . Mons Feretrus. Piccola regione 
dell 'Urbinate, che é innanzi alia base boreale del l 'Ap-
pennino, tra i l Conca ed i l Marecchia ( i ) . Da questo 
monte prese nome un'antica famiglia d' Italia che di-
scendeva dai conti di Carpegna, primo stipite della 
casa dei duchi d'Urbino. La piccola cittá di Monte
feltro, da cui prese-nome la casa di cui parliamo, é 
posta tra Urbino e la sorgente del Tevere. Guido da 
Montefeltro accenna questi l i m i t i , parlando a Dante : 

Dimmi se i RomagnuoH han pace o guerra, 
- ch' io fui de' monti 1A intra Urbino 
e i l giogo di che Tever si disserra (2 ) . 

Dante nomina Montefeltro, qaando si fa venire in 
nanzi Buonconte da Montefeltro della schiera dei ne-
gligenti di pentimento, uccisi di morte violenta: 

lo fui di Montefeltro, io son Buonconte; 
Giovanna o altri non ha di me cura ; 
perch' io vo tra costor con bassa fronte » ( 3 ) . 

M o n t e m a l o . Colle al nord-ovest di Roma, dal 
quale si ha un ' intera vista della cittá venendo dalla 
via di Viterbo. 

Dante nomina « M o n t e m a l o » per far confronto 
di esso con 1' Uccellatoio di Firenze. I I Poeta ne fa 
parlare da Cacciaguida: 

Non era vinto ancora Montemalo 
dal vostro Uccellatoio, che, com' é vinto 
nel montar su, cosí sará nel calo (4 ) . 

I I nome di Monte Malo ebbe forse questo colle 
per corruzione dell'antico vocabolo, o á n c h e s e piaccia 
cosi opinare, per qualche sconfitta avuta dai Romani 
i n quel luogo nel l ' e tá di mezzo. Secondo uno scrit-
tore moderno (5), i l nome di Malus sarebbe venuto 
a questo monte per isdegno dei Romani, mentre quello 
di Mons Gandii dai Tedeschi di Ottone I I I , allorquando 

(1) V . Peltre. (3) BULGARINI, La domiei nel 
(2) Inf. X X V I I , 28. medio-evo ; ACHILLE MONTI, BUO-
(3) Purg. V , 88. narroti, a. 1865. 
(4) Par. X V , 109. 
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nel 998 Crescenzio, consolé e governatore di Roma 
venne, spento su questo colle. Secondo i l Gregorovius 
i l nome di Mons Gaiulii lo ebbe dai canti di giubilo 
che i v i intuonavano i pellegrini che venendo per la 
via Cassia a Roma, dalla vetta del monte avevano 
innanzi quasi improvvisamente i l panorama della cittá,. 
meta del loro viaggio (1). Tiene poi i l Moroni (2), 
che i l nome di « Mario » fosse posto a questo monte 
dall'essersi i v i accampato i l celebre Mario in una delle 
sue guerre c ivi l i , e che i l nome di Malo l'avesse in 
contrasto di quello di Gaudü per certi giuochi o feste 
piene di allegria e di peccati che i v i si celebra vano. 
Qualunque l'origine di ta l i nomi, é certo che questo 
monte, conosciuto da Marziale col nome di Clivus 
Cinnae (3), chiamavasi Malo ai tempi di Dante; é certo 
che esso fosse ornato di belli edifici per potersi porre 
a raffronto col Monte ücce l la to io di Firenze, monte 
poco distante da detta cittá, ornato allora anch'esso 
di edifici sublimi. I I Postillatore del códice Gkmhervie 
ci da chiara notizia della condizione di questi due 
mont i a' tempi di Dante, riguardo agli edifici onde 
erano coperti, come ancora dell ' importanza che ave-
vano, quasi notevoli balconi, onde s'ammiravano nella 
meravigliosa distesa del panorama le cittá sotto-
stanti (4) . Ambedue questi mont i sonó opposti dalla 
fantasía del l 'Al ighier i uno all 'altro per pungere la 
brama di grandeggiare del suoi concittadini. I I deserto 
Monte Mario non puo darci ora idea dell ' impressione 
ch'avea i l pellégrino dell'eterna cittá, ilqualetraevaper 
la contrada viterbese a que' giorni frequentemente e 

(1) GREGOROVIUS, Sioria d i mUií t id inem est in. comilatu _F/Í)-
Koma nel medio evo, Roma, 1901, rentiae /ocas qu i dic i tur « U c c e l -
vol. 1}. la íoius » í u r r i b u s et edificiis m u -

(2) V i s iona r io d ' crndi^ione. ec- nitus per superhiam Floreniinorum. 
chsiaslica. Art . ; « Monti di Ro- u l vincerenl Monlent M a l u m Ro-
nia». mae, guando erat hene m u n i í u s : 

(5) NIHBY, D i n l o r n i d i Roma. - nnnc vero talis locus est dirutus et 
(4) Locus (Mons Malus ) unde sic est Ule F l o r c n í i a e . 

p r imo Roma- videit i r , i n huius si-
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saliva peí colle ornato di fabbriche var ié e maestose. 
Ecco la i l sommo Al ighier i nel primo suo appressarsi a 
questa nostra Roma, eccolo immoto, e colle braccia 
al seno conserte sulla cima del Monte Mario. É bello 
immaginare che i v i s' intrattenesse a mirare la cittá 
nostra nell 'ora maestosamente melanconica del tra
monto, in quell'ora che ha una eloquenza potentis-
sima, fra i monumenti di questa nostra cittá miste
riosa nella sua grandezza. Egl i mirava dall ' alto le 
torreggianti fabbriche, le severa basiliche, i l Colosseo, 
i l Pantheon, i l Campidoglio, i l Mausoleo d'Adriano, 
quello d'Augusto, i l palagio d'Onorio I V a S. Sabina, 
i l Settizonio di Severo, la torre delle Milizie, e le to r r i 
delle mura della cittá e le altre molte innalzate nei 
bassi tempi da' signori romani. Certo che queste cose 
dovevano colpire la potentissima immaginazione di 
Dante: e forse fu in quel momento ch'egli immag inó 
la Divina Commedia: quando nella Roma pagana, 
nella Roma cristiana combattente fra le ombre del 
medioevo, nella Roma cristiana civilizzatrice del mondo 
g l i baleno alia mente 1' Inferno, i l Purgatorio, 11 Pa-
radiso: insomma la sua immortale tr i logía. 

M o n t e m u r l o . Colima della valle deU'Ombrone 
Pistoiese, sulla quale, nel medio evo, sorgeva un 
castello, ridotto poi a palazzo merlato. Questo pic-
colo monte si spazia quasi isolato nella pianura oc
cidentale di Prato, fra l 'Agna, e 11 fosso Bagnuolo, 
come ult imo risalto dello sprone meridionale di Monte 
Giavello. 

Montemurlo e ricordato fino dal milla, piuttosto 
come luogo che come castello, e se ne fa parola in 
due istrumenti, uno scritto in Prato i l 13 dicembre 1019, 
e l 'a l tro in Pistola neU'aprile del 1020. I n questo 
monte, i conti Guidi innalzarono la forte rocca e forse 
i l possesso di Montemurlo venne ai Guidi dal conté 
loro Tendegrimo, stipite della famiglia, quando questi 
nel 927 ottenne dal re Ugo, suo padrino, i l mona-
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stero di S. Salvatore in Agna con tu t t i i beni e di -
r i t t i annessi (1). 

Dante nel far lodare da Cacciaguida i l piccolo po
pólo deH'antica Firenze, fa ricordare Montemurlo e 
l'antica signoria dei conti Guidi per mostrare che i l 
popólo Fiorentino non sarebbe cresciuto di onore per 
l'aggiungersi dei venuti dai castelli e dai contadi 
v i c i n i : 

Sariasi Montemurlo ancor dei Conti ; 
sariansi i Cerchi ne! pivier d'Acone, 
e forse in Vaídigreve i Buondelraonti ( 2 ) . 

M o n t e r e g g i o n i . Mons Regionis, i n Va l d'Elsa, 
castello murato a dodici chilometri da Siena, che sorge 
sulla cima d'un poggio acuto, eretto dai Senesinel 1203, 
a detta del Tommasi (3) e secondo i l Malvol t i nel 
1209 (4). Sopra una delle due porte del castello é 
questa iscrizione: 

Anno Domini MCCXüj , ind. I I , mens. marti i , exi
stente domino Guelfo Hormanni Paganelli de Pareara 
Senensium Potestate, Domino Arlotto Pisano Índice d i 
screto et Ildihrando Usimhardi carnerario senensi, hoc 
castrum Montis Regionis in Dei fu i t nomine inceptum, 
et undique postea muro vallatum propriis Senensis po-
pul i ¡aborihus et expensis per virorum nobilium Ranucci 
Crescentü et Orlandi Philippi et Forensis M a r i n i studium 
et operam diligentem {^) . 

I I Repetti (6) nota che questa lapide non puó sta-
bilire l 'origine di Montereggioni e che essa giova sol-
tanto a rettificare la data della fortificazione di esso, posta 
e r róneamen te dai cronista Andrea Dei all 'anno 1219. 
L'osservazione é opportuna. O conviene diré che sia 
errata V iscrizione, o che l 'origine di Montereggioni 
sia posteriore alie date assegnate dai Tommasi e dai 
Malvoi t i . Questo castello poté nel 1254 resistere pei 

(1) REPETTI, D i ^ . geogr. ecc, (4) S íor ia d i Siena. 
V . G . VILLAKÍ, Cron. I V , 30. (5) AÍXUAROXE, Dante in Siena, 

(2) /' .„-. X V I , 64. p. 74. 
(3) S ío r i a d i Siena. ( 6 ) D i % . geogr, 
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Senesi aiFiorentini . I Senesi l'avre'oberoperduto perché 
i Tedeschi che lo guardavano erano disposti a ce
derlo per lire 50000 di 20 soldi al fiorino. Ma i Se
nesi per non perderé quel castello, patteggiarono con 
i Fiorentini, e conchiusero la pace (1). Poi i Senesi fatti 
esperti dal pericolo, fra i l 1260 e i l 1270 aggiunsero 
nuove difese al castello e v i costruirono una rocca 
con mura orbicular! torri te, circondando i l detto ca
stello nel modo onde si vede conservato ancora e che 
é descritto cosí dal Bassermann: 

« I I castello di Montereggioni sorge a mezza strada 
fra Siena e Colle, sopra di una libera altura, tra la 
grande strada maestra e i l torrente Staggia. La cima 
smussata del colle é circondata da un muro circolare, 
tutto irretito dall'edera, ma ancora ben conservato, 
dal quale sporgono a distanze quasi regolari quattordici 
tor r i massiccie. Per6 queste tor r i non sonó la maggior 
parte piü alte del muro ; i l tempo le ha a questo l ive l -
late. Soltanto le due sull'angolo nord-ovest e le due. 
presso alia porta meridionale si protendono ancora 
nell 'alto e fanno si che piü agevolmente noi possiamo 
ricostruire l'aspetto che esse hanno un tempo offerto 
al nostro poeta. Allora era questa una piazza quanto 
mai forte, ed aveva nelle guerre senesi una parte i m 
portante, quale esterna fortificazioné della cittá sovra 
una dalle sue principali strade maestre. Ora i l suo 
interno nasconde una dozzina di case rustiche ed al-
cuni oliveti , e solamente gl i scultori versi di Dante 
preservano i l suo nome dall 'oblio » (2). 

Anche l 'Aquarone descrive i l castello di Monte
reggioni (3) e nota che la cerchia tonda é misurata 
da un d iámetro di 165 m. daU'una all 'altra porta e che 
i l cancello si coronava di dodici altissime tor r i , che 
oggi sonó pareggiate al muro. I I Bassermann (4) 

(1) RICORD. MALESPINI, Istor. (2) Orine di Dante, y. 118. 
c. 154; G. VILLANI, Cron. V I , (3) Dante in Siena, p. 77. 
c. 56. (4) Loe. cit. p. 365 e scg. 
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corregge-l'Aquarone in quanto al numero delle to r r i , 
e in quanto alia sporgenza di due di esse dal livello 
del muro. 

Una delle porte di Montereggioni é detta di S. Gio-
vanni, 1'altra Porta Franca. Nel 1266 g l i uomini 
della badia Aisola furono invitat i dal governo dei Nove 
di Siena di prendere dimora nel castello di Monte
reggioni (1). Dante vide i l castello di Montereggioni 
nel 1300 e lo vide munito in tutta la sua interezza, 
onde ne tolsé una similitudine per ritrarre i l pozzo ove 
torreggiano le figure dei g igant i : 

Pero che come in su la cerchia tonda 
Montereggion di torri si corona, 
COSÍ la preda che i l pozzo circonda 

, torreggiavan di mezza la persona 
gli orribili giganti, cui minaccia 
Giove del cielo ancora quando tuona (2 ) . 

M o n d a o M u n d a , cittá della Spagna meri-
dionale, nella quale i l 17 marzo dell'anno 45 a. C. 
Giulio Cesare vinse Labieno e i due figli d i Pompeo. 
Dante, senza nominare Munda, allude ad essa facendo 
narrare da Giustiniano i tr ionfi dell'aquila per mezzo 
di Cesare: 

Da indi scese folgorando a luba 
poi si rivolse nel vostro occidente, 
dove sentía la pompeíana tuba ( 3 ) . 

M o n t e V e s o , detto dai La t in i Mons Vesulus, 
oggi Monviso. Uno dei mont i principali della catena 
delle A l p i , fra le Mari t t ime e le Cozie, dai cui latí 
nasce i l Po; é sopra i l Monferrato e i l Genovese, e 
da principio ai monti Appennini che si stendono da 
questo luogo per la Lombardia, per la Romagna, per 
la Marca d'Ancona, fino all 'Abruzzo. La sua sinistra 
volge verso levante, e le acque che scendono da que-
sta parte, mettono nel mare Adr iá t ico . Dante nomina 

(1) REPETTI , loe. cít. (3) Par. V I , 70. 
(2) Inf. X X X I , 40. 
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i l « Veso », allorquando parla di quella diramazione 
del fiume Montone, che si chiama Acquacheta : 

Come quel fiume che ha proprio cammino 
prima da Monte Veso ín ver levante " 
dalla sinistra costa d'Appennino, 

che si chiama Acquacheta suso, avante 
che si divalli g iü nel basso letto, 
e a For l i di quel nome é vacante; 

rimbomba lá sovra San Benedetto 
dell'alpe, per cadere ad una scesa, 
ove dovria per mille esser ricetto : 

cosi, g iü d'una ripa discoscesa 
trovammo risonar quell'acqua tinta 
si che in poc'ora avria l'orccchia offesa ( i ) . 

Alcuni vogliono che Dante alluda a Monviso 
anche quando fa narrare i fasti dellMnipero di Giu-
stiniano, e narrare i l passaggio di Annibale per le A l p i : 

Esso atierro l'orgoglio degli Arábi, 
che, di retro ad Annibale passáro 
¡'alpestre rocce, di che, Po tu labi (2 ) . 

M u l a z z o . Gastello nella Va l di Magra, onde tolse 
i l t i tolo un antico feudo dei marchesi Malaspina. Siede 
sopra un poggio che si dilata verso greco dal monte 
di Corneviglio, lungo i l torrente Mangiola che scende 
dalla parte destra della Magra in cui cade a poca 
distanza, a levante di Mulazzo. Questo castello appar-
teneva ai Malaspina fin dal secólo x m . Ció é pro-
vato dal rammentarsi i l nome di esso ira i castelli 
signoreggiati dai Malaspina i n un giudizio pronun-
ziato nel 1202 i n Sarzana, tra Gualfredo vescovo di 
L u n i da una parte ed i marchesi Currado, FAntico, 
Guglielmo e Alberto figli del grande Obizzo, ed anche 
dall'essere assegnato alio stesso Currado signore, nella 
divisione dei feudi insieme ad al tr i paesi posti a destra 
della Magra, Mulazzo (3). 

Dante alinde a Mulazzo, chiamando Moroello Ma
laspina « vapor di Va l di Magra », accennando ai feudi 
dei Malaspina, sebbene Moroello fosse márchese di 

(1) / « / . X V I , 94. (3) REPETTI, loe. cit, 
( 2 ) Par. V I , 49. 



Giovacallo. I I poeta ricorda la parte presa da Moroello 
«Guelfo» nella battaglia di Campo Piceno e diPiteccio: 

Tragge Marte vapor di Val di Magra 
che é di torbidi nuvoli involuto, 
e con tempesta impetuosa ed agrá 

sopra campo Piccn fia combattuto : 
ond'ei repente spezzcrá la ncbbia, 
si ch' ogni Blanco ne sará feruto. 

E detto l'ho perche doler t i debbia ( i ) . 
Accenna anche a Mulazzo quando fa diré da Cor-

rado Malaspina: 
Se novella vera 

di Val di Magra o di parte vicir.a 
sai, dilla a me, che giá grande lá era. 

Chiamato fui Currado Malaspina ; 
non son Tantico, ma di lui discesi : 
a' miei portal 1'amor che qui raffina (2 ) . 

M u l t a o M o l t a , latino Muida o Multavia. Fiume 
che ora é conosciuto col nome di Moldava che ap-
partiene alia Boemia. Nasce dal Bóhmerwa ld , diviene 
navigabile a Hohenfurt, e dopo aver bagnato Praga, 
si getta nel!'Elba rimpetto a Melnik. Dante nomina 
Multa nel farsi accennare Ottachero I I re di Boemia: 

L'altro, che nella vista lui conforta, 
resse la térra, dove l'acqua nasce, 
che Multa in Albia, ed Albia in mar ne porta. 

Ottáchero ebbe nome, e nelle fascc 
fu meglio assai che Vincislao suo fíglio 
barbuto, cui lussuria ed ozio pasee (3). 

N 
N a p o l i , Neapolis, Parlhenope. Cittá delF Italia 

meridionale, capo della provincia del suo nome. La 
sua origine é avvolta nel mistero. Alcuni fantasticano 
che Falerno, uno degli Argonauti , F avesse fondata 
300 anni prima dell 'éra volgare; a l t r i favoleggia che 
le desse origine Partcnope, sirena celebrata da Omero 
núVOdissea. Ragionevolmente ne é attribuita la fon-

(1) Inf. X X I V , 145. 
(2) Purg. V I H , 115. 

(3) p 



dazione a qualche colonia greca. Napoli non ebbe da 
principio alcuna importanza, onde appena si fa cenno 
di lei 230 anni prima dell 'era volgare, e si trova 
nel numero delle cittá confedérate. E ' noto che un 
secólo dopo, resiste alie promesse d'Annibale e si 
valse a soccorrere i Romani, i quali, parte per gra-
titudine, parte per la bellezza del cielo, corsero a 
popolarla; di che in breve, unita alia cittá di Paelo-
poli , fu considerata come una delle principali cittá 
dell ' Impero. 

Nel 476 fu presa da Odoacre, re degli Erul i , e 
quindi cadde sotto i l dominio di Teodorico, re dei 
Goti . Belisario l'assali nel 536, se ne resé padrone 
per tradimento, la fece incendiare e ne passó a fil di 
spada i c i t tadini ; ma piü tardi la costrui di nuovo. 
Nel 542 1'occupó Tot i la che ne fece abbattere le 
mura. Nel 567 ando sotto i l dominio degli impera-
to r i d'Oriente e rimase tranquilla fino a che i Sara-
ceni non invasero 1'Italia meridionale nel secólo i x . 
I Saraceni furono cacciati nel secólo x i dai Nor-
manni, che si impadronirono della cittá nel 1139. 
Morto Guglielmo I I senza prole, passó Napoli nelle 
mani di Arr igo V I , imperatore di Alemagna, che 
Taífidó al suo figlio Eederico I I , i l quale pose cura 
agli studi e fondo la celebre Univers i tá di Napoli . 
Successe a costui Corrado I V , che la lasció in re-
taggio al figlio Corradino che, fatto uccidere da Cario 
d 'Angió , non poté possederla. Manfredi se ne impa-
droni, ma costui ne venne privato da Cario d 'Angio 
nell 'anno 1265, in cui nacque Dante. 

Cario mor i i l 7 gennaio del 1285 e g l i successe 
Cario I I suo figlio detto lo Zoppo ( i l Ciotto), che 
non poté p r é n d e m e i l governo fino al 1289, essendo 
stato prima prigioniero i n Sicilia. Intanto la gover-
nava i l figlio di lu i in etá di 12 o 13 anni, sotto la 
tutela di Roberto suo zio e d'un Consiglip di baroni 
francesi. Garlo I I , nel 1300, costrui i l Molo e i l ca
stello di S. Elmo, e mor i i l 5 marzo del 1309. Dopo 



di lu i regno per 34 anni Roberto, suo fratello secon-
dogenito. A tempo di Dante, Napoli era capitale del 
Regno che ne prende va i l nome. Questo si estendeva 
dal sud di Ascoli sul Tronto , e da Terracina, sul 
golfo di Gaetana, sino alio stretto. I I Regno di Na
poli comprendeva gli Abruzzi con Aquila, Sulmona, 
Teramo, Chieti, Ortona, Pescara, i l Contado di Mo-
lise con Isernia, la Terra di Lavoro, con Sora, Aquino, 
Fondi, Capua, Napoli, Ñola , i l Principato con Bene-
vento, Nocera, Amalf i , SalernO, i l Ducato di Pol i -
castro, i l Ducato di Calabria, cioé i l Bruzio antico, 
la Capitanata con Foggia, Lucera, Manfredonia, i l 
Principato di Bari con Bari , Bitonto, Barletta, i l Prin
cipato di Taranto, Brindisi, Otranto, la Basilicata 
con Potenza e Melfi. 

Caratteristica di Napoli fu sempre i l Vesuvio, 
montagna ignívoma, che s'erge in forma di cono. Ha 
l'altezza di nove chilometri dalla cittá. V i giacciono 
a' piedi Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici, 
che sorgono sulle ruine di celcbri cittá seppellite dalle 
antiche eruzioni. Dal lato opposto é Posilipo, pro
montorio che s' estende tra i golfi di Napoli e di 
Pozzuoli. I n questo luogo ameno sorsero le ville di 
Cicerone, di Mario, di Pompeo, di Pollione. Si scor-
gono ancora gl i avanzi della vil la di Lucullo che era 
al l 'es tremitá peí promontorio e si stendeva fino all ' i -
sola di Nisida. Al ia punta del monte é una rocca 
detta Gaiola, incontro alia quale si scorge una grotta 
che s'appella la «Scuola di V i rg i l i o» , e sull'ingresso 
di essa é la supposta tomba del poeta. Questa era 
prima piü presso alia grotta, perché allora era molto 
piü alta. Si narra che i l monumento esistesse fino 
al secólo x m . Oggi non v ' é che un columbarium. 
Credesi che i l lauro, piantatovi dal Petrarca perisse 
sul principio del secólo x i x (1). I I Pochhammer (2) 

(1 ) LORIA, L'líalia neJla D. C, nievo. Venezia, S. OIschi , edit., 
(2) Tre questioni dantesche mo- 1896. 

destaniente proposte da uno stra-
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in uno studio su Dante piglia ad esaminare i l Vesu-
vio, come figura ispiratrice della montagna del Pur
gatorio. Egl i dice essere convinto che la « grotta del-
1 'Eremita» cosi detta dal moñaco , che sembra essere 
stato i l primo abitatore del luogo ove é oggi l 'Os-
servatorio, e la piccola chiesa del Salvatore, sugge-
rissero a Dante 1' idea di figurare la porta di S. Pietro, 
onde la stazione della ferrovia funicolare risponderebbe 
al Purgatorio. Nessuna meraviglia, osserva i l Basser-
mann ( i ) , che non si t rovi alcun cenno del Vesuvio 
nella Commedia, perché i l Vesuvio, a tempo di Dante 
non era una montagna ignívoma, non essendo nel 
secólo x n avvenuta alcuna eruzione, tanto che alberi 
antichi crescevano nell ' interno del cratere. I I monte 
era un vulcano spento come i l monte Cave nei colli 
Albani e parecchi altri mont i d ' Italia. I I Bassermann 
poi contraddice al Pochhammer per la sua opinione 
che, mentre g l i sembra lusinghiera, non g l i pare tale 
da potersi raífermare con valide ragioni (2). 

Le vicende di Napoli sonó spesso ricordatc da 
Dante nel poema per ragione storica, ma la parola 
«Napo l i » occorre in esso una sola volta, quando i l 
Poeta allude alia tomba di Vi rg i l io che cosi gl i favella: 

Véspero é giá cola dov' c scpoltb 
lo corpo, dentro al quale io facea ombra; 
Napoli l'ha, e da Brandizio e tolto ( 3 ) . 

N a v a r r a , Provincia di Spagna che si estende 
dall'una all 'altra parte dei Pirenei, ed ha per capitale 
Pamplona. La Navarra fu prima popolata dai Baschi 
o Vaschi e fu alleata del popólo Romano e dopo la 
caduta dell 'Impero passó agli Svevi e ai Visigoti . 
Cario Magno prese Pamplona e sottomise la maggior 
parte della Navarra; i l resto di essa fu invasa dai 
Mor i . L 'anno 806 Luig i i l Bonario, re d'Aquitania, 

(1) Orine di Dante, pag. 281. Viia di Virgilio, pag. 63; COMPA-
(2) Iv i , pag. 631. RETTI, Virgilio nel medio evo, I I , 
(3) Purg. I I I , 25. V. DANAÍ . pag. 47 e seg. 
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assegno i l governo della Navarra al conté di Azanar, 
c da quel lempo essa ebbe conti e re propri, ma 
dipendenti dalla Francia. Ferdinando i l Cattolico, uní 
alia Spagna, tutta l 'Al ta Navarra che tolse ai prin-
cipi di Borbone, i l resto fu unito alia Francia da 
Enrico I V , re di Navarra, prima di salire al trono. 
Dante nomina Navarra, quando fa diré a Vi rg i l io da 
Ciampolo, i l luogo ove nacque: 

Lo duca mió gíi s'accostó allato, 
domandollo ond'e'fosse; e quei rispóse: 
« lo fui del regno di Navarra nato » ( i ) . 

Dante accenna ad Arr igo Til , re di Navarra, detto 
i l Grasso, conté di Sciampagna, e suocero di Filippo 
i l Bello, facendolo dinotare con la parola « c o l u i » : 

E quel Nasetto, che stretto a consiglio 
par con colui c'ha si benigno aspetto, 
mori fuggendo e disfiorando i l giglio (2 ) . 

Allude poi alia Navarra facendo augurio che essa 
non cada sotto i l dominio di Francia, e si difenda 
da essa col sasso de' suoi Pirenei: 

O beata Ungaria, se non si lascia 
piü malmenare! E beata Navarra 
se s'armasse del monte che la fascia (3). 

Giovanna, figlia di Enrico I di Navarra ed u l 
tima di quella casa, si mar i tó a Filippo i l Bello 
nel 1284, ma finché visse, amministro da sé i domini 
paterni con esemplare saviezza. Dopo la morte le 
successe nel governo di Navarra i l figlio, che quando 
giunse alia successione paterna, si fece chiamare re 
di Francia e Navarra. 

Naza re t . Piccola tr ibu della cittá di Zabulón, 
dove Gesú Cristo crebbe fino aH'etá in cui cominció 
la predicazione, onde fu chiamato i l « N a z a r e n o » . 
Da Dante é nominata come térra santa in genere, 
per far rimprovero al Pontefice di trascurare Topera 
delle Crociate, i l che non si puo diré con giustizia 

(1) Inf. X X I . 46. (3) Par. X I X , 142. 
(2) Purg. V I I , 103. 
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di Bonifacio V I I I , del quale si sa 1' intenzione che 
ebbe di raccogliere danaro per quell'impresa ( i ) : 

Per questo 1' Evangelio e i dottor magni 
son derelitti, e solo ai Decretali 
si studia si che pare ai lor vivagni. 

A questo intende i l papa e i cardinali; 
non vanno i lor pensier' a Nazzarette, 
lá dove Gabriello aperse l ' a l i (2 ) , 

N e t t u n o , latino Nepíunus, secondo la favola 
figlio di Saturno e di Rea, fratello a Giove e a Plu-
tone. Essendo maschio, doveva essere divorato dal 
padre, ma Rea ingannó Saturno facendogli ingoiare 
una pietra. Quando Saturno fu cacciato dal cielo, i 
tre fratelli si divisero 1'impero dell 'Universo. Giove 
ebbe i l regno della sfera stellata e della térra . Plu-
tone quello dell'inferno, e Nettuno, quello dei mari . ' 
Quindi é, che Nettuno é nominato per lo stesso 
mare, come fa Dante. La prima voí ta e quando i l 
poeta fa diré da Pier da Medicina, che l'uccisione 
di Guido del Cassero, e di Angiolello da Cagnano, 
fu tal delitto, non visto mai nélf ampiezza del Medi
t e r ráneo : 

Tra I ' isola di Cipri e di Maiolica 
non vide mai si gran fallo Nettuno, 
non da pirati, non da gente argolica (3). 

La seconda volta, quando vuol far conoscere, che 
un solo punto passato, dalla prima intuizione della 
divinitá, g l i cagionó maggiore dimenticanza di tutte 
le altre cose vedute, di quello che, 25 secoli aves-
sero potuto far dimenticare 1' impresa degli Argonauti: 

Un punto solo m'e maggior letargo, 
che venticinque secoli all'impresa 
che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo (4). 

N i c o s i a . Capitale dell ' isola di Cipro, posta so-
pra un terreno alquanto elevato, in mezzo a pianura 
cinta di montagne. Nicosia con tutta 1' isola di Cipro, 
caduto 1' Impero Romano, fu dominata prima dai 

(1) V. miei Studi dantescU, (3) Inf. X X V I I I , 82. 
vol. I . (4) Par. X X X I I I , 94. 

(2 ) Par. I X , I33. 
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Greci, poi dai Lusignani, e in seguito dai Veneziani 
e dai Turchi . Dante la nomina per indicare i l suo 
re, cioé Ar r igo I I di Lusignano, che nel 1300 aveva 
i l regno di Cipro : 

E creder dée ciascun che giá per arra 
di questo, Nicosia e Famagosta 
per la )or bestia si lamenti e garra (1 ) . 

N i l o . Fiume dell'Africa oriéntale che bagna l ' E -
g i t to : é formato dalla corrente di due fiumi Ba r - e l -
Abiad o Ni lo Bianco, e Bar-el-Azzek o Ni lo Azzurro, 
che si riuniscono nella Nubia superiore. Le sorgenti 
del Ni lo Azzurro si trovano in Abissinia; quelle del 
Ni lo Bianco non sonó ancora conosciute. Kar tum é 
i l luogo dove i due rami si congiungono; quindi i l 
Ni lo bagna l 'Egi t to , del quale forma la ricchezza 
con i suoi straripamenti periodici e cade nel Medi
te r ráneo per sette bocche e foci, formando la figura 
d'un delta. Dante alinde al Ni lo allorquando, volendo 
dimostrare i l colore di una delle facce di Lucífero, 
ricorda la nerezza degli E t i o p i : 

E la destra parea tra blanca e glalla, 
la sinistra a veder era tal, quali 
vengon di lá, onde 11 Nilo s'avvalla (2 ) . 

Accenna anche al Ni lo , quando descrive lo sver-
nare delle gru sulle rive di questo fiume : 

Come gil augei che vernan lungo 11 Nilo 
alcuna volta di lor fauno schiera, 
poi volan pin in fretta e vanno in filo (3). 

Finalmente allude al Ni lo , facendo notare da Giu-
stiniano i l conflitto di Farsaglia, dove Pompeo fu 
sconfitto da Cesare: 

Invér la Spagna rivolse lo stuolo; 
poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse 
si ch'al Nil caldo si sentí del duolo (4). 

N o c e r a , latino Nuceria ; cittá d e l l ' U m b r í a sulla 
via Flaminia, presso i l Foro di Flaminio, che é dietro 

(1) Par. X I X , 14S. ( 0 Purg. X X I V , 
(2) l „ j . X X X I V , 45- (4) Par- V I , 64. 
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ad Assisij ed al Subasio, presso la riva sinistra del 
Tevere. É ricordata da Strabone quale cit tá posta 
i n luogo felice e intenta ai lavori di vasi di legno per 
uso domestico. La Nocera moderna, si distende sul-
l'area dell ' antica, e la storia di Nocera va sempre con-
giunta con quella di Perugia, di Foligno, e delle altre 
cittá vicine. 

Nel 1300, secondo alcuni, era oppressa insieme 
a Gualdo, da Roberto re di Napoli , e secondo al t r i 
da Perugia. Dante nomina Nocera, per indicare la 
topografía di Assisi: 

Intra Tupino, e 1'acqua che discende 
del coüe eletto dal beato Ubaldo 
fertilc costa d' alto monte pende, 

onde Perugia senté freddo e caldo 
da porta Solé, e diretro le piange 
per greve giogo Nocera con Gualdo. 

Di questa costa, lá dov' ella frange 
piü sua rattezza, nacque al mondo un solé, 
come fa questo talvolta di Gange. 

Pero chi d' ésso loco fa parole 
non dica Ascesi, che. direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dir vuole (1) . 

Sonó due le opinioni intorno alia frase « diretro 
le piange ». Alcuni con Benvenuto da Imola, stimano, 
che s' intenda dell' ombra sgradita del gelo che venga' 
a Nocera dal Subasio. A l t r i stimano che i l piangere di 
Nocera e di Gualdo, fosse cagionato da oppressione 
política, o della signoria di Perugia (2) o di Roberto 
re di Napol i ; i l che non é da ammettersi assoluta-
mente, perché Roberto nel 1300, tempo in cui Dante 
scriveva quella frase, non era ancora succeduto a 
Garlo I I suo padre. Noi teniamo per la prima opi-
nione rispondente alia forma topográfica del paesaggio 
dantesco. 

N o l i . Borgo del Piemonte, distante 15 chilometri 
da Savona, posto sulla sponda del Medi ter ráneo, i n 
fondo a piccolo golfo. Ottenne favori nel 1089 e nel 

(1) Par. X I , 43. (2) BUTI, BIANCH!, ecc. 
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I I IO dai re di Gerusalemme, p,er la parte presa a 
favore delle crociate. Nel 1154 fu occupato dai mar
ches! di Savona. Nel 1202 ricuperó la liberta muni-
cipale e si pose sotto i l patrocinio dei Genovesi, che 
10 dominarono interamente nel 1239. A i tempi 
di Dante, non v i si poteva andaré che scendendo 
per gradini intagliati nelle quasi verticali pareti del-
1' anfiteatro dei monti che lo circondano, e quasi lo 
dividono interamente dal resto del mondo (1). 

Dante, per daré idea della ripidezza e della dif-
ficoltá della salita del monte del Purgatorio, richiama 
11 difficile pendió che menava a No l i a' suoi tempi. 

Vassí in Sanléo, e discendesi in N o l i ; 
montasi su Bismantova e in Cacumc 
con esso i pie' ; ma qui convien ch' uom voli (2 ) . 

Oggi, nota i l Bassermann (3), fra i l capo di N o l i 
ad ovest e Moncastello al sud, i tunnels hanno aperto 
un vareo; ma ai tempi di Dante la strada maestra 
dovea passare per le altura, e condurre perció da 
quella parte verso N o l i . 

N o r m a n d i a . Antica provincia di Francia. Si 
divideva in Al t a Normandia e i n Bassa Normandia. 
I I suo suolo é irrigato dalla Senna, dall ' Eure, dal-
l 'Orne e da al t r i fiumi. Fu abitata dai Cateti, dai 
Veliocassi, dagli Eulerci, e Burovici, dai Lessovii, dai 
Baiscasi, e dai Abricantici . 

A tempo dei Romani comprendeva i l terri torio 
che compone oggi i l quinto della Senna inferiore del-
1' Eure, del Calvadus, della Manica, e dell ' Orne. Fece 
parte prima del Regno di Neustria e prese i l nome 
di Normandia al principio del secólo x, dopo 1' inva-
sione di Rollone, eapo di una compagnia di Ñ o r m a n n i . 
Guglielmo i l Bastardo, discendente di Rollone, avendo 
conquistata 1'Inghilterra, divenne signore della Nor
mandia. Quindi la lunga lotta ira Francesi e Inglesi 

(1) LORIA, Vi ta l ia nellaD. C. (5) Orine di Dante, pag. 201, 
(2) Purg. IV , 25. V . Bismantova. 
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nel medio evo. Venne acquistata da Filippo Augusto 
nel 1204; presa e restituita piü volte, venne poi imita 
definitivamente alia Francia sotto Cario V I I nel 1450. 
Dante accenna alia Normandia quando fa deplorare 
da Ugo Ciapetta che i suoi discendenti si fossero i m -
padroniti di quella provincia : 

Li cominció con forza c con mcnzogna 
la sua rapiña ; c poscia per ammenda 
Ponti e Normandia prese e Guascogna ( i ) . 

Osserva i l Bianchi (2) che Filippo Augusto con
quistó la Normandia prima « dote provenzale » come 
parte del terri tori donati da Raimondo Berlinghieri, a 
Cario d 'Angió , per i l connubio di costui con sua figlia 
Beatrice, avvenuto nel 1254, ma forse Dante, osserva i l 
Bianchi, vuole intendere un nuovo riscatto della Nor
mandia dagli Inglesi. 

N o r v e g i a . Una delle due parti della monarchia 
Norvegio-Svedese, al l ' ovest del Regno di Svezia; ha 
puré a l l ' ovest i l mare del nord e 1' océano At lánt ico 
come al nord l'oceano Glaciale Art ico e lo stretto 
di Skáger -Rak . Cr i súania é la capitale della Nor
vegia. Le montagne Dofrine dividono la Norvegia 
dalla Svezia. 

La Norvegia fu da prima indipendente ed ebbe 
re propri fino al 1389. Fu poi unita alia Danimarca 
e ú l t imamente alia Svezia. Dante fa parlare i 'aqüi la 
romana a vituperio dei cattiyi re d'Europa, fra i quali 
quello di Norvegia, la quale, come si é detto, aveva 
re propri sul principio del secólo x i v : 

R quel di Portogallo e di Norvegia 
l i si conosceranno, e quel di Rascia 
che mal ha visto i l conio di Vínegia ( 3 ) . 

I comentatori non vanno d'accordo nello sta-
bilire 'chi sia «quel di Norveg ia» di cui Dante in -
tende parlare. Gl i antichi non ne sanno nulla ed anche 

(1 ) Pura.^XX, 64. (3) Par. X I X , 139. 
(2) Com. ' 
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alcuni moderni, come i l Biagioli e i l Benassuti, con-
fessano di non saperne nulla. Nel 1300, época della 
visione dantesca, era re di Norvegia Acone V I I , so-
prannominato i l Gambalunga, che regnó dal 1299 
al 1319(1). 

Se Dante era informato di ció che avveniva in 
Norvegia, deve avere pensato ad Acone V I L Filalete 
vorrebbe che s' intendesse di Magno Lagabaetters, che 
regnó dal 1263 al 1280, ma non é probabile che 
Dante accenni a persona giá morta (2). 

N o v a r a . Cit tá dell ' Italia settentrionale, capo-
luogo della provincia del suo nome. Siede tra i l Ter-
doppio e l 'Agogna. Fu fondata dai L i g u r i ; nel 665 di 
Roma, fu dal senato e dal consolé Gneo Pompeo 
Strabone dichiarata colonia lat ina; Giulio Cesare la 
resé colonia romana, e i Novaresi furono ascritti al-
1'undécima tr ibu, cioé alia Claudia. I Romani v i edi-
ficarono le terme e mol t i edifizi. Divenne municipio 
e nelle gare tra Valentiniano I I e Massimino, fu 
fedele al primo. Massimino avendo vinto, comandó 
che la cittá venisse smantellata, Teodosio la res tauró 
e la ricostrui in gran parte di nuovo. Al i a caduta del-
1' Impero, la occuparono i Goti e poi i Longobardi 
che la eressero in ducato. Nel 1110, resiste ad A r -
rigo V ed egli la incendió, ma Novara risorse e si 
r iamicó con l ' imperatore nel 1116; poi prese parte 
alia lega Lombarda, guerreggió contro i l Márchese di 
Monferrato, i l solo ormai che difendesse in Italia la 
fortuna imperiale, e combat té valorosamente a Le-
gnano. Verso la meta del secólo seguente, le fazioni 
dei Sanguigni e dei Rotondi la turbarono, finché, 
ai 20 dicembre 1230, Ar r igo V I I assisté al l 'a t to so-
lenne di pace fra le parti . 

(1) Cf. SCHLOSSER, Weltge- (2) SCARTAZZINI, .EHC 
schichte, V I , 294; WEBER, Allge- vol. I I , pag. 1342. 
mñne JVi'lIortrhifhln, V I I I , 433, 
449. 
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Quindi Novara si pose sotto la protezione di Mar-
tino della Torre, allora assai potente a Milano, ma 
nel 1277, essendo venuti in fortuna i Visconti, questi 
s'impadronirono di Novara. Nel 1302, i Brusati che 
erano in grande potere in Novara, persuasero i loro 
concittadini di unirsi alia lega contro Matteo Visconti. 
V in to i l Visconti, fu presa da Giovanni I I márchese • 
di Monferrato, i l quale pero le consentí libero go
verno. Nel 1310, Novara to rnó ai Visconti che la 
unirono alia Lombardia. 

Fra D o l c m o ( i ) nacque nella provincia di Novara 
cioé nel villaggio Trugantano alia sinistra del Me-
rezzo, che v i forma una specie di cascata. Questo 
villaggio é dominato al sud dal monte Mazzarocco 
che fa parte delle giogaie della Valveggezza e che 
dista un chilometro da Domodossola ( 2 ) ; ma Ben-
venuto da Imola ritiene che fra Dolcino sia nato in 
Prato, sotto i l castello di Romagnano, presso i l hume 
Siccido. Mentre al t r i , come i l Merula, lo vuole ad-
dirit tura discendente dalla nobile famiglia Tornie l l i di 
Novara, e questo ripete i l Mansi nel Comento al 
Rainaldi, ma se egli non fu de' Tornie l l i , certo nac
que nel territorio di Novara. 

Fra Dolcino non fu né padre, né sacerdote, come 
scrisse i l Ripamonti (3) seguíto dal Baggelini e da al tr i . 
Prese nome di «fra Dolcino» per essersi unito, fuggia-
sco da Vercelli, ad alcuna di quelle processioni o com-
pagnie di uomini e di donne, che secondo fra Salimbene 
andavano a Parma per udire Gerardo Segalelli fondatore 
della setta degli Apostolici. Si crede anche che con-
vertitosi alie insinuazioni del Segalelli, andasse per 
diífondere/ g l i errori di lu i i n lontane regioni (4). Fra 
Dolcino fu erético non solo di affermazione, ma an
che di energía micidiale. Non riferiremo i fatti fu-
nesti che derivarono dalla sua irrequietezza. Noteremo 

(1 ) Inf. X X V I I I , 55 seg. (4) ORSINI BEGANI, Fra Dol-
(2) LORIA, L'Italia nellaD. C. ciño nella Iradi^ione e nella sioria, 
(3) Si. Eccl. di Milano. 
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i l caso de l l ' i nve rnó del 1305. Era passato sulla P á 
rete Calva presso Novara; la fame aveva assalito i 
r ibel l i , alia fame si era unito anche i l freddo. U e-
sercito federato aveva stretto da ogni parte i parti-
giani di fra Dolcino. É certo che a questo tempo e 
non alia primavera del 1300, come vorrebbe i l Ga-
botto, hanno rapporto i versi di Dante con cui fa diré 
a Maometto di ira Dolcino: 

Or di ' a fra Dolcin dunque che s' armi, 
tu che forse vedrai lo solé in breve, 
s'egli non vuol qui tostó seguitarmi ( 1 ) . 

COSÍ Novara non é nominata espressamente nella 
Commedia, ma a proposito degli abitanti di essa e 
di fra Dolcino, giustamente posto da Dante insieme 
a Maometto, del quale imitó la pervicacia e la fe-
rocia con 1' eresia e con la violenza del brando. Onde 
méri to di essere chiamato da Benvenuto da Imola : 
quasi scimia Machometi. 

O 
O l i m p o dal greco Olimpos. Monte della Grecia 

sui confini della Tessaglia e della Macedonia. I Gen-
t i l i favoleggiavano che su quel monte avessero d i 
mora i numi. Dante, per analogia, chiama Olimpo, 
la dimora eterna di Dio. Onde fa diré a Forese Do-
nati di Piccarda: 

La mia sorclla, che tra bella e buona 
non so qual fosse piü, trionfa lieta 
nell'alto Olimpo giá di sua corona ( 2 ) . 

O r i a g o od Or iaco , villaggio del Véne to , posto 
tra Padova e Venezia, dalla parte delle lagune, lon-
tano 13 chilometri da Venezia. Fino a questi u l t imi 
anni, la via principale che menava a Venezia pas-
sava per Mira, vicino ad Oriago, posto fra setten-

(1) Ittf. X X V I I I , 55. (2) Purg. X X I V , 15. 
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trione e occidente della laguna. lacopo del Cassero, 
volendo fuggire dagli assalitori di Azzo d'Este, non 
prese la via che dovea, e impigliandosi nelle canne 
e nel fango, fu sopraggiunto ed ucciso. Che tali fos-
sero le condizioni di quei luoghi si sa da documenti, 
e i n modo speciale da un decreto del Maggior Con-
siglio della Repubblica Véne ta del 19 maggio' 1288, 
col quale, veniva accordato al patrizio Pietro Manotto 
di costruire un molino i n Oriago, concedendogli liher-
tatem laborandi super terram intra canetum (1) . 

Dante ricorda appunto 11 luogo paludoso e i n -
trigato di canne che fece ostacolo a lacopo del Cas
sero per la sua fuga: 

Ma s'io fossi fuggito in ver la Mira, 
quand'10 fui sopraggiunto in Oriago, 
ancor sarei di lá dove si spira (2 ) . 

Or ien t e , dal latino oriens, quello fra i quattro 
punti cardinali della té r ra , onde apparisce i l nascere 
del solé. Dante nomina 1' Oriente quando vuole no
tare lo stato zodiacale nel suo ingresso nel Purgatorio: 

Lo bel pianeta che ad amar conforta, 
faceva tutto rider 1'oriente, 
velando i pcsci ch' erano in sua scorta (3). 

Accenna aU'Oriente quando fa volgere ad esso una 
delle anime del negligenti del Purgatorio, forse quella 
di N iño Visconti : 

. . . cominciai a rcnder vano 
1' udire, ed a mirare una dell' alme 
surta, che 1'ascoltar chiedea con mano. 

Ella giunse e levó ambo le palme, 
flecando gli occhi verso I'oriente, 
come dicesse a D io : «D 'a l t ro non calme» (4). 

Nomina nuovamente 1' Oriente, quando parla del-
l'alba che apparisce nella valle fiorita del Purgato
rio, volendo preludere al suo sogno dell ' aquila: 

La concubina di Titon antico 
giá s'imbiancava al balzo d'oriente, 
fuor delle braccia del suo dolce amico(5). 

( 1 ) Y. BAKOZZI in Danie e i l suo (3) Purg. I , 19. 
secolo;LQRiA, L'Itaüa nella. D. C. (4) Pura. V I I I , 7. 

(2) Purg. V, 79. (5) Purg. I X , 1. 
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Torna a diré d' Oriente quando parla dei geo-
mant i : 

Quando i geomanti lor maggior fortuna 
veggiono in oriente, innanzi all'alba, 
surger per via che poco le sta bruna ( 1 ) . 

' Allude puré al l ' Oriente parlando anche un' altra 
volta dell ' alba, e del sogno in cui gl i apparisce El ia : 

Nell'ora, credo, che dell'oriente 
prima raggió nel monte Citerea, 
che di fuoco d' amor par sempre ardente ( 2 ) . 

Paragonando s. Francesco ad un solé, vuele che 
Assisi prenda i l nome di Oriente: 

Pero chi d'esso loco fa parole 
non dica Ascesi che direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dir vuole(3). 

Dante usa la parola « o r i é n t a l e » , che significa 
ció che appartiene al l ' Oriente, quando descrive la de-
licata luce del Purgatorio: 

Dolce color d' oriental zaffiro, 
che s'accoglieva nel sereno aspetto 
dell'aer puro infino al primo giro, 

agli occhi miei ricominció diletto, 
tostó ch'io uscii fuor dell'aura morta, 
che m'aveva contrístalo gli occhi e i l petto (4). 

Nuevamente adopera la parola « o r i é n t a l e » nel 
coloriré la scena nel l ' apparizione di Beatrice: 

lo vidi giá nel cominciar del giorno 
la parte oriental tutta rosata 
e l 'altro ciel di bel sereno adorno (5). 

Usa finalmente la parola « o r i é n t a l e » nel daré 
idea della sua meraviglia nel vedere le bellezze del 
cielo e m p í r e o : 

lo levai gli occhi; e come da mattina 
la parte oriental dell'Orizzonte 
soverchia quella dove ¡1 solé declina, 

COSÍ, quasi di valle andando a monte, 
con gli occhi, vidi parte nello stremo 
vincer di lume tutta 1'altra fronte(6). 

( j ) Purg. X I X , 4. (4) Purg. I , 13. 
(2) Pura. X X V I I , 94. (5) Purg. X X X , 22. 
(3) Pnr. X I , 52. (6) Par. X X X I , 118. 
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O s t o r i c h , dal tedesco Osierreich, e in altri dia-
lett i si pronuncia Oesterrich; nome tedesco che signi
fica Austr ia: 

Non fecc al corso suo si grosso velo 
di verno la Danoja in Ostericch, 
né Tanai lá sotto i l freddo cielo ( i ) . 

Come forma antica fu puré detto « A s t e r i c c h » . 
Alcuni vorrebbero che si leggesse Austerricch. I I 
Betti afferma che I'antica lezione sia Ostericch. Ve
ramente i codici sonó discordi fra loro e oltre le forme 
di Ostericch o Austericch, hanno molte altre maniere 
simili ma discordanti. I n alcuni codici non abbiamo 
1'ultima sillaba in icch ma in ichi come Osterlicchi, 
Osterkcchi, Osterkchi, ecc, ma 1'ultima sillaba la quale 
deve rendere 1'armonía imitat iva del rompersi del 
ghiaccio per un peso sovrapposto, non puó essere che 
i n icch: 

Perch' io mi volsi, e vidimi davante 
e sotto i piedi un lago, che per gelo 
avea di vetro e non d'acqua semblante. 

Non fece al corso suo si grosso velo 
di verno la Danoja in Ostericch, 
né Tanai lá sotto i l freddo ciclo, 

com' era quivi. Che, se Tambernicch 
vi fosse su caduto o Pietrasana 
non avria pur dall'orlo fatto cricch (2) 

Pach ino , Pachinum oggi capo Passero, promon
torio della parte piü meridionale della Sicilia, distante 
circa 50 chilometri da Siracusa. Dante nomina Pa
chino, come Peloro, per indicare uno dei confini di 
quel regno che sarebbe toccato a Cario Martello se 
avesse potuto ottenere 1' ereditá che g l i apparteneva: 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra i l golfo 
che riceve da Euro maggior briga, 

( i ) / « / . X X X I I , 25. (2) / « / . X X X I I , 22. 
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non per Tifeo, ma per nascente zolfo, 
attesi avrebbe l i suoi regí ancora, 
nati per me di Cario e di Ridolfo, 

se mala signoria, che sempre accuora 
l i popoli suggetti, non avesse 
mosso Palermo a gridar : « Muora, muora » ( 1 ) . 

Pado . Nome latino del Po, dal quale trae appel-
lativo la valle « V a l di P a d o » , la quale é bagnata 
dalle acque del Po, dal monte Viso, fino alia foce del 
fiume di Ferrara. Dante accenna a « Pado » o « Valle 
di Pado » per denotare che Cacciaguida ebbe la mo-
glie di quel luogo: 

Mia donna venne a me di val di Pado, 
e quindi i l soprannome tuo si feo (2) . 

La maggior parte dei comentatori vogliono che 
Dante alluda a Ferrara, e questa é la opinione piü 
ragionevole, perché in Ferrara esisteva una famiglia 
degli Al l ighier i molto tempo prima del matrimonio 
di Cacciaguida (3). 

P a d o v a , Patavium. Cittá antica dell ' I talia set-
tentrionale, nel Véne to , capo di provincia ; é sulle 
rive del Bacchiglione, fra Vicenza e Venezia, a nord-
est dei colli Euganei. Sembra che i l nome di Padova 
avesse origine dalla palude Paludina, presso la quale 
sorse, a detta di Strabone. Era una delle piü celebri 
cittá dell ' Italia, capace di mettere su un esercito, ed 
avente 500 persone dell ' ordine equestre. Si vuole che 
l 'armata di Padova giovasse molto per difendere Roma 
dai Galli . I Romani le consentirono i l dir i t to d i cit-
tadinanza; 1' anno di Roma 706, Padova venne ascritta 
alia t r ibu Fabia ed ottenne i l dir i t to di scegliere i 
propri senatori. Fu saccheggiata da Alarico e poi da 
At t i la , e travagliata da incendi e da terremoti, e Nar-
sete la riedificó. Nuevamente distrutta dai Longo-
bardi, risorse poi nuevamente per opera di Cario 
Magno, sotto i l quale gedette libertá, come anche 

(1) Par. V I I I , 67. degli Allighieri in Ferrara ; Fcr-
(2) Par. X V , 137. rara, 1865. 
(3) CITTADELLA, La famiglia 
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sotto alcuni de' suoi successori. Nel secólo x i v fu do-
minata dalla famiglia del Carraresi^ ed ebbe, come 
le altre cittá d ' Italia, fermento di Guelfi e di Ghi-
bel l ini , . e dopo varié vicende si sottomise alia Re-
pubblica Véneta . Dante fa nominare Padova da 
Cunizza da Romano, che profetizza i mali che le 
verranno: 

Ma tostó fia che Padova al Palude 
cangerá 1' acqua che Vicenza bagna, 
per esser al dover le genti crude(i). 

Sonó molte le opinioni intorno al luogo del con-
flitto accennato. Noi prefer íame quella del Lamper-
tico (2) che crede trattarsi del fatto d'arme del 1312, 
opinione tenuta anche da Tomasseo(3)e stimata come 
la piü probabile dallo Scartazzini (4). Dante allude 
anche al Brenta, fiume che nasce nella montagna della 
Chiarentana e passa per Padova; e allude agli argini 
posti dai Padovani a questo fiume, per trarne s imil i -
tudine per g l i argini della cerchia dei v iolent i : 

e quale i Padovan' lungo la Brenta, 
per difender lor ville e lor castelli, 
anzi che Chiarentana i l caldo senta 

a tale imagine eran fatti quelli, 
tutto che; ne si alti, né si grossi, 
quel che si fosse, lo maestro felli (5). 

I Padovani cominciarono ad arginare i l Brenta 
irrompente nelle lagune verso Chioggia, fino dal 1143 
e formatone altro sbocco nel Bacchiglione, reso vuoto 
per insidia dei Vicentini loro nemici, g l i diedero corso 
nelle lagune presso i l monastero di S. I lario. L ' aper
tura del canale detto Pervego, fatta nel 1209 e gl'impe-
dimenti , posti al ramo del fiume che scorreva verso 
Chioggia, fecero si che le acque del Brenta si scari-

( 1 ) Par. I X , 46. Ulíeriori considera^ioni intorno 
(2) Dante in Vicenta. alia termina 46 del canto IX. 
(3) Com. del Par.; FEKKETO, H i s t . lY ,6 , ' j ; 
(4) Com.; V. MERCURI, NO- ALB. MUSSATO, ffisi. A Í ^ . I I I , I 5; 

vissima spiega îone del canto I X V, 10; MURAT. Script. I X , 1065. 
del Paradiso; ZANEI.LA, Querré (5) Inf. X V , 7. 
tra Padovani e Vicevlhii; GLORIA, 
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cassero nel suo álveo ove é i l luogo dell ' arginatura 
cui Dante allude ( i ) . Padova, ai tempi di Dante, aveva 
dominio sui terri tori della Marca Trevigiana di Dogato, 
di Venezia, di Vicenza e di Verona. Dante allude 
spesso indirettamente alie vicende di Padova'e diret-
tamente ai Padovani, accennando ad Ezzelino da Ro
mano ( 2 ) ; a Rinaldo degli Scrovegni (3) che fu forse 
padre di Enrico, cui si deve la cappella della Ma
donna della Rena, dipinta quasi interamente da Giotto; 
a Vitaliano del Dente (4), secondo i l Longarelli , di 
famiglia assai in potere ai tempi di Ezzelino, e tale 
da meritare mol t i onor i ; secondo Albertino Mussato 
degno di lode questo Vitaliano, perché mantenne i l 
governo dei Vicentini (1207). Pare che Dante alluda 
a Vitaliano di lacopo, che, secondo una cronaca del 
1335, era ricchissimo ed abitava vicino agli Scrovegni. 
Dante parla anche di lacopo del Cassero, fatto uccidere 
da Azzo I I I . La Repubblica di Padova ebbe termine 
al cominciare del governo dei Carraresi i l 23 lu -
glio 1318(5). 

P a l e r m o . Cit tá di Sicilia, capitale della provincia 
cui da i l nome. Prima occupava una stretta penisola, 
chiusa fra due linee di mare, presso cui stendevasi 
i l porto che, per terremoti e alluvioni, fu disfatto nel 
secólo x i v . Dal lato d' Occidente ha 1' Oreto, fiume 
che viene esaltato dai poeti come i l re dei fiumi, ma 
che in realtá non é altro che un ruscello, che, ab-
bandonato V antico suo letto, corre all 'Oriente di Pa
lermo di fronte a l l ' antica NeapoKs. 

Tucidite narra che nel primo secólo dopo la fon-
dazione di Roma, quando le colonie greche giunsero 
i n Sicilia, i Fenici che occupavano tutte le coste di 

(1) BARDZZI, Dante e i l suo se- (5) V . A L E . MUSSAT. De geslis 
coló. V . Brenta. Italiae; V i n e . FERRET. His i , ; 

(2) Inf. X I I , 110. • CORTI, De novitatibus Padova ; 
(3) Inf. X V I I , 67. P!¡,rrtLKO,IsioriaePadovanae;Tt-
(4) Inf. X V I I , 68. RABOSCHI, Sloria della letleratura 

italiana. 



270 PALERMO 

essa, si ridussero i n Palermo, in Salante e in Ma
tines, cittá poste nella parte occidentale dell ' isola. 
Piü tardi Palermo, sotto i l dominio dei Cartaginesi, 
cioe fino al l ' anno di Roma 494, divenne cittá di 
somma importanza, e, secondo Polibio, era una delle 
piü fiorenti colonie puniche i n Sicilia. I Palermitani 
per scuotere i l giogo dei Cartaginesi fecero ricorso a 
Pirro, re di Epiro, che venne a stringere d' assedio 
la cittá, 1' espugnó per assalto, e si resé padrone delle 
fortificazioni fatte dei Cartaginesi sul monte Erecta, 
detto poi i l Pellegrino, e cacció i v in t i nel Lilibeo. 
Dopo due anni prevalsero nuovamente i Cartaginesi 
e s'impadronirono di nuovo della c i t t á ; ma furono 
poi v in t i dai consoli romani At t i l i o e Gneo Cornelio 
1' anno 602. Diodoro Siculo racconta che i l porto di 
Palermo era cosí vasto, che 200 vascelli romani v i 
potevano essere ancorati. Asdrubale sbarcó in Sicilia, 
passó l 'Oreto, e giunse a prospere condizioni di con
quista, ma i n vicinanza di Palermo fu sconfitto dal 
consolé Marcello. Amilcare trasse nel mare di Sicilia 
500 navi e stabili i l campo 265 passi lontano da Pa
lermo, a' piedi del monte Erecta e per tre anni r i 
mase i v i , arrecando gravi danni alia cittá vicina. La 
vit toria del consolé Lutazio, ottenuta presso 1' isole 
Egadi, avendo posto termine alia prima guerra pú
nica, fece si che Palermo rimanesse ai Romani. So-
stenne poi Palermo con decoro le var ié fortune e d i 
venne sotto Tlmpero una delle piü importanti colonie. 
I Vandali, g l i Erul i , i Visigoti rapirono a Palermo 
quanto possedeva di piü prezioso. Genserico l 'abbat té 
piü volte. Belisario condusse nel 552 un ' armata sotto 
le mura di Palermo, oceupata dai Go t i ; e secondo 
Procopio vedendo essere impossibile potersene impa-
dronire per parte di té r ra , fece introdurre una flotta 
nel porto e porre sopra le antenne e g l i alberi delle 
sue navi una specie di ponte, dal quale g l i arcieri lan-
ciavano armi nella cittá, onde i Goti dovettero cederé. 
Da questo tempo fino al l ' 827, Palermo e tutta la Sici-
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lia divennero parti dell ' Impero d' Oriente. Eufemio, 
governatore della Sicilia, oppostosi a l l ' imperatore 
d' Oriente, chiamo i Saraceni e da allora Palermo 
prevalse alie altre cittá di Sicilia, perché g l i Emi r i la 
scelsero a sede del governo. Nel 1070 ne furono cac-
ciati i Saraceni dai Normanni , e i l conté Ruggero v i 
pose dimora e la dichiaró capitale del Regno. Da 
quel tempo la storia di Palermo é quella stessa della 
Sicilia ( [ ) . I I gran fatto de'Vesperi siciliani avvenne 
in Palermo i l 30 marzo dell ' anno 1282, e si diffuse 
con grande strage in tutta la Sicilia dominata da Cario 
d 'Ang ió (2) . Dante parla del Véspero siciliano quando 
fa accennare da Cario Martello i l suo retaggio reale: 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra i l golfo 
che riceve da Euro maggior briga, 

non per Tifeo, ma per nascente zolfo, 
attcsi avrcbbe i suoi regí ancora, 
nati per me di Cario e di Ridolfo, 

se mala signoria, che sempre accuora 
l i popoli suggetti, non avesse 
mosso Palermo a gridar: « Muora, muora » (3). 

Dante scolpi da con temporáneo e da artista i m -
pareggiabile in tre soli versi uno degli episodi piü 
importanti della storia Siciliana, « onde - scrisse 
IVAmar i - quei .tre versi rimarranno sempre come 
la piü forte, precisa e fedele dipintura che ingegno 
d' uomo far potesse dei Vesperi siciliani ». 

P a r i g i , Lutetiae. e Par i sü . Capitale della Francia, 
sulla Senna, che la divide in due parti disuguali, di 
cui la piü grande é quella al nord che forma le isole 
della Cité de Saint-Louis e la Louviers. Lutezia, a 
tempo dei Cesari, non era che un borgo ristretto a 
quella parte detta oggi Cité, allora capitale de' Pa
risü. Lutezia si é stesa un poco sulla riva sinistra 
della Senna, al tempo dell ' Impero, onde fu detta 

(1) LORIA, L'Italia riella D . C, Véspero Siciliano, Racconlo popo-
(2) V . G . VILLANI, V ] I , 6, 1; lare del Véspero Siciliano. 

MICHELE AMARI, La auerra del (3) Par. V I H , 67. 



«citta.»(Civitas, Cité). Quando Giuliano imperava nelle 
Gallie (335-361), la resé sua residenza ed abitó nel 
palazzo delle Terme, i cui avanzi si vedono ancora 
nella via La Harpe. Graziano, a poca distanza da Pa-
r ig i , perdé una battaglia, che lo privó dell ' impero. 
Quando At t i l a devastó le Gallie, pareva che volesse 
minacciare Parigi. Ma s. Genoveffa fece si che i l fiero 
conquistatore non riuscisse nel suo intendimento. 
Clodoveo, dopo la battaglia di Soissons entró in Parigi 
senza resistenza (486) e dopo 20 anni la circondó 
di mura e la fece capitale del suo Regno. Al ia morte 
di Clodoveo, Parigi diede i l suo nome ad uno dei 
quattro regni che si costituirono col suo retaggio. 
Quello di Parigi toccó al suo pr imogéni to Childe-
berto I . Clotario I uni i quattro regni nel 558, ma 
divisi questi alia sua morte, nel 561 Parigi fu con-
siderata di tanta importanza, da potere appartenere 
in comune ai quattro fratelli monarchi delle quattro 
parti del regno diviso. A l i a morte di Caliberto I nel 
561, Childerico invase Parigi per sorpresa. . 

Sotto g l i u l t imi Merovingi fu capitale della Neu-
stria. Durante 1'impero di Cario Magno, non fu che 
i l capoluogo di una contea. Regnando Cario i l Calvo, 
la contea di Parigi divenne parte del ducato di Francia. 
Gl i antenati di Ugo Capeto furono ad un tempo, 
duchi di Francia e conti d i Parigi (1). Nel secólo i x Pa
r ig i ebbe spesso saccheggidaiNormanni(844-85 5-861). 

Fu sotto Luigi V I che sorsero i n Parigi alcune 
scuole celebri. La cittá ebbe vasti ingrandimenti sotto 
i l regno di Lu ig i V I L Filippo Augusto edificó i l Mer-
cato, i l vecchio Louvre e fece circondare la cittá di 
mura. Nel 1200 fu istituita TUnivers i tá di Parigi, la 
prima sorta in Europa. Sotto Filippo i l Bello si is t i tui 
nel 1302 i l Parlamento, nel quale nello stesso anno 
furono r iuni t i g l i StatiGenerali. L ' Univers i tá di Parigi 
ebbe ventimila discepoli. Dopo g l i Stati Generali e 

(1 ) V. Francia. 
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durante la prigionia d i r é Giovanni (1353), Marcello 
prevosto dei mercanti, stava per consegnare Parigi a 
Cario i l Malvagio, quando fu ucciso da Maillarde nel 
1381. 

Dante ricorda Parigi quando parla di Oderisi da 
Gubbio, celebre pittore di miniatura, la quale arte é 
detta in lingua francese enluminer, parola che Dante 
italianizza dicendo « alluminare » : 

« Oh, » dissi luí, n e non se¡ tu Oderisi, 
I ' onor d'Agobbio, e 1' onor di quell' arte 
che " alluminare " chiamata é in P a r i s i ? » ( i ) . 

Poi quando accenna all 'origine di Ugo Capeto : 
Chiamato fui di la Ugo Ciapetta : 

di me son nati i Filippi e i Luigi, 
per cui novellamente e Francia retta. 

Figliuol fui d'un beccaio di Parigi: 
quando H regi antichí venner meno, 
tütti fuer ch un renduto in panni bigi ( 2 ) . 

Ne parla anclie a proposito di Sigieri di Brabante, 
che insegnava nel vico degli Strami in Par ig i : 

Essa e la luce eterna di Sigieri, 
che leggendo nel vico degli Strami, 
sillogizzó invidiosi veri (3 ) . 

Finalmente allude a Parigi per la morte di F i -
lippo i l Bel lo: 

L i si vedrá i l duol che sopra Senna 
induce, falseggiando la moneta 
quei che morrá di colpo di cotenna (4 ) 

Dante fa cosi predire dall ' aquila la morte di F i -
lippo i l Bello, avvenuta in una caccia per la percossa 
di un porco selvático. 

P a r m a cittá dell ' Italia settentrionale, capoluogo 
di provincia che ne trae i l nome. É divisa in due 
parti dalla riviera Parma che viene attraversata 
da tre ponti. Fu fondata dagli Etruschi, e divenne 
colonia romana l 'anno 184 a. C. e fu compresa nella 
Gallia Cispadana. Nel medio evo ebbe varíe vicende. 

(1) Purg. X I . 79. (3 ) Par. X , 136. 
(2) Purg. X X , 49. (4 ) Par. X I X , 118. 
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fu ora guelfa e ora ghibellina, ora indipendente, ora 
soggetta a particolari signori, e finalmente fu govór
nala dai Farnesi. Dante nomina Parma nel Convito 
come patria del calzolaio e indovino Asdente, dicendo: 
«AsdenteTindovino di Parma dicesi si chiamasse Ben-
venuto, e fosse detto Asdente, cioé senza denti, per 
antifrasi, perché anzi troppo grandi l i avesse ». Nella 
Divina Commedia poi non allude a Parma, ma no
mina Asdente, e se lo fa accennare da Virg i l io nella 
bolgia degli indovini : 

Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, 
che avere inteso al cuojo ed alio spago 
ora vorrebbe, ma tardi si pente ( i ) . 

Parnaso , monte della Focide, sacro a Febo e 
alie muse, reso símbolo dell ' ispirazione poética, anche 
perché non lontano dal luogo dell ' oracolo di Apo l -
line Deifico. Delle due sue cime, una era sacra alie 
muse, l ' a l t ra ad Apollo ( 2 ) . La favola che signoreggia 
questo monte, fa dimenticare quasi la sua realtá geo
gráfica, ma esso campeggia realmente all'ovest d ' E l i -
cona, tra Anfessa e Trachena. Strabone asserisce che 
dalle cime del Parnaso, si vedeva Corinto, perché 
questo monte era alto come 1'Elicona, che nella mag-
gior parte dell 'anno, era coperto di nevi, onde g l i 
venne dai poeti i l sopranome di Parnaso. Da esso 
deriva i l fonte Castalio, onde le muse furono dette 
Castalie. L ' acqua della sorgente Castalia, corre tuttavia 
l ímpida e fresca. 

Dante nomina i l Parnaso sempre in senso alle-
gorico. La prima volta quando fa diré da Stazio a 
Vi rg i l io com'egli 1' avesse avviato nel sentiero del-
1' arte e della fede: 

Ed egli a lui : « Tu prima m' inviasti 
verso Parnaso a ber nelle sue groíte, 
e poi, appresso Dio, m' alluminasti » ( 3 ) . 

(1) Inf. X X , 118. Fasi. IV, 93; LUCAN. Fars.Y, 73. 
(2) Ovití. Met. 136, I I , 321; (3) Purg: X X I I , 64. 
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Allude anche al Parnaso quando ricorda l ' e tá 
Saturnia, ossia l ' e t á dell 'oro e asserisce che i poeti 
avessero intraveduto, sognando nel Parnaso, i l Para-
diso terrestre: 

QuelH, che anticamente poetaro 
l 'etá dell'oro e suo stato felice, 
forse in Parnaso esto loco sognaro ( i ) . 

Torna a ricordare i l Parnaso nel disvelamento 
di Beatrice, quando nota, che, né scienza né ispira-
zione poética, varrebbero a descrivere la bellezza della 
donna che g l i si manifestava: 

O isplendor, di viva luce eterna, 
chi pallido si fece sotto I'ombra 
si di Parnaso, o bevve in sua cisterna, 

che non paresse aver la mente ingombra, 
tentando a render te qual tu paresti 
lá dove armonizzando i l ciel t ' adombra 

quando nell'aere aperto t i solvesti (2 ) 

Finalmente fa cenno del Parnaso, quando nel-
1' accingersi al lavoro della terza cántica dice di aver 
bisogno, non solo della prima, ma anche della se-
conda cima del Parnaso; non solo delle muse, ma 
anche d 'Apo l lo : 

Infino a qui l 'un giogo di Parnaso 
assai mi fu, ma or con ambedue 
m'e uopo entrar nell'aringo rimaso (3 ) 

I I che significa allegoricamente: fino qui m i é 
bastata la sola scienza umana, simboleggiata dalle 
muse, come in genere nella Commedia, é personifi-
cata i n V i r g i l i o ; ma ora m i é necessaria anche la 
scienza divina, figurata qui da Apollo e in tutta la Com
media da Beatrice che incarna la teología. 

Pav ia , i l Ticinum degli antichi. Cit tá dell ' Italia 
settentrionale, che sta sulla sponda del Ticino, si 
crede fondata dai L igur i 600 anni a. C. Venne presa 
dai Romani 400 anni dopo la sua fondazione; e detta 
Pavia, per essere stata unita ad una tribü per nome 

(1) Purg. X X V I I I , 139. (3) Par. 1, 16. 
(2) Purg. X X X I , 139. 
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Papia. Fu edificata nuevamente, dopo che At t i la la 
distrusse. I n questa cittá Odoacre re degli Erul i , nel 
476, fece prigioniero Romolo Augustolo. I v i posero 
residenza i re dei Goti da quando Teodorico scon-
fisse Odoacre a Verona nel 492. I v i Cario Magno, 
re dei Franchi, fece prigioniero, nel 774, Desiderio, 
re dei Longobardi, dei quali Pavia era la capitale, 
onde Dante fa diré a Giustiniano:. 

E quando i l dente longobardo morse 
la santa Chiesa, sotto alie sue ali 
Cario Magno, vincendo, la soccorse ( i ) . 

Dopo la pace di Costanza, anche Pavia si resse 
a comune, sotto 1' alto dominio degli imperatori ger-
manici successori di Ottone ; ma fu anch' essa, come 
le altre cittá d' Italia, divisa da parti t i , specialmente 
peí contrasto delle due potenti famiglie dei Langu-
sco, e dei Beccaria. L 'anno 1290 riusci a Manfredo 
Beccaria d'imporsi alia c i t tá ; ma poco dopo Filippone, 
conté di Langusco, con 1'aiuto di Matteo Visconti, 
signore di Milano, lo cacció dal potere. Filippone per 
un fatto assolutamente domestico, cioé per ingiuria 
avuta da Matteo Visconti, perché avendo promessa 
la sua figlia ad un suo figlio, l 'aveva data ad altro 
marito, si uni ai Torr iani per combattere i l signore 
di Milano. Ma quando nel 1310 i Torr ian i caddero, 
i Langusio anche dovettero sottomettersi ai Beccaria. 
Per altro durarono le discordie, alie quali si aggiun-
sero sedizioni, incendi, stragi, onde la cittá e la cam-
pagna ebbero grave danno. Sembra che in questo 
tempo fossero erette in Pavia molte to r r i quadrate, 
ond'essa fu detta la cittá delle cento tor r i . Matteo 
Visconti la dominó e 1' aggiunse alia Lombardia nel 
1315 (2). Dante alinde a Pavia, senza nominarla, par
lando di Severino Boezio che fu sepolto in detta cit tá 
nella chiesa di S. Pietro detta Cieldauro. S. Tommaso 
d'Aquino dal solé parla di Boezio: 

(1) Par- V I , 94. (2) LORIA, L'Italia neüa D. C. 
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Per vedere ogni ben dentro vi gode 
1'anima santa, che ¡I mondo fallace 
fa manifestó a chi di lei ben odc ; 
/ lo corpo ond' ella fu cacciata giacc 
giuso in Cieldauro, ed essa da martiro 
e da esilio venne a questa pace (1 ) . 

Pe lo ro . Pelones dal greco Pelorios, promontorio 
della Sicilia da tramontana-levante, uno del tre che 
costituiscono la forma triangolare onde la Sicilia é 
detta Trinacria, promontorio che ora si chiama capo 
di Faro* i l quale si oppone alU altro promontorio Punta 
del Pizzo, detto prima promontorio Genio, dove ter
mina la parte piü augusta dello stretto siciliano. Dante 
nomina Peloro quando si fa accennare da Guido del 
Duca 1' origine del l 'Arno e si fa ricordare l 'Appen-
nino, dal quale si distacca i l promontorio di Peloro: 

Che dal principio suo, dov 'é si pregno 
l'alpcstro monte, ond'é tronco Peloro, 
che in pochi lochi passa oltra quel segno, 

infin lá 've si rende per ristoro 
di quel che '1 ciel della marina asciuga, 
ond' hanno i fiumi ció che va con loro, 

virtu COSÍ per nimica si fuga 
da tutti, come bisela, o per sventura 
del loco o per mal uso che l i fruga ( 2 ) , 

Dante ricorda anche Peloro quando fa delineare 
da Garlo Martello i confini del regno che g l i spettava: 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra i l golfo 
che riceve da Euro maggior briga, 

non per Tifeo, ma per nasecnte zolfo, 
attesi avrebbe l i suoi regi ancora 
nat! per me di Cario e di Ridolfo, 

se mala signoria, che sempre accora 
l i popoli suggetti, non avesse 
mosso Palermo a gridar: « Muora, muora » (3). 

Penes t r ino . Pellestrino, Pelestrino, Pelistrino, 
Penestrina, Penestrino ecc. ora Palestrina, 1' antica 
Prenes te ,c i t tá posta alle'falde del monte di S. Pietro, 
nel centro del Lazio, 34 chilometri al sud-est di Roma. 

(1) Par. X, 124. (3 ) Par. V I I I , 67. 
(2) Purg. XIV, 31. 
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Preneste é di cosi remota origine da potersi yantare 
d'essere prima della fondazione di Roma. Divenne 
poi municipio romano con diri t to di suffragio avanti 
l ' é r a volgare per Mario e per Silla che vincendo 
la saccheggió, ne rapi i tesori e ne fece una colonia 
militare addetta alia t r ibu Menenia. Poi cadde i n 
cosi grande desolazione, che Cicerone si l amentó i n 
proposito della legge agraria, che i l territorio di tale 
cit tá fosse posseduto da pochi. Silla la fece riedifi-
care e adornó i l pavimento del tempio della Fortuna 
prenestina con musaico di grande valore, oggetto 
di assidui s t u d i ( i ) . Questo musaico é della lunghezza 
di 26 p. e di 21 d'altezza. I I fatto che rappresenta, 
é I'inondazione del Ni lo . Catilina aveva stabilito Pre
neste a centro della congiura, che fu resa vana da 
Cicerone. Ottaviano Augusto la scelse a luogo di sua 
villeggiatura. Tiberio consentí alia domanda di an-
noverare questa cittá fra i municipi di terza classe, 
sebbene ne fosse stata dedotta una colonia. Fu com
presa nel ducato di Roma; alia decadenza dell'impero 
si mantenne i n pace fino al l 'anno 758, nel quale, 
avendo preso parte a difendere Roma contro Astolfo, 
dovette trincerarsi nel tempio della Fortuna. Nel 970 
1' ebbe Stefania, sorella di Giovanni X I I I , ma cessó 
la concessione avutane per investiture e d i r i t t i di d i -
scendenza con la morte della contessa Emilia, sua 
ñipóte nel 1080. Pietro Colonna, nel 1108, pretese 
di vendicare i d i r i t t i di Stefania e s'impadroni della 
cit tá, ma ne fu respinto da Pasquale I I . Nel 1118, 
giovandosi i Colonnesi della persecuzione mossa dai 
Frangipani contro Gelasio I I , rientrarono i n Pale-
strina. Dante alinde a Palestrina facendo cenno del 
preteso consiglio di Guido da Montefeltro a Boni-
íacio V I I I , cioé di atterrare i l feudo Colonnese di 
Palestrina, onde fa diré alio stesso Guido: 

(1) FERRET. VICENT. Hist. I ; FRANC. PIPINO, Cron.; RAYNALDI, 
Ann, eccl. 
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Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 
e non. con Saracin', né con Giudei; 

che ciascun suo nimico era cristiano, 
e nessuno era stato a vincer Acri, 
né mercatante in térra di Soldano ; 

né sommo uficio, né ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capestro 
che solea far )i suoi cinti piú macri. 

Ma come Costantin chiese Silvestre 
dentro Siratti a guarir della lebbre, 
cosi mi chiese questi per maestro 

. a guarir della sua superba í'ebbre ; 
domandommi consiglio, ed io tacetti, 
perché le sue parole parver ebbre. 

E poi mi disse : « Tuo cor non sospetti; 
fin or t i assolvo e tu m'insegna fare 
si come Penestrino in térra getti. 

«Lo ciel poss'io serrare e disserrare, 
come tu sai. Pero son due le chiavi, 
che i l mió antecessor non ebbe care ». 

AUor mi pinser gli argomenti gravi 
lá 've i l tacer mi fu avviso il peggio, 
c dissi: «Padre, da che tu mi lavi 

« Di quel peccato ove mo cader dcggio, 
lunga promessa con l'attender corto 
t i fará trionfar nell'alto seggio » ( 1 ) . 

Ma noi sosteniamo che i l consiglio di Montefeltro 
a Bonifacio, sia da considerarsi come una leggenda. 
I I Tost i (2) fa osservare come non era possibile che 
i l terribile Guido potesse essere innanzi a Bonifacio 
in quel tempo, in cui dovea trattarsr della resa di 
Palestrina. « Bonifazio », dice egli, «band i la crociata 
contro i Colonnesi i l 14 dicembre del 1297, e questo 
é noto peí Regesto delle sue epistole, Datum Romae 
apud S. Petrum, x i x Kal. ianuarii a. m (3). Indi le 
milizie crociate non poterono par t i ré contro Palestrina 
che l 'anno 1298, le quali, espugnati g l i a l t r i feudi Co
lonnesi, si trovarono in detto tempo innanzi a Pa-

• lestrina. 
E da porsi mente che prima della resa di Pale

strina conviene far precederé tre periodi di tempo: 

(1) Inf. X X V I I , 85. (3) Reg. Vat. I I I , p. 700. 
(2) Bonif. V I I I , nota B. 
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Tuno dal bando della crociata, che fu sul cadere del 
1297, cioé nel dicembre, sino al radunamento delle 
milizie e al loro muovere contro i Colonna; da questa 
mossa fino alia presa di tu t t i i feudi Colonnesi, dalla 
presa de' feudi fino ag í ' inu t i l i sforzi per l'espugna-
zione di Palestrina. Quindi dal gennaio 1298 fino al 
setiembre di tale anno, mese in cui s' arrendeva la 
cittá, si adunarono le milizie, si espugnarono i feudi, 
si assali inút i lmente Palestrina. Guido non venne 
chiamato che dopo l ' iniziamento della guerra coi Co
lonnesi, secondoché afferma Dante: 

Lo principe de' miovi Farisei 
avendo guerra presso a Lateranó... 

Questo conferma Ferreto da Vicenza, i l quale dice 
che propriamente in tempo dell'assalto di Palestrina 
facesse i l papa chiamare i l frate francescano. Guido, 
secondo i l Ferreto, sarebbe andato a Rieti , ov'era 
i l papa, indi avrebbe mosso per Palestrina col capi-
tano pápale per osservare i dintorni della cittá, e poi 
sarebbe tornato, non ad altro ch' a proferiré i l mal 
consiglio. I I tempo della resa é stabilito dallo stesso 
Ferreto: Deinde illis qui hostes fuerant, trium dierum 
spatium henigne constüuens, ut intra i l lud coram suo 
principi devenirent ( i ) . Palestrina s'arrese in settembre 
del 1298, dunque i l consiglio e la resa deve tenersi 
avvenissero nello stesso mese. Guido da Montefeltro 
si resé frate in Ancona i l 17 d'agosto dell'anno 1296, 
e dopo avere dimorato in quel convento alcun tempo, 
ando ad Assisi per la perdonanza della Porziuncula, 
ed i v i morí ai 23 di settembre del 1298 (2). Giro-
lamo Rossi anche asserisce Guido essere morto di 
settembre, ma hel giorno 29 (3) . Adunque non é cre-
dibile che Guido, i l quale era vissuto santamente nel 
convento d'Ancona e che era andato ad Assisi peí 

(1) PETRINI, Memorie preñe- Zecca di Guhbio e de'Duchi di 
stine, a. 1298. Urbino, t. 1, p. 86. 

(2) IACOJIUA.I, Dei Santi e Beati (3) WADIKG, Annali dei M i -
deír Umbría; REPOSATI, Della nori. 
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perdono genérale , qiuisi presago deílá sua mor íe , che 
aveva abbandonato interamente i l mondo, si fosse 
piegato ad un ' opera di consiglio perverso. Ma sup-
posto anche che Guido fra i l perdono d'Assisi e la 
sua morte avesse potuto e voluto consent iré al pes-
simo proposito di consigliare iniquamente Bonifacio, 
ció non poteva avvenire per altre ragioni. Per am-
mettere i l consiglio di Guido, bisognerebbe supporre 
che la resa di Palestrina non fosse avvenuta a d i -
screzione del vincitore, ma per patti stabiliti fra i 
Colonnesi e i l Pontefice; ma invece é provato che 
la resa avvenne a discrezione del vincitore; di ció 
fa fede la Cronaca d'Orvieto, data dal cardinale Ga-
rampi al Petrini che la riporta nella sua opera delle 
Memorie prenestine (1 ) . La notizia della Cronaca or-
vietana e confermata da un' altro importante docu
mento, cioé dalla difesa fatta a favore di Bonifacio 
innanzi a Clemente V dal cardinale Francesco Gae-
tani. Noto anche a conferma di ció che ho detto 
l 'autori tá di Giuseppe Rigutini ( 2 ) e di Giacomo Za-
nella(3) i quali non tengono vero i l consiglio Mon-
tefeltriano e accusano i l Ferreto d'avere inconsulta
mente seguita l 'opinione di Dante (4). 

P e r u g i a , Perusta o Perusium. Cit tá dell ' I talia cén
trale, capoluogo della provincia de l l 'Umbr ía . É posta 
come Roma sopra sette coll i , alia riva destra del Te-
vere, fra questo fiume e i l Trasimeno. Si crede che 
fosse una delle cittá etrusche, sebbene Giovanni V i l -
lani sia d ' opinione che fosse edificata dai Romani 
quando i l consolé Persus fu cacciato da Roma per i n -
dugio della guerra d'Alemagna (5). Ebbe nome di Co
lonia Vihia o Augusta Perusia. Fu assediata da Otta-
viano Augusto, onde dovette arrendersi. I Goti fu-
rono sconfitti presso le sue mura da Belisario.Poivenne 

(1) Loe. cit. (4) V. miei Siudi daníeschi, I , 
(2) Fítnfulla della Domenica, Pag- 2^8 e seg. 

armo V I . (5) I , 46. 
(3) Scritti vari. 
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saccheggiata da Tot i la . I Longobardi se ne impadro-
nirono, e la fecero saccheggiare da un duca. Fu sot-
toposta agl 'Imperatori di Costantinopoli e, piu tardi, 
si resse a libero municipio. Par teggió quasi sempre 
per i Guelfi, ma dal 1000 al 1198 prevalse in essa 
i l partito imperiale. Quando venne turbata la pace 
di Roma, fu rifugio spesso di vari Sommi Pontefici, 
Nel 1300 i Perugini aiutarono i Guelfi cacciati da 
Gubbio; nel 1304 v i mor i Benedetto X I , Nicoló Boc-
casini, creduto da var i i l « veltro » di Dante. La pro-
speritá maggiore di Perugia fu nel 1321, quando i 
Perugini assediarono Assisi perché favorevole al par-
t i to ghibellino. I Perugini entrarono in Assisi, non 
mantennero i patti, e uccisero piü di 200 cittadini, 
e invasero la cittá fino a Chiascio. I n questo tempo, 
i Perugini dominavano quasi tutte le cittá tiell'Um
bría, e avevano grande autor i tá sull 'intera Romagna, 
perché i Guelfi, aiutati da essi, avevano umil iat i i 
Ghibellini (1). 

Dante accenna a Perugia per la vittoria d 'Au-
gusto, che fu cagione della morte disperata di Bruto 
e di Cassio, onde Giustiniano dice dell ' aquila sím
bolo imperiale: 

Di quel ch'ei fe' col baiulo seguente, 
Bruto con Qissio nello inferno latra, 
e Modena e Perugia fe' dolentc (2 ) . 

Parla anche di Perugia nella descrizione di As
sisi, patria di s. Francesco, nominando « P o r t a Solé, 
onde Perugia senté freddo e ca ldo» per i l riflesso 
de' mont i vicini , specialmente del Subasio, che tra-
scende Perugia per 600 metr i dal lato di levante; 
ond 'é cagione di freddo e di caldo nelle stagioni op-
poste: 

Intra Tupino e I'acqua che discende 
del colle eletto del 'beato Ubaldo, 
fertile costa d' alto monte pende. 

(1 ) LOKIA, L ' I la l ia nella D. C. (2) Par. V I , 7,3.. 
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onde Perugia senté freddo e caldo 
da porta Solé, e diretro le piange 
per breve giogo Nocera con Gualdo ( 1 ) . 

Peschiera , Pischeria o Piscaría. Cit tá e fortezza 
posta all 'uscita del Mincio al sud del lago di Garda. 
Fu detta dagli antichi Ariolica. É celebre per la pesca 
delle anguille. Nel medio evo fu forte castello che 
serví ai Ghibellini fuggiti da Verona. Fu distrutta 
da Ezzelino da Romano, caduto i l quale, se ne i m -
padronirono g l i Scaligeri di Verona, che nel 1300 
la riedificarono, la circondarono di mura £d eressero 
nuovamente i l castello, perché giovasse di difesa da 
Bergamo e da Brescia (2). 

Dante fa cenno di Peschiera nel parlare dell 'ori-
gine di Mantova: 

Siede Peschiera, bello e forte arnese 
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
ove la riva intorno piü discesc (3) . 

I I Basserman (4) nota che Peschiera é oggi an
cora come un tempo « bello e forte a r n e s e » , ma sol-
tanto ció e niente di piü, e le poche case della ta
cita e vecchia cittadina sembrano sorgere cola non 
per altro scopo, che per riempire lo spazio rimasto 
libero fra le gagliarde fortificazioni e per offrire alia 
piazza forte i l necessario alimento di vita civile. 

P i a v a , Piave o Plavis, hume del Véne to che ha 
origine dal monte Alba nelle A l p i Noriche, e lambe 
Pieve di Cadore e Belluno, poi traversa la provincia 
di Treviso e di Venezia e cade ne l l 'Adr iá t ico per 
due rami, uno de' quali é detto Piave Vecchia. Dante 
nomina Piave per stabilire i confini dei possedimenti 
di Ezzelino da Romano tra essa e Rialto : 

. In quella parte della térra prava 
Itálica, che siede tra Rialto 
e le fontana di Brenta e di Piava, 

(1) Par. X I , 43. V.. Porta Solé. (3) / « / . X X , 70. 
(2) LORIA., L Italia nella D. C. (4 ) Orine di Dante. 
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si leva un collc, e non surge molt' alto, 
lá onde scese giá una faceila, 
che fece alia contrada un grande assalto (1) . 

Piceno (Campo), pianura i n quel di Pescia, 
che si estende da Serravalle a Montecatini. I I suo 
vero nome sarebbe Píscense, onde Pisceno e Piceno. 
Dante nomina i l Campo Piceno per la sconfitta dei 
Bianchi, guidati da Moroello Malaspina, onde si fa 
diré da Vanni Fucci: 

Tragge Marte vapor di Val di Magra 
che é di torbidi nuvoli involuto, 
e con tempesta impetuosa ed agrá 

sopra campo Picen fia combattuto : 
ond'ei repente spezzerá la nebbia, 
si ch'ogni Blanco ne sará feruto (2 ) . 

Né i l Vi l lan i né Diño Compagni, come osserva 
lo Scartazzini (3), fanno cenno di questa battaglia di 
Campo Piceno. Alcuni commentatori, non tu t t i come 
asseriscono i l Blanc e i l Gerini (4), notano che Mo
roello abbia combattuto i n Campo Piceno control Bian
chi e 11 abbia disfatti nel 1302. Ma é piíi conveniente 
credere che Vanni Fucci al luda a l l ' assedio del ea-
stello di Serravalle nel 1302(5). Del resto anche 
quelli che opinano si parli dell'assedio e presa di Pi
stola del 1305, 1306, possono far valere le loro ra-
gioni, perché tanto all'assedio del castello di Serra
valle, quanto a quello di Pistola, Moroello guidava 
i Lucchesi alleati dei Neri . Ma anche i l Repetti (6) 
tiene peí 1302, anzi nota che la resa dei Bianchi, av-
venne i l 6 setiembre. 

I I Bassermann (7) osserva che un Campo Piceno 
non si trova, né nella regione di Fucecchio, né fra 
Serravalle e Montecatini e in genérale in tutto i l ter
r i torio Pistoiese. Nota poi l 'origine della parola Pi
ceno, da Pisceno o Píscense, e sostiene che una bat-

(1) Par. I X , 25. nigiana. 
(2) Inf. X X I V , 1,15. (5 ) V I L L . V I I I , 52. 
(3) Com. (6) REPETTI, D i^ . Geog. 
(4) Memorie storiche della Lu- (7} Orme di Dante. 
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taglia a campo aperto non ebbe luogo nel l ' assedio 
del castello di Serravalle, fatto dai Neri e si giova 
del l 'autor i tá dell 'Anonimo-scrittore delle Istorie Pisto
l e é ; dunque, egli conchiude che non v i fu battaglia 
fra Serravalle e Montecatini. Nota poi non potersi 
trattare della presa del castello di Serravalle, perché 
Vanni Fucci non avrebbe preso argomento per la 
sua profezia dall'assedio d'una piccola fortezza, mentre 
aveva innanzi agli occhi la disfatta della cittá di Pi
stola. 

I I Bassermann osserva che i l Vi l l an i , accennando 
al Campo Piceno, fa ricordo della disfatta di Catilina 
nello stesso Agro Picéno, luogo presso Pistola, ov 'é 
oggi i l castello di Fucecchio. « I I Vellutello » egli dice 
«par la anche di un Campo Piceno presso Pistola, 
sia puré che abbia tolta la notizia dal Vi l l an i ». Quindi 
nota che puo essere che i l Vi l l an i abbia confuso i l 
Campo Piceno di Serravalle con l 'Agro Piceno Pi-
stoiese. Da ció deduce che anche Dante puó avere 
preso equivoco, ma non nello stesso modo. Sembra 
che i l V i l l an i collochi VAger Picetms solo nelle v i -
cinanze d e l l ' y í ^ f Pistoriensis. Dante all ' incontro iden
tifica VAger Picenus con VAger Pistoriensis, la quale 
differenza gioverebbe a far credere che tanto i l V i l 
lani, quanto Dante, abbiano preso notizia da Sallu-
stio. I I Bassermann non dissimula la difficoltá che si 
oppone, secondo alcuni, alia cognizione che Dante 
potesse avere di Sallustio (1), ma sussume notando 
che la notizia della disfatta di Catilina nel l 'Agro Pi-
stoiese era giá nota al tempo di Dante per le anti-
che Cronache Fiorentine De origine Civitatis (2). 

Sia puré per altro che Dante avesse confusi i due 
Campi, secondo i l Bassermann, non ne verrebbe la con-
seguenza ch'egli ne trae, cioé che Campo Piceno do-
vesse per l 'avvenire cancellarsi dai luoghi concreti 

(1) SCHERILLO, Alcuni capitoli 1894, Keller und Forschugen, 
della Biografía di Dante; SÜN- (2) HARTEWG. 
DEBY. Bruneíto Latint, Firenze 
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della Divina Commedia ( i ) . Lasciamo anche che i l 
Campo Pistoiese fosse detto Campo Piceno (2), r i -
mane sempre, a confessione dello stesso Bassermann, 
la denominazione originaria di Píscense o Pisceno 
al Campo fra Serravalle e Montecatini. La conse-
guenza potrebbe essere questa: cioé che invece di 
trattarsi del conflitto del 1302 e dell'assedio del ca-
stello di Serravalle, si dovesse trattare dell ' assedio 
di Pistola del 1306. 

P ie to la o P ie to le . Villaggio vicino a Mantova 
sulla riva del Mincio, creduto comunemente VAndes 
degli antichi, i l vero luogo della nascita di Vi rg i l io , 
i l quale nel linguaggio dantesco accenna essere pro-
priamente Mantova la sua patria (3). Si narra che a 
tempo di Dante v i fosse una statua di Vi rg i l io ed un 
pioppo che si credeva essere stato piantato i l giorno 
della nascita del poeta, e che era cresciuto piü presto 
e piü gagliardamente degli al tr i . Cario Malatesta, 
tutore di Gian Francesco I I duca di Mantova, fece 
atterrare la statua e i l pioppo, perché davano occa-
sione a ricordanze pagane (4). 

Dante nomina Pietola come térra natale di V i rg i l i o : 
E que]]'ombra gentil, per cui si noma 

Pietola piü che villa mantovana, 
del mió carear deposto avea la soma; 

perch' io che la ragione aperta c piaña 
sopra le mié questioni avea ricolta, 
stava com' uom che sonnolento vana (5). 

Pie t r apana , P i e t r a p u a n a , fa parte del giogo 
littorale detto antiappennino, ed é una delle piü ele-
vate alture delle A l p i Apuane. Sta tara i l fiume A u 
relia e i l Serchio, nel territorio di Garfagnana, che 
é come una grande conca di mont i petrosi che 
sembrano divisi e disposti ad arte, Questa conca co-
stituisce la parte superiore della valle del Serchio, 
posta fra i l Modenese e la Toscana. Le A l p i Apuane 

(1) Loe. cit. (4) LORIA, L'Italia nella D . C. 
(2) Eocci, Di f . Dant. (5) Purg. X V I I I , 82. 
(3) V . Maiüova. 
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sorgono a un dipresso tra le foci della Magra e Castel-
novo di Garfagnana (1). 

Dante nomina Pietrapana come uno de' grandi 
monti , che se fossero caduti sul gelo del lago di 
Cocito, non lo avrebbero scosso: 

che, se Tambernicch 
vi fosse su caduto, o Pietrapana 
non avria pur dall'orlo fatto cricch (2) . 

Pieve de l ToppO, di Figline o di Santo Stefano, 
borgo nal territorio di Arezzo alia destra del Tevere, 
dove i Senesi nel 1288 furono sconfitti dagli Are t in i . 
Si trova memoria di questo luogo in un diploma del-
1'imperatore Ottone I , dell'anno 965 scritto a Monte 
Leo, col quale si assegna al Vescovo e al Capitolo 
di Arezzo, fra le altre cose, una corticella posta nel 
Toppo, con la vicina selva dell'Alberaro, presso al 
Toppo di Figline. Le acque della Chiana, nel se
cólo x i , alternavano incerte per volgersi lentamente 
in due opposte direzioni: una verso settentrione peí 
Vaídarno Aretino, l 'al tra verso Ostro, dalla parte del 
fiume Paglia, e quindi verso i l Tevere. 

Dante ricorda la Pieve del Toppo appunto per la 
disfatta dei Senesi nel 1288 (3), e per la fuga di 
Laño o Ercolano da Siena, rimproveratagli da lacopo 
di Sant 'Andrea: 

, Quel dinanzi: «Ora accorri, accorri, mortc». 
e l'altro, a cui pareva tardar troppo, 
gridava; «Laño, si non furo accorte 

le gambe tue alie giostre del Toppo»; 
c poi che forse gli fallía la lena, 
di sé e d'un cespuglio fece un groppo ( 4 ) . 

Nota i l Bassermann (5) che Dante chiama « gio-
stra » la battaglia di Pieve del Toppo con certa ironía, 
perché i Senesi^ passando improvvidamente fra g l i 
agguati degli Are t in i presso la Pieve dfel Toppo, ave-
vano sperimentato con loro danno che la guerra non 
si deve condurre come un frivolo torneo. 

(1) REPETTI, D i^ . geogr. ecc. (4) Inf. X I I I , 118. 
(2 ) Inf. X X X I I , 28. (5) Orme di Danle. 
(3) G . VILLAXI, X I I , 31. 
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F i n e t a di Ravenna, una delle piú splendide fo
reste d ' Italia. Esisteva anche al tempo de' Rpmani, 
ed é probabile che fosse stata piantata per difendere 
Ravenna dai venti sciroccali. Non ha forma regolare; 
é lunga circa 3 5 chilometri e si estende da Cervia 
a Lampone lungo l 'Adr ia t ico . Pare che ne' tempi 
antichi giungesse fino verso la cittá (1). 

Dante trae dalla Fineta di Ravenna una simili tu-
dine per quella del Paradiso terrestre: 

Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie 
per la pineta in sul lito di Chiassi, 
quand' Eolo Scirocco fuor discioglie (2 ) . 

Pi rene i , mont i che dividono la Francia dalla 
Spagna e che si stendono anche al settentrione di 
questa, ove formano i mont i della Galizia. Le prin-
cipali sommitá di essi sonó i l Neshon o Malahita, 
i l Fosetz e la Maledetta; prendono nome dai Pirenei 
le tre diramazioni cioé di Pirenei bassi, alt i , ed orien-
ta l i . Dante ricorda i Pirenei senza nominarl i , quando 
invita la Navarra a cingersi di essi per difendersi dai 
dominio di Francia: 

O beata Ungaria, se non si lascia 
piu malmenaré! E beata Navarra, 
se s'armasse del monte che la fascia! (3). 

Pisa . Cit tá dell ' I tal ia céntrale , capo di provincia 
che ne trae i l nome. Giace in una fertile pianura a 
poca distanza dai mare ed é traversata dal l 'Arno che 
la divide in due parti eguali in forma circolare.'^F! 
una delle piü antiche cittá della Toscana, fondata, 
secondo Plinio e Strabone, da una colonia greca, e 
detta da essi AJfea. Nel 574 di Roma, divenne co
lonia romana. Nel suo porto i Romani ricevevano i 
tr ibuti di t u t t r i popoli onde prima fu detta Pesa poi 
Pisa, perché v i si pesavano i detti t r ibut i . Al ia ca-
duta dell ' Impero ando sotto i l dominio dei Barbari, 

(1) LORIA, L'Ilnlia nellaB. C. ( ) ) X ' X , 142. 
(2) Para. X X V U I , 19. 
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poi sotto quello dei Longobardi. Nel tempo di Cario 
Magno, fu retta da Duchi e da Conti i n nome del-
l 'Imperatore. L'anno 888 ebbe governo di Cómune . 
Nel 1000 era giá Repubblica di mol ía importanza. 
Nel 1203 comincio ad essere turbata per r ivali tá con 
Lucca. Nel 1217, i Pisani insieme ai Genovesi to l -
sero la Sardegna ai Saraceni. Quindi combat té nella 
lega Lombarda. Nel 1284, perduta la battaglia della 
Meloria, fu signoreggiata dal conté Ugolino. Nel 1289 
dovette sostenere un forte conflitto contro Lucca. 
Nel 1315, Uguccione della Faggiola fu eletto capitano 
del popólo e podes tá ; egli vinse i Fiorentini ed i 
loro alleati alia battaglia di Montecatini che resé a 
Pisa i l p r imi t ivo splendore. Nel 1316, cacciato ad ira 
di popólo i l figlio di Uguccione, fu eletto in sua vece 
Gaddo de' Gherardeschi, e morto questí, nel 1320 fu 
chiamato i n sua vece Nier i suo zio. I n tale tempo 
Pisa dominava gran parte del terri torio toscano, le 
isole vicine di Capraia, Gorgona, Giglio, Elba, Pia-
nosa, e parte della Corsica e della Sardegna. 

Dante nomina Pisa nel narrare la mortc del conté 
Ugolino, che lo fa prorompere in terribile invettiva 
contro la det ta_cit tá : 

Ahí Pisa! vitupero delle genti 
del bel paese lá, dove i l Si suona: 
poi che i vicini a te punir son ¡enti, 

movasi la Caprara e la Gorgona, 
e faccian siepe ad Arno in su la foce, 
si ch'egli annieghi in te ogni persona ( i ) . 

Nuovamente accenna a Pisa quando fa parola di 
Farinata degli Scornigiani, figlio di Marzucco, ucciso 
da Bccco da Caprona, che fu occasione, morendo, 
della fortezza del padre, nel perdonare colui che lo 
spense: 

Quivi pregava con le maní sporte 
Federico Novcllo, c quel da Pisa, 
che fe' parer lo buon Marzucco forte (2 ) . 

(1) ínf. X X X I I I , 79. (2) Paro. V I , 16. 
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lacopo della Lana e r O t t i m o sbagliano grande
mente dicendo che Marzucco, padre di messer Vanni 
degli Scornigiani, uccise Federico Pisano con grande 
affetto ( i ) . 

P i s to la , Pistoriuni, Pistoria, cittá dell 'Italia cén
trale, della provincia di Firenze, poco lontana dalla 
riva sinistra deH'Ombrone, alia destra della via Cassia, 
alie falde degli Appennini. Domina una vasta pianura 
e dista 32 chilometri al nord-ovest da Firenze. L ' o r i 
giné di tale cittá é molto oscura. Non si ha alcuna 
notizia della dominazione etrusca. Planto, che mor í 
i l 780 di Roma, é i l primo che ne faccia memoria. 
Quindi ne parlano Sallustio e Cicerone nel narrare 
le guerre di Catilina. Anche Plinio ne fa cenno. A l 
tempo de' Longobardi e dei Franchi, Pistola era retta 
dai Conti e dai Marches! di Toscana. Quasi al ter
mine del secólo x n , riusci a costituirsi in repubblica. 
Quindi le solite rivalitá con i popoli vicini e le solite 
lotte intestine delle fazioni. La stessa bellezza e fe-
conditá delle sue terre, e i l largo benessere, ond'era 
privilegiata, le furono cagione di conflit t i . Ma in 
mezzo alie funeste discordie, non dimenticó mai g l i 
studi e la col turaánte l le t tuale . Si apprende dai P. Sarti 
che Panno 1279 fu chiamato a Pistola per insegnare 
diri t to i l celebre Diño da Mugello. Sonó anche da 
ricordarsi Leonardo, autore di molte opere teologiche 
e filosofiche (1280), e Ciño Sinibaldi, detto Ciño da 
Pistola (1300), sepolto in Pistoia in un sarcófago 
scolpito da Andrea del Sarto. 

Non é possibile di stabilire con precisione quale 
fosse 11 territorio di Pistoia ai tempi di Dante, perché 
accaddero e nel territorio e nella stessa cittá molte 
divisioni. Pistoia perdette la sua indipendenza nel 1320, 
perché allora Castruccio Castracane la pose sotto la 
signoria di Lucca (2). 

(1) SCAKTAZZIKI, Com. (2) LoKik, L'Italia nellaD.C. 
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Dante ricorda Pistoia per Vanni Fucci, famoso 
ladro, della sacrestia de' belli arredi, figlio non legit-
t imo di Fuccio de' Lazzari, di nobile famiglia pistoiese: 

Vita bestia! mi piaeque, e non umana, 
si come a muí ch' io fui. Son Vanni Fucci 
bestia, e Pistoia mi fu degna tana (1 ) . 

Dante accenna di nuovo a Pistoia nella amara 
predizione che Fucci fa a Dante dei casi futuri della 
sua vita, simile a quelle fattegli da Ciacco e da Fa-
r i nata: 

Apri gli orecchi al mío annunzio ed odi: 
Pistoia in pria di Negri si dimagra, 
poi Fircnze rinnova genti e modi (2) . 

Pistola suona un'altra volta sul labbro di Vanni 
Fucci, minacciato dai serpenti, che manifesta la sua 
fiera brama della distruzione del germe del popólo 
pistoiese: 

Ahi, Pistoia, Pistoia, che non stanzi 
d' incenerarti, si che piü non duri, 
poi che in mal far lo seme tuo avanzi (3). 

Po, fiume maggiore del l ' I tal ia , detto dagli antichi 
Padus, nella parte superiore e media del suo corso, e 
Eridanus nella parte inferiore. Nasce sui fianchi del 
Monviso nelle A l p i Cozie. Serpeggia nel Piemonte, 
traversa la Lombardia e le contrade di Parma, di 
Modena, di Ferrara e di altre regioni. A Serravalle, 
dopo 631 chilometri di corso, si divide in due rami 
principali, che comunicano fra loro e col mare per 
mol t i al t r i rami m i n o r i : questi rami sonó : i l Po di 
Maestra, i l Maggiore o Primaro, e i l Po di Goro, 
frequentatissimo dalle navi, ed ambedue questi rami, 
dopo 3 5 chilometri di corso, sboccano nell 'Adriat ico. 
I I Po, navigabile quasi per tutto i l suo lungo giro, 
e come la grande arteria di commercio dell ' Italia con-
tinentale. Mettono nel Po le due Dore, la Sesia, la 
Gogna, i l Ticino, l 'O loná , l 'Adda, l ' O l i o , e i l Mincio 

(1) Inf. X X I V , 124. (3) Inf. X X V , 10, 
(2) Inf. X X I V , 142. 
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dal lato sinistro; dal lato destro, la Stura, i l Tan aro, 
la Trebbia, la Lensa, i l Panaro e la Secchia. I I Po 
e fiancheggiato da forti argini, la cui prima costru-
zione si attribuisce agli Etruschi. 

Dante nomina i l Po per accennare a Ravenna, 
patria di Francesca da Rimin i , e alia marina del l 'A-
driatico, dove cade i l Po nelle vicinanze di Ravenna, 
a circa due miglia di distanza: 

Sicdc la térra dove nata fui 
sulla marina dove i l Po discende 
per aver pace co' seguaci sui (1 ) . 

Fa ricordo del Po per asserire che l'esempio di 
Rinieri da Calboli, non puré era venuto meno nella 
sua famiglia, ma anche nelle contrade di Romagna: 

Questi e Rinier, quest' é i l pregio e Tonore 
della casa da Calboli, ove nullo 
fatto s'é reda poi- del suo valore. 

E non pur lo suo sangue é fatto brullo, 
tra il Po e i l monte e la marina e i l Reno, 
del ben richiesto al vero ed al trastullo; 

che dentro a questi termini e ripieno 
di venenosi sterpi, si che tardi 
per coltivare omai verrebber meno ( 2 ) . 

Rinieri da Calboli era di famiglia nobile forlivese, 
di parte Guelfa, ma Dante vuol prendere occasione 
di pungere e trae argomento dalla lode a Rinieri 
per combattere tutta la Romagna che a suo tempo 
comprendeva le cittá e i terr i tori di Ravenna e Rimin i 
sull 'Adriát ico fino a S. Alberto d' Immacolata, di Forl i 
fino a Cilla, Cesela o Meldola; di Faenza, di Bisi-
gnano, di Brisighella, del castello di Modigliano, di 
Imele fino a Gallo e Porretta. Tut to questo territorio 
si trovava fra i l mare Adriát ico e gl i Appennini, i l 
ramo del Po, detto di Primaro e le riviere Foglia e 
Reno. Dá occasione a Dante di chiamare Po i l traboc-
camento dell'acqua di Garda, onde si forma i l Mincio : 

Tostó che l'acqua a correr meíte co', 
non piü Fenaco ma Mincio si chiama 
fino a Governo, dove cade in Po (3). 

(1) Inf. V, 97- (3) X X , 76. 
(2) Purg, X I V , 88. 



P O - P O L A 293 

Ricorda poi questo íiume per far notare la Lom-
bardia irrigata dai Po, come la Marca Trevigiana é 
irrlgata dal l 'Adige: 

In sul paese ch'Adige e Po riga 
soleva valore c cortesía trovarsi, 
prima che Federico avesse briga (1 ) . 

Dante alinde anche al Po, notando 11 passaggio 
di Annibale dalle A l p i nelle guerre contro i Romani, 
onde fa diré a Giustiniano del s ímbolo imperiale: 

Esso atterro I'orgoglio degli Arábi, 
che di retro ad Annibale passáro 
¡'alpestre roccc, di che, Po, tu labi (2 ) . 

La valle del Pado o la valle del Po si estende 
dalle A l p i Marit t ime, Cozie e Graie fino a l l 'Adr iá
tico. Cacciaguida dice che sua moglie venne di « val 
di Pado », ossia dalla valle del Po. Ma « val di Pado », 
nominata cosí genér icamente diede occasione a var ié 
opinioni : al tr i tenne che per Val di Pado s' intendesse 
Ferrara, al tr i Parma, al tr i Verona. Ma tutto questo 
non ci devia dai nostro argomento, poiché noi inten-
diamo di notare Val di Pado rapporto al fiume Po. 
Del resto fra le varié sentenze, intorno a Va l di 
Pado, la piu probabile é quella che tiene trattarsi di 
Ferrara, dov'era una famiglia degli Al ighier i prima 
del matrimonio di Cacciaguida (3). 

Po la , cittá d 'Istria, fabbricata, secondo Glustino, 
nel l 'época mítica, da Medea, moglie di Giasone, i v i 
giunto, quando trasse a Colchide per la conquista del 
vello d'oro e popolata da luí di Colchi. 11 suo porto é 
uno dei piu belli d'Europa. Sonó i v i g l i avanzi di lu l ia 
Augusta, cittá di 30,000 persone a l tempi di Settimio 
Severo (4). Non si puo stabilire i n quale occasione 11 
Poeta si recasse a Pola. Alcuni credettero ad amiche-
voli relazioni fra Dante e 11 patriarca Pagano della 
Torre, e v i fu anche chi accennó che un nepote del 

(1) Purg. X V I , 115. degli Alighieri in Ferrara. 
(2) Par. V I , 49. (4) LORTA, L'Italia nella D. C. 
(3) CITTADEI.LA, La famiglia 
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Patriarca, Franceschino della Torre, fosse stato m á r 
chese d ' Is t r ia ( i ) . Ma é da notarsi che i l Pagano as-
sunse i l patriarcato nel 1319, e qucsta data non si 
puó accordare con quella, in cui fu terminato V l n -
ferno Dantesco ( 2 ) ; per la stessa ragione, non si puó 
neppure pensare a Ravenna, d'onde non sarebbe stato 
difficile condursi a Pola per mare, perché i l poeta 
d imoró in Ravennanegliul t imi anni della vita. « N o i » , 
osserva i l Bassermann, « non sappiamo quando e 
come Dante si sia recato a Pola, ma che egli v i sia 
stato, lo dicono i suoi versi. Neppure del sepolcreto 
ch'egli ha veduto presso Pola, esiste oggi traccia di 
sorta; ma noi possediamo validi argomenti che pro
vano, ch'esso un tempo esistesse » (3). 

Per altro i versi : 
SI come ad Arl i , ove i l Ródano sta.gna, 

si come a Pola presso del Quarnaro 
che Italia chinde e suoi termini bagna, 

fauno i sepolcri tutto i l loco varo : 
cosi facevan quivi d'ogni parte, 
salvo che i l modo v'era piü amaro (4) 

non sonó un bastevole argomento per provare che 
Dante- avesse veduto Pola, della quale avea potuto 
avere notizia, per lettura o per racconto. La necro-
poli di Pola era un grande campo al flanco della via 
Sargia, che é oltre la porta Aurea, una specie di via 
consularis che mena verso sud-est a Medolino, un 
piccolo luogo che é quasi sulla riva del Quarnaro. I n 
questo ampio campo era la necropoli di Pola, simile 
alia via Appia di Roma, e alia via dei Sepolcri di Pom
pe! (5). Oggi, come nota i l Bassermann, le tombe sonó 
scomparse, e solo nel museo del piccolo templo di 
Augusto si possono vedere alcune arche di pietra. Si 
puó avere notizia della quant i tá delle antiche tombe 

(1) P. KAKDLER, Noticie sío- MURATORI, R. I . S., p. 58. 
riche di Pola. Parenzo, 1870, (3) Orine di Dante. 
p. 210. (4) Inf. I X , 112. 

(2) ANTONIO BELLONO, Vytae (5) KANDI.KR, loe. cit. p. 202. 
Patriarcharum Aqtiileiensium ; 
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di Pola dal Diario di Ser Mariano da Siena, i l quale 
in occasione del pellegrinaggio al Santo Sepolcro 
del 1431, visitó Pola e lascio scritto di essa: «11 
26 aprile noi giungemmo in Istria alia cit tá di Pola, 
ove trovammo un edificio simile al Colosseo di Roma, 
e molte altre ragguardevoli cbstruzioni. Quiv i tro
vammo puré, una cosi grande quant i tá di tombe fatte 
tutte d 'un pezzo, come arche, che incredibile ne r iu -
scirebbe i l numero, e contenevano esse molte ossa))(i). 
Tornando alia storia di Pola, é da notare che, accu-
sata questa cittá di avere parteggiato per Pompeo, 
fu quasi interamente distrutta da Cesare, e poi da 
lu i edificata di nuovo. Nel 1148, fu tributaria dei Ve-
neziani. Nel 1192, fu espugnata dai Pisani, e poi r i -
conquistata da Enrico Dándolo doge di Venezia. R i -
bellatasi alia Repubblica Véneta , fu abbattuta da lacopo 
Tiepolo, poi restaurata e modificata nella sua forma, 
ma non ritornata al primo splendore. A i tempi di 
Dante, era l 'u l t ima cittá d ' I tal ia dal lato che appar-
teneva alia Repubblica di Venezia (2) . 

P o n t i , Ponthieu, piccola contea> della Piccardia 
occidentale. Essa é all'imboccatura della Somma. Pon
thieu, durante tutto i l secólo x , ebbe Conti suoi 
propri, e nel secólo x i ando in dominio dei Conti di 
Alengon, che la tennero fino a quasi tutto i l secólo x m . 
Verso questo tempo fu congiunta allTnghilterra per 
retaggio femminile. Filippo I I I , re di Francia, la tolsc 
con frode e con violenza al dominio inglese. 

Dante fa rimproverare da Ugo Capeto, Filippo I I I , 
re di Francia, dell'usurpazione della contea di Pon
thieu : 

L i cominclo con forza e con menzogna 
la sua rapiña ; e poscia per ammenda 
Ponti c Normandia prese e Guascogna (3). 

P o r t a S o l é . Nome che aveva ai tempi di Dante 
una delle porte di Perugia, quella che mette sulla via 

(1) BASSERMANN,0/-mí!í/¿.Dn»íf;. (3) Pura. X X , 64. 
(2) LORIA, L'Italia nella D. C. 
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d'Assisi. Per cssa entra i n cittá i l freddo, per le nevi 
cadute sul monte vicíno, i l Subasio, e i l caldo che e 
effetto dell' infiammarsi del suolo della montagna nel 
tempo estivo. Porta Solé é nominata da Dante per 
mezzo di s. Tommaso nella lode che costui fa di 
s. Francesco nello stabilire con precisione .la topo
grafía di Assisi: 

Intra Tupino e l'acqua che discende 
del colle eletto del beato Ubaldo, 
fertile costa d'alto monte pende, 

onde Perugia senté freddo e caldo 
da Porta Solé, e dirietro 1c piange 
per greve giogo Nocera con Gualdo (1) . 

PortOgal lo , Podus Cale. Nome del noto regno 
della penisola Ibérica, al ponente e al mezzogiorno 
della Spagna. I suoi confíni s o n ó : al nord la Galizia, 
all'est 1' antico regno di León, l'Estremadura spa-
gnola, l 'Andalusia; al sud e all'ovest le acque del-
1'Atlántico. I suoi mont i principali sonó : quelli di 
Estrella, di Cintra e di Monchico. I fiumi piü noti 
che g l i appartengono sonó i l Tago, la Guadiana e i l 
Mondego. 

I I Portogallo comprende la Lusitania e i l sud 
delPantica Galizia. I Lusitani non sonó notati dalla 
storia, che verso l'anno 195 av. Cr. quando vennero 
a contesa con Roma. V i n t i piü volte, difesero con 
valore l'indipendenza della patria. Fino alia caduta 
dell 'Impero, stettero sotto i Romani, poi caddero nel 
dominio dei Vandali, degli Svevi, degli Alani . Goti 
ed Arabi si contrastarono nel secólo v i i l Portogallo 
e g l i u l t imi , rimasti vinci tori , lo governarono, finché 
Enrico di Borgogna l i cacció, onde fu investito del 
regno da Alfonso V I di Castiglia. Da questo punto 
i l Portogallo, divenuto regno indipendente, s'ingrandi 
e acquistó gloria per lo scoprimento dei paesi lon-
tani . Rivaleggió con la Spagna, e divenne potenza 
navale di prim'ordine, ed oltre le conquiste dell'Asia, 

(1) Par. X I , 43. 
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ebbe mol t i doraini nel Brasile e nell 'America. Dante 
nomina i l Portogallo, accennando a Dionisio l ' A g r i -
cola, che domino dal 1279 al 1325, onde i l suo re-
gno duró quattro anni dopo la morte del poeta: 

E que] di Portogallo e di Norvegia 
li si conosceranno, e que] di Rascia 
che mal ha visto i l conio di Vinegia ( i ) , 

Dante lo fa rimproverare daH'aquila, s ímbolo del-
1' Impero, come soverchiamente preso dalla mania 

. dell'interesse. I comentatori della Divina Commedia, 
accennano a questo difetto di Dionisio, riputandolo 
meritevole del rimprovero di Dante e l 'Anonimo 
dice: « Riprendé i l Poeta questo re di Portogallo, pero 
che tutto dato ad acquistare averi quasi un mercante, 
mena sua vita con tu t t i i grossi mercatanti del suo 
regno, ha affare di moneta, nulla cosa reale, nulla cosa 
magnifica si puó scrivere di luí )\(2)-

M a l a storia, come nota lo Scartazzini(3),lo giudicó 
piü favorevolmente di quello che facesse Dante (4). 

P raga , capitale della Boemia, posta sopra sette 
colline, lungo la Moldava, a 326 chilometri a nord-
ovest da Vienna. Questa cittá fu fondata nel 759 e 
ingrandita ed abbellita da Cario I V . Nel secólo x v 
fu turbata dalle guerre religiose destate dall'eresia di 
Giovanni Huss, ed ebbe quindi vicende turbolenti nella 
sua storia, anche nella successione d'Austria. 

Dante accenna a Praga per disapprovare Topera 
di Alberto d'Austria che Tinvase nel 1304(5) : 

Li si vedrá, tra 1'opere d'Alberto 
quella che tostó moverá la penna, 
per che i l regno di Praga fia deserto (é) . 

Dante alinde aU'invasione della Boemia del 1304 (7). 
I I delitto di Alberto, muoverá la penna, non degli 

(1) Purg. X I X , T39. (5) V . PALACKY, Sloria della 
(2) Com. Boemia, I V , c. 7. 
(3) Com. (6) Par. X I X , 115. 
(4) SCHELKSSF.R WALTGESCH, (7) V . PALACKY, Storia della 

V I , 570 e seg. Boemia. 
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storici che lo biasimino, ma della divina giustizia che 
ne faccia vendetta. I I Poeta alinde alia mano arcana 
che scriveva nella párete della regia di Babilonia la 
condanna di Baldassarre (1) . 

I I Bassermann (2) quando parla del sepolcro di 
Manfredi e della « grave mora », ricorda i l cimitero 
semítico della vecchia Praga e i sassolini sparsi sulle 
tombe dai congiunti e dagli amici dei mor t i in segno 
di affetto. 

P r a t a . Castello della Romagna inferiore, tra 
Faenza e Forl i , térra dell 'antica Giudicatura della 
sovrana contea di Lugo, principato dei conti di Cunio, 
di Barliano e di Belgioioso. La rocca fu distrutta fino 
dai tempi remoti. 

Dante ricorda i l castello di Prata per far lode 
degli antichi Romagnoligagliardamente virtuosi. Onde 
fa diré da Guido del Duca: 

Non t i maravigliar, s'io piango, tosco, 
quando rimembro con Guido da Prata 
Ugolin d'Azzo che vivette nosco, 

Federico lignoso e sua brigata 
la casa Traversara e gli Anastagi 
(e Tuna gente e l 'altra é diredata), 

le donne, i cavalier, gli affanni e gli agi, 
che ne invogliava amore e cortesia, 
lá dove i cor son fatti si malvagi ( 3 ) , 

Guido da Prata, di cui non si hanno notizie, fu 
probo, cittadino forlivese (4). 

Pra tO. Cittá del l ' I ta l ia céntrale, nella Toscana, 
provincia di Firenze, posta sul Bisenzio in amena 
pianura, alia destra della via Cassia, distante 19 chi-
lometr i da Firenze. A i tempi di Dante era una cittá 
assai piccola e di breve terr i tor io: pero sembra che 
fosse munita di rocca e che i l circondario delle sue 
mura, che é rimasto anche al tempo presente, non 
vada oltre al secólo x i v , sebbene, qualche parte ap-

(1) Daniel, V . (4) V . SCARTAZZINI, Í W . .Da;í. 
(2) Orine di Dante. I , p. 977. 
(3) PurS. X I V , 103. 
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parisca di etá piü vicina. Ebbe i l t i tolo di cittá nel 
secólo x v e g l i fu confermato dai Medici nel 1553. 
Circa 1' ant ichi tá di Prato, conviene notare essere er
rónea la notizia del Vi l lan i e del Malespini ; perché 
essi dicono essere stata fondata questa cit tá da una 
parte di popólo ribellatasi ai conti Guidi. Dante al
inde a Prato per i l malcontento degli abitanti di 
questa cittá per l'oppressione dei Fiorent ini : 

Ma se presso al mattin del ver si sogna, 
tu sentirai di qua da picciol tempo 
di quel che Prato, non ch'altri t'agogna ( i ) . 

Non s'intende qui per « P r a t o » né i l cardinale 
Niccoló da Prato, domenicano inviato ai Fiorentini 
nel 1304 da Benedetto X I , i l quale cardinale lanció 
1' interdetto sulla cittá di Firenze, né tanto meno i l 
cardinale Napoleone Orsini, inviato da Clemente V a 
distogliere i Fiorentini dalTassedio di Pistola (2). 

I I Bassermann sostiene l 'opinione dell 'origine del 
nome dai cardinale di Prato (3) disceso con una turba 
dai monte Giavello per stabilire una tér ra in forma 
di prato, acquistata dalla gente che lo seguiva, onde 
sarebbe venuto i l nome proprio della cittá. Se fosse 
COSÍ, 1'origine di Prato potrebbe paragonarsi ad un 
episodio della storia di Roma e del popólo romano, 
i l quale per indurre i senatori a concedergli la d i -
gnitá tribunizia, disertó dall 'Aventino e ando a porre 
le tende fuori di Roma, sul monte Sacro. Ma non é 
cosí, perché Prato esisteva assai prima della data del 
Vi l lan i e del Malespini, perché nel secólo x i Prato 
era castello di dominio dei conti Alber t i di Vernio, 
posto poco lontano dalla Pieve di S. Stefano nel 
Bornio Cornio. 

PratO Magno, giá Monte Magno. Sta fra i l 
Valdarno Casentinese e i l Valdarno superiore. E ' uno 
dei contrafforti dell 'Appennino che si congiunge da 

(1) Inf. X X V I , 7. iell'esiUo di Dante. 
(2) MIMCHE, Delle Mctqtoni (v) Orine di Dante. 
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greco colle montuosi tá di Vallombrosa e della Con
suma, mentre dal lato di scirocco cambia i l suo nome 
con quello di Alpe di S. Tr ini ta che piega verso 
Subbiano e divide i l Casentino dal Valdarno aretino. 
Da alcuni fu creduto che questa montuosi tá si chia-
masse Pianto Magno, mentre in due privilegi scritti 
nel marzo dell'anno 1015 da Adalberto e da Teo-
baldo vescovo di Arezzo a favore d'una localitá del 
territorio Aretino é nominata Prato Maio o Prato 
Magno (1). Dante accenna a Prato Magno quando 
interroga Buonconte da Montefeltro intorno alia ra-
gione per cui i l suo cadavere non fu trovato fra g l i 
altr i della battaglia di Campaldino e si fa descrivere 
da Buonconte l'addensarsi della nebbia su Prato Ma
gno e i l disciogliersi di essa i n pioggia: 

Indi la valle, come il di fu spento, 
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia, e i l ciel di sopra fecc intento (2). 

Provenza , che corrisponde all'antica Provincia 
dei Romani, ha per confine all'est i l Piemonte e la 
contea di Nizza, al sud i l Medi terráneo, all'ovest la 
Linguadoca e al nord i l Delfinato. E ' provincia me-
ridionale della Francia. I suoi fiumi sonó : i l Ródano , 
la Duranza, i l Varo ed al tr i di minor contó. Le sue 
cittá principali s o n ó : A i x , Arles, Marsiglia, Brignol-
les, Hyeres, Grasse, Draguignan, Tolone, Digne, Si-
steron, Forqualquien e Castellane. La Provenza fu 
abitata da molte tribu galliche che fondarono varié 
cittá, ma non Marsiglia che vanta origine Fócese. 
Dopo i Romani l'ebbero i Goti, i Visigoti e gl i Ostro-
goti . Venne poi in dominio di un figlio di Clodoveo 
e dopo la morte di Lu ig i i l Bonario, se ne impos-
sessó Lotario, ond'essa fece parte della Borgogna, 
finché Cario i l Calvo ne diede possesso a Bosone che 
se ne resé signore assoluto. Da quel tempo, ebbe 
sempre i suoi Conti, ora benefiziari, ora ereditari 

( i ) RKPETTI, ©¿¿ Geov. (2) Pm-g. V, 116. 
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fino al 1032, in cui Corrado I I la r iuni a l l ' impero 
Germánico , lasciandole per altro i suoi Conti. Ma 
non essendovi che un erede di questa Contea, cioé 
Beatrice che sposó Cario d 'Ang ió , per questa unione 
la Provenza passo agli Angioin i , e per lungo tempo 
fece parte del regno di Napoli e Sicilia. Lu ig i X I 
provó di uniré la Provenza alia Francia, nel che riusci 
Cario I I nel 1436. Benché Dante ricordi poco la Pro-
venza e i Provenzali nella Divina Commedia, non si 
puó lasciare inosservata 1'influenza della letteratura 
provenzale in tutto i l Poema come nella formazione 
del nostro volgare. Troppo strette erano le relazioni 
tra la Gallia medioevale e 1'Italia, e queste relazioni 
divennero sempre maggiori, quanto piü i due paesi 
si scioglievano dal feudalismo. I trovatori scesero i n 
Italia fino dal secólo x n e Dante ricorda fra questi 
Sordello, Arnaldo Daniello, Girault de Borneuil, e 
Folchetto da Marsiglia, onde mostra avere sentito 
tutta la vita della poesia del mezzogiorno della Fran
cia, e fu tanto piü origínale nei concetti, quanto piü 
sentí calda 1' ispirazione della poesia provenzale. Dante 
innesta con ardire ai suoi meravigliosi versi italiani, 
i versi provenzali, quando si fa rispondere da A r 
naldo Daniel lo: 

Ei cominció liberamente a díre: 
« Tan m'abelis vostre cortes demañ, 
qu'ieu no-m puesc, ni-m vueila vos cobrire. 

Jen sui Arnaut, que plor e vau cantan, 
car, sitot vei la passada folor, 
cu vei jausen lo jorn, qu'esper, denan. 

Ara vos prec, per aquella valor 
que us guida al som de l'escalina, 
soyegna vos a temps de ma dolor». 

Poi s'ascose nel fuoco che gli affina ( i ) . 
Inoltre i l Poeta, usa parole d' origine assoluta-

mente provenzale, «acc i s ina» , « r a m o g n a » ed altre, 
di che é chiarissima la relazione sotto mol t i aspetti 
del grande Poema con la letteratura del mezzogiorno 
della Francia. 

(1) Purg. X X V I , 139. 
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Dante nomina la Provenza per deplorare i l mal 
governo, che Cario I I faceva della provincia di Puglia, 
onde fa diré da Sordello: 

Anco al nasuto vanno rale parole, 
Non men ch' all ' altro, Pier, che con lui canta, 
onde Puglia e Provenza giá si duole ( i ) . 

Fa poi accennare alia Provenza, senza nominarla, 
da Cario Martello, per indicare i confini del regno che 
lo avrebbe atteso, essendo in quel tempo unita la 
Provenza col regno di Napoli : 

Quella sinistra riva che si lava 
di Ródano, poi ch' é misto con Sorga, 
per suo signore a tempo m' aspettava (2). 

Dante ricorda la « gran dote provenzale », onde 
fa diré da Ugo Capeto: 

Mentre che la gran dote provenzale 
al sangue mió non tolse la vergogna, 
poco valea, ma pur non facea male (3). 

Ecco la storia della dote provenzale. 
Lu ig i I X sposó, nel 1234 Margarita, figlia mag-

giore di Raimondo Bellinghieri, conté di Provenza. 
Dopo la morte del conté . Cario D 'Ang io , fratello di 
Luig i I X , sposó Beatrice, figlia minore del conté ed 
erede della Provenza. Ecco 1' origine della dote pro
venzale. T u t t i i comentatori antichi, fino al L o m -
bardi, la intendono cosi. Ma i l Lombardi ingegnosa-
mente, é vero, ma non con validi argomenti, cerca 
di provare che per « dote provenza le» si debba in -
tendere quella che ebbe Alfonso, fratello di Luig i I X , 
dopo che Filippo I I invase g l i stati di Raimondo e 
dopo i l conflitto di 17 anni. Ma Dante non poteva 
alludere al l ' invasione della Provenza, fatta da F i 
lippo I I che mori nel 1180, né avvolgere nella nequizia 
Luig i I X , giá canonizzato ai suoi terapi. 

D i piü Dante dice che le frodi e le violenze, co-

(1) Puro. V I I , 124. (3) Purg. X X , 6u 
(2) Par. V I I I , 58. 
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minciarono dopo la dote proven ía le , cioé dopo 
Luig i I X (1) : 

L i cominció con forza e con menzogna 
la sua rapiña ; e poscia per ammenda 
Ponti e Normandia prese e Guascogna (2). 

D i piü ai tempi di Dante era tanto diffusa la leg-
génda del « Romeo ¿ , che era impossibile far cenno 
Helia dote provenzale, senza andaré súbito con la 
mente a Raimondo Bellinghieri ed alia dotazione delle 
sue figlie. 

Quindi i l Poeta fa ricordo anche della Provenza, 
a proposito del misterioso « Romeo » che acquistata 
la fiducia di Raimondo Bellinghieri, conté di Pro-
venza, che prese i l nome di Berengario I V , fece si, 
che le figlie di costui si sposassero a grandi perso-
naggi e cingessero corona, perché la prima, come 
accennammo, fu moglie di Lu ig i I X ; la seconda, 
Eleonora, di Arr igo I I I re d ' Inghi l terra; la terza, 
Sanzia, di Riccardo di Cornovaglia, fratello di Enrico, 
ed eletto re di Germania nel 1257, e la quarta, Bea-
trice, come notammo, di Cario D ' A n g i ó re di Puglia 
e di Sicilia. Ma i Provenzali, ossia i cortigiani del 
conté di Provenza, misero i l « R o m e o » , i n cattiva 
vista di questo signore, ond' egli abbandonó la corte 
dopo aver reso contó di ció che aveva fatto a bene 
del suo signore e delle figlie di lu i , e par t í nueva
mente peregrinando carleo di povertá e di anni ; onde 
Giustiniano, dice, apparendo in Mercurio: 

E dentro alia presente margherita 
luce la luce di Romeo, di cui 
fu 1' opra bella e grande mal gradita (3). 

Puglia, antica provincia del Regno di Napoli. I 
popoli che l'abitarono pei p r imi , furono g l i Apul i , i 
Dauni, i Peucezi, i Massapi, i Salentini, i Lucani, e 
i Bruzi. I Romani, dopo aver trionfato dei Sanniti, 

(1) PORTIR. Com. . ( ; ) Par. V I , 127. 
(2) P„rS. X X , 64. 
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s ' impadron i ronó di questá tegioiie. Poi fü presa dai 
Greci e quindi dai Normanni che v i istítuirdnO un 
Ducato che duró dai 1043 al 1127. A i Normanni, 
SücGesse Roberto Güiscárdo, che fu seguíto nel regno 
nel i08 5 da Ruggero I , che si t rovó nel contrasto 
della guerra civile. I I fratello maggiore di Rüggero , 
per nome Boemondo, gl i contese i l comando. Fu quindi 
spogliato dei d i r i t t i ereditari, ma volcndo passare a 
seconde nozze, ripudiando la prima mogíie per pro
testo di parentela, procuró di far valere i suoi d i r i t t i , 
con le armi, opponendosi alia privazione del pr iv i 
legio ereditario. 

Finalmente la predicazione della Crociata apri a 
costui la via per l 'Asia insieme al cugino Tancredi (1). 
La lontananza di Boemondo e de' suoi guerrieri dalla 
Puglia fu cagione che questa riacquistasse la sua pace. I I 
figlio di Ruggero, di nome Guglielmo, succedette al pa
dre nel 1111 e fu re fino al 1127, senza lasciare prole, 
onde tutta l 'ereditá di Tancredi di Al tavi l la venne a 
Ruggero I I , gran conté di Sicilia e figlio di Ruggero I . 
Nel 1137, 1'imperatore Lotario si insignori di Si-
ponto, Manfredonia, del Monte di S. Angelo e di 
tutte le cittá vicine, eccetto Bari. 

Ruggero presto riprese gl i antichi suoi dominí e 
giunse a consolidare la monarchia Normanna, acqui-
standole i l t i tolo di regno e congiungendo ai suoi 
dominí , oltre la Puglia e la Sicilia, i l principato di 
Capua e la Repubblica di Napoli, sulle quali regioni 
non aveva alcun diritto di dominio. Ind i la Puglia se
guí le sorti del Regno di Napoli (2). 

Dante ricorda indirettamente la Puglia quando, 
parlando del seppellimento del corpo di Manfredi, g l i 
ía d i r é : 

Se '] pastor di Coscnzn, che alia caccia 
di rae fu messo per Clcraente, allora 
avesse in Dio ben letta questa faccia, 

(1) V. NOD. CAMOENS, TOR- (2) V. PIETRO DIAC. Cent. 
ULATO TASSO. Cr. cass.-fLoKiA, L'Jl , nclla D.C. 
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l'ossa del corpo mió sarieno ancora 
in co' del ponte presso a Benevento 
sotto la guardia della grave mora. 

Or le bagna la pioggia e muove i l vento 
di fuor dal regno, quasi lungo i l Verde, 
dov' ei le trasmutó a lume spento ( i ) . 

Dante alinde anche alia Puglia, accennando al Re
gno di Napoli, retto da Cario I I D 'Ang ió , onde ta 
diré a lacopo del Cassero: 

Ond' io, che solo, innanzi agli altri, parlo, 
t i prego, se mai vedi qucl paese 
che siede tra Romagna e quel di Cario, 

che tu mi sie de' tuoi prieghi córtese 
in Fano si, che ben per me s' adori, 
perch' io possa purgar le gravi offese (2). 

I I Poeta ricorda i Pugliesi accusandoli di bugiardi 
per avere mancato di fede a Manfredi nella battaglia 
di Benevento (3), quando accenna alio strazio dei se-
minatori di discordie, non paragonabile a tu t t i g l i 
strazi dei corpi umani fatti i n tutte le battaglie del 
mondo. Fra queste battaglie della storia amana e i l 
macellamento dei corpi avvenuti nei diversi confli t t i , 
ricorda la battaglia di Benevento nella quale 

fu bugiardo 
ciascun Pug'iese (4). 

Quarnaro . Dante fa parola dei confini d ' I tal ia , 
segnati daU'Adriatico, quando nel i ' Inferno, passato lo 
Stige, ed introdottosi nella cittá di Dite, vede una 
quant i tá di sepolcri che paragona a quelli di Arles 
sul Ródano , e di Pola sul Quarnaro: 

Si come ad Arl i , ove i l Ródano stagna, 
si come a Pola presso del Quarnaro 
che Italia chiude e suoi termini bagna (5). 

(1) P u r g . m , i 2 4 . Y . Cásenla. (4) Inf. XXV11I, 16. 
(2) Purg. V, 67. V. Fano. (5) luf. I X , 112. 
(3) V. Benevento. 
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Qaarnaro o Quarnero é un golfo dell 'Adriatico, 
tra la penisola d'Istria, all'ovest e la Croazia all'est. 
Secondo i l Boccaccio ( i ) questo golfo era appellato cosi 
dagli antichi ábitanti , che g l i erano vicini , -detti Car-
nares. Questo golfo é sparso di molte isolette, fra le 

, quali primeggiarono quelle di Cherso, di Veglia, di 
Lussin, di Arbe e di Pago, le quali due ultime ap-
partengono piü alia Dalmazrá che al l ' Is tr ia . 

AU'es t remitá di questo golfo, sta Fiume, 1'ultima 
cittá d' Italia della parte oriéntale, quasi la Trieste del 
Quarnaro; presso la riva di questo é Medelino, pic-
colo villaggio. Ammesso i l viaggio di Dante a Pa-
r ig i , del quale si dubita molto e giustamente (2), é 
faciie supporre che Dante abbia veduto Arles. Ma non 
é ugualmente facile provare che Dante abbia veduto 
i l Quarnaro, se puré non si voglia vagare in mezzo 
ad induzioni prive di fondamento (3), 

R 

R a s c i a , parte della Serbia che ai tempi di Dante 
comprendeva molto della Dalmazia. 

Forse i l nome di Rascia venne dal fiume Rasia che 
era compreso in questa regione. 

Dante nomina Rascia, come regno di quell'Urosio I 
detto « i l Milu t ino-) , che regnó fino al 1307, i l quale 
non seguí l'esempio dei suoi predecessori che avevano 
battuto i grossi con 1'impronta del loro nome; ma 
uguali nel peso, nella forma, nella natura del metallo, 
nei caratteri ai grossi di Venezia, invece l i avea co-
niat i alterandone la lega e la sostanza. Dante per 
questo gl i fa lanciare i l rimprovero per mezzo del-
l'aquila imperiale: 

(1) Com. (3) BASSERMAXN:t>nHí!(M),™/C. 
(2) V. BARTOLI, Si. ieüa Leu. U N : 
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E quel di Portogallo c di Norvegia 
li si conosceranno, e quel di Rascia 
che mal ha visto i l conio di Vinegia (1). 

La data della legge stabilíta dal Maggior Consi-
glio di Venezia del 3 di marzo del 1282, per la quale 
si ordinava che quelli che s' incaricavano delle pubbli-
che riscossioni, badassero bene ai grossi contraffatti 
dal re di Rascia, legge confermata i l 3 di maggio 
del 1306, toglie ogni dubbio che Dante alinda al re 
Urosio. Tanto piü che la Repubblica di Venezia 
nel 1287 spedi un ambasciatore a Rascia per la sud-
detta falsificazione di moneta (2). 

R a v e n n a . Antica cittá dell ' Italia céntrale , capo 
della provincia di tal nome, posta sulle rive del golfo 
Adriát ico, e presso i l fiume Montone, non lontano 
dall'Appennino. Si vuole che in tempo remoto fosse 
composta da casolari di legno, cinti dal Ronco e dal 
Montone. Strabone asserisce che per opera dei Tes-
sali, sorgesse in quel luogo, rude e pr imit ivo, una 
cittá divisa in tre altre: Ravenna, Classe, Cesárea . 
Quest' ultima, che ora non esiste piü, era una via 
fiancheggiata di case, tra Classe e Ravenna, ora la 
spiaggia dista chique chilometri dalla cittá. Nel 520 
di Roma, essendo consoli, R. Marcello e M . Scipione 
la conquistarono, cacciandone i Gall i Boi, Al ia caduta 
dell1 Impero, se ne impadroni Odoacre e nel 439, 
Teodorico, facendola sua, la resé metrópol i d ' I ta l ia . 
Belisario nel $36, disceso sulle rive della' Calabria, 
ed abbattuto Vitige, ebbe per capitolazione, le chiavi 
di Ravenna. Sotto i l dominio degli Imperatori greci, 
la cittá fu sempre la capitale di quella parte d ' I ta l ia 
che apparteneva ad essi, e che fecero governare da 
un esarca che aveva sede in Ravenna. I Longobardi 
la occuparono dopo i Greci, ma ne furono cacciati da 
Pipino I I , figlio di Cario Magno, che pose 1' Esarcato 

(1) Par. X I X , 139. Dante (in Dante e i l suo secólo, 
(2) V. Nicor.A BAROZZI, AC- p. 802). 

cenni a cose veneie nel Poema di 
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sotto i l dominio di Roma. Nel 741, Pipino, dichia-
rato dal Pontefice re d' Italia, stabili con l'approva-
zione dello stesso Pontefice, la sua dimora in Ra-
venna. 

La rovina dell ' Impero d'occidente, muto le con-
dizioni di Ravenna che si elesse consoli, pretori e 
senatori a vita. Nel 1200 Pietro Traversaro ne d i -
venne padrone e i l suo figiio Paolo volse le armi 
contro Federico I I . Nel 1256 Ravenna si uni in lega 
con Bologna. Quindi la ressero i Polentani e i Tra-
versari. Poi prevalse la parte guelfa sulla parte ghi-
bellina, cui appartenevano i Traversari. I n seguito 
Guido Novello, dei Polentani ottenne la signoria di 
Ravenna, la quale ai tempi di Guido dominava lungo 
i l littorale Adriát ico fino a Cervia, che era nel suo 
territorio. I I fiume Savio ne segnava i confini con lo 
stato di Forl i e i l Senio con quello di Ferrara. 

Dante nomina Ravenna per dar contó della si
gnoria dei Polentani: 

Ravenna sta come stata é molti anni; 
I'aquila da Polenta la si cova, 
si che Cervia ricopre co'suoi vanni( i ) . 

Accenna anche a Ravenna senza nominarla, quando 
fa diré da Francesca da Rimini quale fosse la sua 
patria: 

Siede la térra dove nata fui, 
sulla marina dove i l Po discende 
per aver pace co' scguaci sui(2). 

Finalmente fa parola di Ravenna nel noverare le 
vittorie di Cesare per mezzo di Giustiniano che esalta 
le glorie dell' insegna imperiale: 

Quel che fe' poi ch' egli usci di Ravenna, 
e saltó Rubicon, fu di tal voló 
che non seguiteria lingua ne penna (3). 

Cesare prima delle sue grandi conquiste, che ter-
minano con la decisiva vit toria di Farsaglia, si fermó 
in Ravenna (4). 

(1) Inf. X X V I I , 40. (3) Par. V I , é i . 
(2) Inf. V, 97. (4) SVET. Caes. 30. 
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Ma Ravenna ha un ' importanza speciale, nella 
geografía dantesca, perché fu i l luogo dove i l Poeta 
cessó di vivere presso Guido Novello, ñipóte di France-
sca da Rimin i (1 ) ; l 'Ampére (2) e i l Bassermann (3) 
ricordano Ravenna con particolare interesse. 

Mol t i trattarono della dimora di Dante i n Ravenna, 
la quale non puó stabilirsi nel 1319 o nel 1320 se
condo certe opinioni, ma almeno negli u l t imi mesi 
del 1316 o nei p r imi del 1317 per potere convenire 
col Boccaccio che Dante abitasse in Ravenna var i ' 
anni. Ma si é . m o l t o discusso intorno aquesto argo-
mento, i lavori pero che meritano maggior conside-
razione per la dimora di Dante in Ravenna, bltre 
quello di Cerrado Ricci, Vul t imo rifugio, sonó gl i 
altr i di G. Martinett i , Dante Alighieri in Ravenna; di 
T . Landpni, Saggio del Dante in Ravenna ; di Gue-
r in i e Ricci, Stndi e Polemiche dantesche; di Scheffer 
Boichorst Aus, Dante's, Verhannung, ed altr i . 

Reggio, cittá capitale della provincia dello stesso 
nome, i l Regium Forum Lepidi o Lepidum dei Ro-
mani. 

Guido da Castello apparteneva ad uno dei tre 
rami dei Robcrti di Reggio. Dante fa accennare Guido 
da Castello da Marco Lombardo: 

Cerrado da Palazzo e ¡1 buon Gherardo 
e Guido da Castel, che me' si noma 
francescamente i l semplice Lombardo (4). 

Reno, piccolo fiume dell' Italia che passa vicinb 
a Bologna, e sbocca nel Po. Dante nomina M Reno 
per accennare a Bologna (5): 

E non pur ¡o qui piango bolognese; 
anzi nJ é questo luogo tanto pieno, 
che tante lingue non sonó ora apprese 

a dicer sipa, fra Savena e Reno ; 
e se di ció vuoi fede o testimonio 
recati a mente II nostro avaro seno (6). 

(1) TONINI, Mem. si. intorno (3) Orme di Danie. 
a Francésca da Rimini., (4) Pura. X V I , 124. 

(2) Viaagio inlialia sulle Orme (5) V. Bologna. 
di Dante. (6) Inf. XV11I, 58. 
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Nomina nuovamente i l Reno, quando fa diré a 
Guido del Duca ben di Riniero da Calboli e male 
della sua discendenza. I n questo caso allude ai Reno 
per determinare i confini della Romagna: 

Questi e Rinier, qucsti c i l pregio e l'onor 
della casa da Calboli, ove nullo 
fatto s' é reda poi del suo valore. 

E non pur lo suo sangue é fatto brullo 
tra i l Po c il monte e la marina e il Reno, 
del ben richiesto al vero ed al trastullo; 

che dentro a questi termini é ripieno 
di venenosi sterpi, si che tardi 
per coltivarc omai verrebbcr meno ( i ) . 

Reno. Grande fiume della Germania, che nasce 
nella Svizzera, e precisamente nel cantone dei Gr i -
gioni. Ha tre diverse sorgenti, la cui principale é 
detta Reno anteriore, ed esce da un lago ad est del 
S. Gottardo. Scorre a nord-est, fino al lago di Co-
stanza, poi gira all'ovest, separando la Svizzera dai 
granducato di Badén. Poi scorre a nord-ovest fra i l 
detto Granducato e la Francia, e traversa la Prussia 
Renana, entra nel regno d'Olanda, di cui bagna le 
provincie meridionali. A nord forma un braccio che 
col nome d' Yssel, va a cadere nel Zuiderzee, e a 
sud-ovest, ne forma un secondo che chiamasi Wahal , 
e che congiunge Leck e la Mosa. I I principale ramo 
si perde fra le sabbie. Le cittá piü ragguardevoli che 
bagna s o n ó : Coira, Costanza, Sciaífusa, Badén, Stra-
sburgo, Spira, Manheim, Worms, Maienza, Coblenza, 
Colonia, Wessel, Utrecht e Leida; i suoi afíiuenti 
principali sonó : a sinistra la Tur, l 'Aar , l ' I l l e la 
Mosella; a destra i l Necher, i l Mein, i l Lan, i l Sieg, 
i l Roer, e i l Lippe. Dante nomina questo fiume per 
accennare ai trionfi di Cesare nelle Gallie: 

E quel che fe' dai Varo in fino, al Reno, 
Isara vide ed Era e vidc Senna, 
ed ogui valle onde Ródano é picno (2). 

(1) Par. V I , 58. (2) Purg. X I V , 88. 
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Rialto, R ivo o Rio Alto, contrada di Ve-
nezia, nominata per la stessa Venezia, anzi peí Ducato 
di Venezia ( i ) . Dante fa ricordare Rialto da Cunizza 
da Romano per determinare i confini della Marca 
Trevigiana: 

In quella parte della térra prava 
Itálica, che siede tra Rialto 
c le fontane di Brerita e di Piava, 

si leva un colle e non surge molt' alto 
1A onde scese giá una facella, 
che fece alia contrada un grande assalto (2), 

Rife, contrazione di Rifee. Mont i Rifei detti anche 
Iperborei, formanti una catena che i Greci immagi-
navano inedia parte settentrionale d' Europa, e che 
mano mano che acquistavano nuove cognizioni geo-
gráfiche, spingevano sempre piü in la verso le re
gión! nordiche. Questi mont i si credevano freddissimi 
e sempre coperti di nevé (3). Per i geografi poste-
r ior i , essi risposero successivamente alio Ichardagh, 
alia catena dei Balean!, a quella de' Carpazi e final
mente a quella della Moscovia boreale (4) . Per al-
cuni non sonó che le A l p i (5). 

Dante nomina le « montagne Rife » o « Rifee » 
per indicare !1 movimento opposto delle schiere dei 
lussuriosi nel Purgatorio, che si volgono come le gru, 
le quali parte volano verso le montagne gelate e parte 
verso le calde arene: 

Poi come gru, ch'alle montagne Rife 
volasser parte e parte invér le arene, 
queste del gol, quellc del solé schife; 

Tuna gente sen va, l'altra sen viene, 
e tornan lagrimando a' primi canti 
cd al gridar che piü lor si conviene (6). 

Dante per arene intende i deserti delTAfrica: 
Piü non si vanti Libia con sua rena ; 

che, se chelidri, jaculi e fareo 
produce, c ceneri con amfesibena... (7). 

(1) LORIA, Vital ia neltiW.C. (5) SCARTAZZIM, 'ÉII¿. Dán'í. 
(2) Par. I X , 25. (6) Purg. X X V ! , 43. 
(5) VlRG. Ceor¡r. I , 240. (7) /« / . X X I V , 85. 
(4) Bocci, Ci^ . Danl. 
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Rimin i . Cittá del l ' I tal ia céntrale , nella Romagna, 
provincia di Forli,. alia sponda destra della Marecchia, 
presso l 'Adria t ico. Fu detta dagli antichi Ariminum. 
Essa é nel punto ove s'univano le due vie, Flaminia 
ed Emilia. Fu colonia romana, che venne in soccorso 
di Roma contro Annibale. Fu fedele all ' Impero Ro
mano anche nella sua fase or iéntale , poiché accolse 
le á rmate greche condotte da Vitelliano, e si adoperó 
in favore degli Esarchi, finché tennero sede in Ra-
venna. Poi dovette sottomettersi ai Longobardi con 
le altre cittá della Romagna. I Malatesta, signori di 
Verrucchio, ne vennero i n dominio nel 1285. I n tal 
tempo Rimini aveva sotto di sé le cittá di Pesaro,, 
Cesena, i l borgo di Savignano ed altre terre di minor 
contó ( í ) . 

Dante ricorda Ravenna nell'alindere al vecchio 
Malatesta, padre di Paolo, e di Gianciotto marito di 
Francesca, fatto signore di R imin i , l'anno 1295, dopo 
la sconíitta dei Ghibellini, e morto l'anno 1312, ed 
al « n u o v o » Malatesta ossia Malatestino, figlio pr i 
mogéni to e successore deM'altro Malatesta: 

E'1 Mastín vecchio e'I nuovo da Verrucchio 
che fecer di Montagna i l mal governo, 
lá dove soglion, fan de' denti succhio (2). 

Rimin i é accennata nuovamente da Dante che fa 
inveire da Pier da Medicina contro i l Malatestino per 
l'assassinio di Guido del Cassero e di Angiolello di 
Carignano: 

Quel traditor che vede pur con í'ono, 
e tien la térra, che tal é qu i meco 
vorrebhe di vedere esser digiuno, 

fará venirli a parlamento seco, 
poi fará si che al vento di Focara 
non fará lor mestier voto ne preco (3). 

Ripol i (Bagno a Ripoli) . Piccolo borgo sulla 
ripa sinistra de l l 'Arno. Prende i l nome di Bagno da 
un antico bagno caldo, i cui avanzi furono trovati in 

(1) LOMÍ, Vi ta l ia vdla D .C . (5) lu í . XXVI11, 85. 
(2) Inf. X X V I I , 46. 
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un podere vicino al detto bosco nel 1687. Ma i l nome 
di Ripoli ha origine da antichissimi tempi dalla riva 
deH'Arno su cui é posto. La forma corografica del 
terri torio di Bagno a Ripoli somiglia ad un triangolo 
equilátero, cui l ' A r n o serve di base. L 'Ema e i l mag-
giore dei torrenti che traversano la pianura di Bagno 
a Ripoli (1), fiancheggiata dalle colline dell 'Antella. 

Dante accenna impl íc i tamente alie ripe del l 'Arno, 
che diedero occasione al nome di Ripoli , quando as-
serisce Firenze essere stata la sua patria: 

. . . lo fui nato e cresciuto 
sovra i l bel fiume d'Arno alia gran villa 
e son col corpo ch'io ho sempre avuto (2). 

Oltre che Ripoli ci richiama all'accenno autobio
gráfico della nascita del poeta, ricordandoci questo 
borgo le rive de l l 'Amo, oltre che conduce a mente 
1' Ema i l fatale fiume di Buondelmonte de' Buondel-
mont i (3), ci ricorda anche Galluzzo (4) col quale 
confina i l comune di Ripoli . Questo comune formava 
una delle 76 leghe, i n cui fino dal 1250 fu diviso l'or-
dine della milizia civica del contado florentino, quando 
venne assegnata una bandiera a ciascuna lega. Questa 
si compiva con grande solennitá i l giorno della Pente-
coste di ciascun anno. Forse si riferiscono a quest'uso 
le feste popolari della bandiera che si fanno anche 
ora nel contado fiorentino (5). 

R ó d a n o , latino Rhodanus; fiume del versante 
meridionale della Francia. Ha origine nella Svizzera 
tra Grimsel e i l Furca, a l l ' ovest delle sorgenti del 
Reno, e segué la direzione occidentale fino al lago 
Lemano che egli attraversa. Come entra in Francia, 
corre prima a sud-ovest, poi direttamente a sud, fino 
al Medi terráneo, nel quale precipita per diverse bocche, 
le cui principali, formano un delta. I suoi aflluenti 
maggiori, di destra sonó : l ' A i n , la Saona, i l Gard e 

(1) V. Erna. (4) Par. X V I , 53. 
(2) hif. X X I I I , 95. (5) REPETTI, b»Y, Geoor. 
(3) Par. X V I , 14. 
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l 'Ardéche ; di sinistra: l ' I sé re , la Drome e la Du-
ranza. Le cittá bagnate dal Ródano sonó: in Svizzera 
Sion e Ginevra; in Francia Lione, Vienna, Tournon, 
Valenza, Viviers, Avignone, Tarrascona, Beaucaire 
e A r l i . 

Dante nomina i l Ródano a proposito di A r l i o 
Arles, per ricordare la grande battaglia che awenne 
i v i nel secólo v i l tra Cristiani e Saracini: 

Si come ad Arl i , ove i¡ Ródano stao-na, 
si come a Pola presso del Quarnaro, 
che Italia chinde e i suoi termini bagna, 

fanno i sepolcri tutto i l loco varo, . 
COSÍ facevan quivi d'ogni parte, 

' salvo che i l modo v'era piü amaro ( i ) . 

Fa poi memoria del Ródano , quando fa diré a 
Cario Martello che gl i spettava per successione i l 
dominio della Provenza meridionale unita al regno 
di Napoli, per essere figlio di Filippo I I I : 

Quella sinistra riva che si lava 
di Ródano, poi ch 'é misto con Sorga, 
per suo signóte a tempo m'aspettava (2). 

Rodope, monte nella Tracia, presso i l quale di -
morava F i l i i o Fillide, chiamata da Ovidio' Rodopeia 
Phyllis. Fillide, figlia di Sitone, re della Tracia, con
sentí di divenire sposa di Demofoonte. Ma costui, 
costretto di tornare in Atene, indugió di andaré nella 
Tracia. Fillide, credendosi tradita, s'appiccó ad un al-
bero. I numi, avutane compassione, la trasforraarono 
in un mandorlo: 

Né quella Rodopea, che delusa 
fu da Demofoonte, né Alcidc 
quando lole nel cor cbbc richiusa (3). 

R o m a , grandeggia in una vasta pianura sulle 
sponde del Te veré, che V attraversa da tramontana 
a mezzogiorno, e forma con i suoi meandri una linea 
tortuosa nel mezzo della cittá. Roma siede sopra sette 

( 0 Inf. I X , 112. (3) Par, I X , 100. 
(2) Par. V I H , 58. 
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colli che, per l'avvicendarsi dei tempi, per le materie 
e i ruderi degli antichi edifizi e per Topera della na
tura sonó quasi uguagliati e resi meno alteri ( i ) . La-
sciato da parte tutto l'elemento leggendario intorno 
aH'origine di Roma, elemento reso piü difficile e ne
buloso dall'ipercritica e rivendicato dalla eloquenza 
dei monumenti , é mutile riandare i l racconto dei ge-
mell i , del Fico ruminale, della prima era pastorizia di 
Roma, delle varié vicende di Romolo, del rapimento 
delle Sabine, del succedersi di Numa Pompilio, di 
Tul lo Ostilio, del conflitto degli Orazi e dei Curiazi, 
di Tarquinio Prisco, di Anco Marzio, di Servio Tul l io , 
della morte di Lucrezia, storia che Dante riassume 
i n pochi versi, facendo diré da Giustiniano a propo
sito del segno imperiale: 

Vedi quanta virtü 1' ha fatto dcgno 
di riverenza ! E cominció dal]'ora 
che Pallante morí per dargli regno. 

Tu sai ch'e' fcce in Alba sua dimora * 
per trecent' anni ed oltre, infino al fine 
che i tre ai trc pugnar per luí ancora ; 

e sai ch' ei fe' dal mal delle Sabine 
al dolor di Lucrezia in sette regi, 
vincendo intorno le genti vicine (2). 

Dal suicidio di Lucrezia sorge la Repubblica Ro
mana. Quindi- le gesta di Bruto, le guerre fra questo 
e Arunte figlio di Tarquinio, 1' insorgere di Porsenna, 
1' eroismo di Orazio Coclite e di Muzio Scevola, i l 
coraggio di Clelia; quindi i contrasti sanguinos! fra 
i Romani e i Sabini, e la definitiva vit toria del dit-
tatore Aulo Postumio, presso i l lago Regillo. Poi le 
fasi di ribellione del popólo contro i potenti, l 'oppor-
tuno favellare di Menenio Agrippa, 1'istituzione dei 
Decemviri, terminata con la tentata violenza di Appio 
e con la morte di Virginia . 

Seguirono le guerre dei Volsci, nelle quali si d i -
stinsero Cincinnato e Coriolano, e poi le guerre con 
i Veienti, le imprese di Gamillo contro Brenno, quelle 

( i ) LÜRIA. Ul ia l ía nella D, C. (2) Par. V I , 34. 
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di Fabrizio contro Pirro e le glorie dei Fabi, di 
Decio e di Torquato, onde Dante dice: 

Sai quel ch'ei fe', pórtalo dagli egregi 
Roraani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 
e contra gli altri principi e collegi : 

onde Torquato, e Quinzio che dal cirro 
negletto fu nomato, i Deci, e' Fabi 
ebber la fama che volentier mirro ( i ) . 

Quindi le tre guerre Punidle e le vittorie dei Ro-
mani su A nn iba le e sull ' arroganza Cartaginesa, e le 
gesta di Scipione Africano e di Quinto Fabio Mas-
simo : 

Esso atterró 1'orgoglio degli Arábi, 
che di retro ad Annibale passáro 
1'alpestre rocce di che, Po, tu labi (2). 

Seguono le vittorie di Macedonia, di Grecia, di 
Portogallo, della Spagna, di gran parte deH'Asia, della 
Gallia Narbonese. 

Vengono poi i tempi piü fervidi della Repubblica 
e gli avvenimenti di Tiberio, di Caio Gracco, e i 
trionfi letterari di Cicerone e di Lucrezio; le batta-
glie contro i Marzi e le guerre contro Mitridate ; le 
vicende sanguinose di Mario e di Silla. Poi l'appa-
rire di Pompeo, lo sventamento della congiura di 
Catilina per opera di Cicerone. S' impone i l t r iumvi -
rato di Pompeo, Giulio Cesare e Marco Licinio Crasso; 
poi la contrar ie tá fra Pompeo e Giulio Cesare e la 
guerra con la definitiva vit toria di Farsaglia, onde 
Cesare ebbe trionfo: 

Sott'esso giovanetti trionfaro 
Scipione e Pompeo, ed a quel colle, 
sotto i l qual tu nascesti, parve amaro (3). 

Quindi i l principio dell ' Impero, con la dittatura 
perpetua; la congiura di Bruto e di Cassio, e la con-
seguente morte di Cesare (4). Ottavio Cesare, ñipóte 
di Cesare e adottato da lu i , viene dall 'Epiro a Roma 
e si unisce alia fazione triumvirale di M . Antonio e 

(1) Par. V I , 43. (3) Par. V I , 52. V. F. 
(2) Par. V I , 49. (4) Inf. XX.X1V, 65. 
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di L . Emil io Lepido, assume i l t i tolo di proconsole 
e comincia a preparare la via al suo assoluto dominio-
La nuova divisione del comando e delle provincie 
fra i t r i umvi r i affretta la rovina della Repubblica. Roma 
é inondata di sangue. 

Ottavio Cesare e Marco Antonio andarono a com
batiere Bruto e Cassio che si erano impadroniti delle 
provincie d'Oriente, onde avvenne i l celebre conflitto 
dell^ Tessaglia^, terminato con la sconfitta di Bruto a 
Fil ippi . Tol to Lepido dal tr iumvirato, oppostosi Marco 
Antonio ad Ottavio Cesare e datosi a Cleopatra, av
venne la famosa battaglia di Azio, che fu principio 
e cagione deb principato assoluto di Ottavio e del 
ti tolo che egli prese di Augusto, che distinse g l ' i m -
peratori che lo seguirono: 

Poi, presso al tempo che turto il ciel volle 
ridur lo mondo a suo modo sereno. 
Cesare, per volar di Roma, i l tolle: 

e quel che fe' dal Varo infino al Reno 
Isara vida ed Era e vide Senna, 
ed ogni valle onde Ródano é pleno. 

Quel che fe' poi ch'egli usci di Ravenna, 
e saltó Rubicon, fu di ta] volo-
cha non seguiteria lingua né penna. 

Invér la Spagna rivolse lo stuolo; 
poi ver Durazzo, a Farsaglia percosse 
si ch'al Ni l caldo si senti del duolo. 

Antandro e Simoanta, onde si mosse, 
rivide, e lá dov'Ettore si cuba, 
c mal per Tolommao poi si riscosse : 

da indi scese folgorando a luba ; 
poi si rivolse nel vostro occidente, 
dove sentía la pompeiana tuba. 

Di quel ch'ei fe' col baiulo s eguente 
Bruto con Cassio nello inferno latra, 
e Modena a Perugia fa' dolante. 

Piangene ancor la trista Cleopatra, 
che, fuggendogli innanzi, dal colubro 
la morta presa subitana ed atra. 

Con costui corsé infino al lito rubro ; 
con costui pose i l mondo in tanta pace, 
che fu serrato a laño i l suo delubro ( i ) . 

( i ) Par. V I , 55. 
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Augusto ricorda i l secólo d 'oro della letteratura 
e dell'arte. I I suo tempo é quello di Vi rg i l io , di O-
razio, di Mecenate e quello del celebre censo mon-
diale, che fu cagione del viaggio di Maria e di Giu-
seppe e del nascere del SALVATORE DEL MONDO nella 
campagna di Betlemme. 

Sotto Tiberio successore di Augusto si svolse la 
grande tragedia del CALVARIO: 

Ma ció che il segno che parlar mi face 
falto a vea prima, e poi era fatturo, 
per lo regno mortal, ch'a lui soggiace, 

diventa in apparenza poco e scuro, 
se in mano al terzo Cesare si mira 
con occhio chiaro e con affettp paro; 

che la viva giustizia che mi spira 
gli concedette, in mano a quel ch'io dico, 
gloria di far vendetta alia sua ira ( i ) . 

Tiberio voluttuoso, crudele contro i conglunti, 
contra g l i amici, spento nella vi l la Luculliana, nel 
desiderio di tornare alia sua Capri, passó come triste 
ombra seguito nel l ' impero da Caligola, amatore di 
spettacoli, vanaglorioso, feroce, invidioso, ucciso a 
frode (2) . Segué nella serie imperiale Claudio, sde-
gnoso di fasto, trionfatore dei Britanni, fautore del-
l ' annona e della edilizia; ma insieme atroce per 
opera dei liberti , intemperante, punitore degli inno-
oenti per tenui sospetti, iracondo, folie, morto senza 
gloria e senza lasciare desiderio di sé, 

Nerone empie di sua trágica figura la scena del-
1'Impero, e imprime in essa i l funesto ricordo del-
l'opera sua, Tol to al mondo da morte da lui deside-
rata e temuta, ond'egli da spettacolo orribile di viltá 
ridicola(3), toglie le redmidell ' impero Galba, anch'egli 
detestato per soverchia severitá, spento dai Pretoriani 
quasi appena eletto; che i l suo regno duró 6 mesi e 
7 giorni , Ottone é i l primo imperatore eletto dai Pre
toriani: giá amico di Nerone, dá speranze di sé nel 

(1) Par. V I , 82. (3) Iv i , 591, 
(2) SVET. Caes. 507. 
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principio. L'esercito germánico , g l i congiura contro. 
Nemico delle guerre c iv i l i , desideroso del pubblico 
bene, fece dimenticare per questi pregi i grandi d i -
fetti ond'era reo. Si spense da freddo suicida per la 
disfatta avuta da Vitel l io nella battaglia di Bedriaco. 
Vitel l io gl i successe, potente d' intemperanza e di cru-
deltá, ucciso ignominiosamente dai messi di Vespa-
siano, che fu proclamato imperatore ed invano com-
battuto da luí (1). Vespasiano fu esoso per i popoli, 
dei quali aggravó le for t i gabelle per avarizia, secondo 
alcuni, secondo altri per rinsanguare l 'erario, ridotto 
a mal partito dalle pazze prodigali tá di Caligola e di 
Nerone. 

Nelle altre incombenze del regno fu giusto. Come 
aveva affidato, prima di essere imperatore, al suo figlio 
T i to le guerre contro Vi te l l io ; al medesimo affidó 
puré nel secondo anno dell ' impero la guerra contro 
i Giudei. T i t o la condusse a termine gloriosamente, 
distruggendo i l templo di Gerusalemme. 

Vespasiano non fu crudele ed ebbe in amore i l 
decoro edilizio di Roma, onde si devono a lu i i l 
templo della Pace e 1' anfiteatro Flavio. • Egli mor i 
per eccessivo uso dell'acqua fredda della Sabina, i n 
festa ai suoi visceri (2). 

I I sao figlio T i to che g l i successe, mér i to i l nome 
di «delizia del genere u m a n o » . Fu irradiazione di 
luce in mezzo a tanta tenebra di perfidia, interrotta 
pur troppo per breve tempo e seguita piü intensa che 
ne' suoi antecessori per opera dello stolto e crudele 
suo fratello Domiziano. I quindici anni del regno di 
costui, furono funestissimi, specialmente per la Chiesa 
che perseguitó con indicibile ferocia, finché mori per 
opera di congiurati. 

Dante nel tratteggiare la storia di Roma si passa 
di quei mostri che regnarono dopo Tiberio e viene 
súbito a parlare di T i to : 

(1) Iv i , 668. (2) Iv i , 704- • 
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Or qui t'ammira in ció ch'io ti replico; 
poseía con Tito a far vendetta corsé 
della vendetta del peccato antico ( i ) . 

Terminata la storia dei dodici Cesari, Dante se-
guita i l novero imperiale, venendo all ' impero cristiano 
di Carlomagno. D i Costantino egli ha parlato nel 
principio del canto V I , quando nota i i traslocamento 
della sede imperiale da Roma a Bisanzio: 

Poscia che Costantin l'aquila volse 
contra i l corso del cié!, ch'ella seguio 
dietro all'antico, che Lavinia tolse... (2). 

Ma Dante delinea particolarmente nella storia del-
1' Impero, la storia di Roma e torna a parlare del-
1' Impero a proposito delle violenze di Desiderio a 
danno della Chiesa. Perché secondo Dante, la costi-
tuzione dell ' Impero é preparazione alia sede dei Pon-
tefici, onde dice di Roma e dell ' Impero: 

La quale e i l quale, a voler dir lo vero, 
fúr stabiliti per lo loco santo 
u' siede i l successor del maggior Piero (3). 

Quindi é supposta una pagina di storia imperiale 
che narri 1' apparizione della Croce a Costantino e i l 
trionfo di costui sopra Massenzio. E dopo la divisione 
dell ' Impero in occidentale e in oriéntale, appena ac-
cennata dal poeta (4), apparisce nel racconto dantesco 
1' irruente impeto de' barbari: Longobardi, Goti e V i -
sigoti. Si ricorda la disfatta dell 'Impero. Roma, torna 
greca, Roma che dal 404 non era neanche la capitale 
del l ' I ta l ia , perché Onorio avea dato questo ti tolo a 
Ravenna, allorché fuggi innanzi ad Alarico. Ravenna 
fu ¡I capoluogo del ducato di Roma, una delle pro-
vincie della Pentapoli, cittá sottoposta a l l ' Esarcato. 
Roma venne in dominio di Pipino e poi di Cario 
Magno suo figlio, e fu sotto la protezione della Fran
cia avendovi autor i tá i Pontefici. Ma questa au tor i t i 
ebbe contrasto durante la successione dei Carolingi. 

(¿) Par. V I , 91. (3) Tnf. EL 22. 
(2) Par. V i , 1. (4) Par. V I , 1. 
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I I Poeta torna, come dicenimo-, al racconto del ¡a 
storia imperiale, per i tr ionfi di Carlomagno sopra i 
Longobardi. 

Seguiamo le vicende di Roma attraverso le var ié 
fasi politiche del tempo che si avvicina a Dante. 

Ottone I , Ottone I I , Ottone I I I non íurono rico-
noscenti alia benigna influenza dei Pontefici e l'ele-
mento dominante s'oppose a questi con Enrico 11 ed 
Enrico I I I . I Papi francheggiarono 1'autonomía di 
Roma e d'Italia, lottando fortemente con g l ' impe-
ratori. 

Alessandro I I I fu 1'anima della lega Lombarda. 
Ma Roma e T Italia seguirono a non apprezzare, come 
si doveva, la potenza indígena e universale del pa-
pato. Enrico I V , dopo tre assedi, cacció Gregorio V I L 
A l tempo dei dissidi fra Innocenzo I I ( i i 3 9 ) e A n a -
cleto I I , Arnaldo da Brescia fondo la Repubblica in 
Roma, e la cittá non si sottomise ai Pontefici che 
nel 1149. Gregorio I X fuggi innanzi a Federico I I 
rivolto a Roma (1227); nel 1281, i nobili di Roma 
si rifiutarono di ricevere Martino I V . Nel 1347, Cola 
di Rienzo, approfittandosi della dimora dei papi in 
Avignone, stabili i n Roma la repubblica. Dante mi ró 
i tempi in che visse, con guardo turbato. 

I n mezzo al fermento dei Guelfi e dei Ghibellini, 
ebbe sempre i l pensiero rivolto a Roma. Irr i tato per 
la discesa di Garlo di Valois, resé ingiustamente respon
sable di tutte le sue sciagure Bonifacio V I I I . Ma 
Roma domino sempre i l suo animo per 1' idea reli
giosa, per 1' idea imperiale. 

« R o m a » , dice i l Bassermann (1), « é per Dante 
i l centro e i l perno di tutto i l suo sistema del l 'un i 
v e r s o » . Roma vive nel gran cuore di Dante onde 
vibrano di vita immortale le pagine della Commedia. 
D i che scrisse opportunamente l ' A m p é r e ( 2 ) : « E 
come Dante é una bella guida per le cose di Roma, 

(1) Orine di Dante. (2) Fiaggio in Italia sulle Orme di Dante. 
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Roma é i l piü bel comento della Divina Com-
media ». 

Dante nomina Roma come vedemmo a proposito 
del papato e del l ' impero ( i ) . Ne parla per la dimora 
di Vi rg i l io i n essa: 

Nacqui sub luüo, ancor che fossc tardi 
c vissi a Roma sotto il bueno Augusto, 
al tempo degli Dei falsi e bugiardi (2). 

Nomina Roma per accennare alia missione che 
ebbc Enea dal cielo di daré origine all ' Impero Ro
mano : 

Pero se l'avversario d'ogni male 
córtese i ' fu, pensando Tal^o effetto 
che uscir dovea di lui, e i l chi e i l quale. 

non pare indegno ad uomo d' intelletto : 
ch'ei fu dell'alta Roma e di suo impero 
nell' empíreo ciel per padre eletto (3). 

Ne parla nel far noto i l collocamento del Veglio 
di Creta, 

che tien volte le spalle invér Damiata 
e Roma guarda si come suo speglio (4). 

Ne fa parola nel paragonare la faccia di Nem-
brot alia pina di S. Pietro: 

La faccia sua mi parea lunga e grossa 
come la pina di San Pietro a Roma ; 
e a sua proporcione eran l'altre ossa (5). 

Nomina Roma nel fare riprovare da Sordello la 
negligenza dell ' imperatore Alberto d 'Austr ia ; 

Vieni a veder ]a tua Roma che piagne, 
vedova e sola, e di e notte ehiama: 
o Cesare mió, perché non m'accompagne ? » (6), 

Accenna a Roma per significare i due uffici del 
Pontefice e dell ' Imperatore : 

Soleva Roma, che i l buon mondo feo, 
due Soli aver, che l'una e l'altra strada 
facean vedere, c del mondó e di Deo (7). 

Ricorda Roma per tenere contó, non dell ' unione, 
ma della confusione dei due reggimenti spirituale e 

(1) Inf. Ú, 22. (5) Inf. X X X I , 58. 
( i ) Inf. í, 70. (6) Pura. V I , 112. 
(3) Inf. I I , 16. (7) Pura. X V I , 106. 
(4) Inf. XIV, 103. 
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temporale, ossia dell ' equilibrio non mantenuto fra 
essi: 

. . , che la Chiesa di Roma 
per confondere in se duc rcggimenti, 
cade nel fango, e sé brutta e la sorna ( i ) . 

Fa parola di Roma per determinare i l corso della 
luna all 'avvicinarsi dell'equmozio della primavera: 

E correa contro i l ciel, per quelle strade 
che i l solé infiamma allor che que] da Roma 
tra i Sardi e i Córsi il vede quando cade (2). 

Fa nominare Roma da Stazio, i l quale narra che, 
sebbene nato in Tolosa, fu chiamato a Roma peí suo 
valore poé t ico : 

Tanto fu dolce mió vocale spirto, 
che, tolosano, a sé mi trasse Roma, 
dove mertai le templa ornar di mirto (3). 

Paragonando i l místico carro, rappresentante la 
Chiesa, ad uno dei p!íi splendidi carri trionfali di 
Roma antica, dice: 

Non che Roma di carro cosi bello 
rallegrasse Affricano o vero Augusto, 
ma quel del sol saria pover con ello C4). 

Paragona Roma col Paradiso, facendosi diré da 
Beatrice: 

Qui sarai tu poco tempe silvano, 
e sarai meco, senza fine, cive 
di quella Roma, onde Cristo é romano (5). 

Cesare ottiene da Roma la somma podestá del-
1' Impero, simboleggiata dall ' aquila : 

Poi, presso al tempo che tutto i l ciel volle 
ridur lo mondo a suo modo sereno. 
Cesare, per voler di Roma, i l tolle (é) . 

La Roma delle sacre memorie é ricordata da 
Dante che inveisce col sólito sdegno contro Boni
facio V I I I : 

Ma Vaticano e l ' altre partí elette 
di Roma, che son state cimitero 
alia milizia che Pietro seguette, 

tostó libere fien dell'adultero (7). 

(1) Purg. X V I , 127. (5) Purg. X X X I I , 100. 
(2) Purg. X V l l I , 79. (6) Par. V I , 55. 
(3) Purg: X X I , 88. (7) Par. I X . 139. 
(4) Purg. X X I X , 115. 
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Le donne fiorentine del tempo antico, favoleg-
giano dalle origini di Trola , di Fiesole e di Roma: 

L ' altra, tracndo alia rócca la chioma, 
favoleggiava con la sua famiglia 
dei Troiani, di Fiesole e di Roma ( i ) . 

Dante invoca l'aiuto della Provvidenza per i bisogni 
disciplinan della Chiesa, facendo diré da s. Pietro : 

Ma I'alta Provvidenza, che con Scipio 
difese a Roma la gloria del mondo, 
soccorrá tostó, si com' io concipio (2). 

11 poeta nomina Roma indirettamente, asserendo 
F origine romana di Fiesole e anche della sua stirpe: 

. . . c non tocchin la planta, 
se alcuna surge ancor nel lor letame, 

in cui riviva la sementa santa 
di quei Román' che vi rimaser quando 
fu fatto i l nido di malizia tanta (3). 

Accenna a Roma e ai Romani, parlando del Giu-
bileo del 1300 e traendo una delle piü belle s imi l i -
tudini dall'accorrere in direzione diversa i pellegrini 
sul ponte Ello, a proposito dei mezzani e dei sedut-
to r i posti nel cerchio ottavo della 'prima bolgia: 

Come i Román' per l'esercito molto, 
1' anno del giubbileo su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo tolto: 

che dall'un lato tutti hanno la fronte 
verso i l castello e vanno a Santo Pietro, 
dall'altra sponda vanno verso i l monte. 

Di qua, di lá, su per lo sasso tetro 
vidi dimon' cornuti con gran ferze 
che l i battean crudelmente di retro (4). 

Osserva che la potenza imperiale, simboleggiata 
dall 'aquila, 

fe' i Romani al mondo reverendi (5). 
Dante fa accennare da Casella a Roma senza no

minarla, quando g l i fa ricordare 11 Tevere: 
Ond' io che cr' ora alia marina volto, 

dove l'acqua di Tevere s'insala, 
benignamente fui da lui ricolto (6). 

(1) Par. XV, 1:24. (4) luf. X V H I , 28. 
(2) Par. X X V I I , 61. (5) Par. X I X , 100. 
(3) luf. XV, 74. (6) Purg. I I , 100. 
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Ricorda la rupe Tarpea per dinotare i l modo onde 
si schiude la porta del Purgatorio, come si schiude-
vano per la violenza di Giulio Cesare, le porte del-
1'Erario, custodite gelosamente da Metello.: 

Non rugghio si, ne si mostró si acra 
Tarpeia, come tolto le fu i l buono 
Metello, per che poi rimase macra ( i ) . 

U n altro ricordo di Roma, nella Divina Com-
media, é i l bassorilievo di Traiano, che si finge scol-
pito nella cornice del Purgatorio. Questo bassorilievo, 
non é una semplice immaginazione del poeta, ma i l 
ricordo di un monumento romano. Esso era posto 
nell ' arco di Traiano che esisteva ancora, ai tempi di 
Dante, ed era stato ricordato nel Mirahi l ia Urhis Ro-
mae col ti tolo di Arcus S. Marc i (2). Dante ram-
menta Tantico bassorilievo, seguendo í ' in terpre tazione 
popolare errónea che scambiava la figura d' una delle 
provincie romane con una supposta vedovella chie-
dente giustizia peí figlio. Questo errore conferma 
l 'opinione che al tempo''di Dante si sapesse poco delle 
cose romane: 

Quivi era storiata 1' alta gloria 
del román principato, i l cui valore 
mosse Gregorio alia sua gran vittoria : 

io dico di Traiano imperatore ; 
ed una vedovella gli era al freno, 
di lagrime atteggiata e di dolore (3). 

Fa ricordare Roma nel Laterano, per Guido di 
Montefeltro che rimprovera Bonifacio V I I I , del con-
siglio di combattere i Colonnesi, secondo la leggenda 
accettata dal poeta: 

Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano, 
e non con Saracin', né con Giudei, 

che ciascun suo nimico era cristiano, 
e nessuno era stato a vincer Acri, 
né mercatante in térra di Soldano ; 

né sommo uficio, né ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capestro 
che solea far l i suoi cinti piü macri (4). 

(1) Pura. I X , 136. (3) Purg. X , 73. 
(2) AmjsOi.Fi,Cerchia di Laler. (4) ira/. X X V I I , 85. 
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Torna poi a far cenno di Laterano e quindi di 
Roma, per dar idea della bellezza d e l l ' E m p í r e o : 

Se i barban, venendo da tal plaga, 
che ciascun giorno d'Elice si cuopra, 
rotante col suo figlio ond 'e l l 'é vaga, 

vedendo Roma e I'ardua sua opra 
stupefacénsi quando Laterano 
alie cose mortali ando di sopra ; 

iú che al divino dall'umano, 
all.'eterno dal tempo era venuto, 
e di Fiorcnza in popol giusto c sano, 

di che stupor dovea esser compiuto! (1) 
Roma é rammentata da Dante, nella similitudine, 

ond' egli vuole significare la sua meraviglia nel ve-
dersi presso s. Bernardo. In questa similitudine r i 
corda i l volto santo che si mostra nella basílica di 
S. Pietro: 

Quale é colui, che forse di Croazia 
viene a veder la Verónica nostra, 
che per l'antica fama non si sazia, 

ma dice nel pensier, fin che si mostra ; 
« Signor mió Gesü Cristo, Dio verace, 
or fu si fatta la sembiaftza nostra ? » 

tale era io mirando la vivace 
carita di colui, che in questo mendq, 
contemplando, gustó di quella pace (2). 

Ma uno dei punti principali della Commedia nel 
quale si fa ricordo di Roma é quello i n cui si para-
gona Monte Mario col Monte Uccellatoio di Firenze: 

Non era vinto ancora Montemalo 
dal vostro Uccellatoio, che, com' é vinto 
nel montar su, cosi sará nel calo (3). 

Monte Mario, 1' antico Clivus Cinnae, ricordato da 
Marziale, fu detto « M o n t e m a l o » forse per qualche 
sconfitta avuta dai Romani in quel luogo nell ' etá di 
mezzo(4), e molto probabilmente per le lotte dei re-
pubblicani guidati da Crescenzio e per la loro conse-
guente sconfitta sotto Ottone I I I . I I Gregorovius (5) 
accenna a Monte Mario come luogo forse del suppli-
zio stesso di Crescenzio. 

(1) Par. X X X I , 31. (4) V. Montemalo. 
(2) ' Par. X X X I , 103. (5) Sloria di Roma nel medio 
(3) Par. X V , 109. Evo, Roma, 1901, v. I I . 
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I n quanto alia venuta di Dante i n Roma, creduta 
senza ombra di dubbio fino a poehi anni sonó, dob-
biamo confessare che non possiamo dimostrarla con 
argomenti diretti e sicuri. I I Bartoli (1) e gl i a l t r i 
che la mettono in dubbio, non fanno che rilevare i l 
lato debole della dimostrazione, cioé la mancanza di 
documenti. Non abbiamo nei Regesti di Bonifacio V I I I 
alcun cenno delle spese fatte per V ambasceria Flo
rentina, della quale avrebbe fatto parte l 'A l igh ie r i . Fra 
le varié supposizioni della venuta di Dante a Roma, 
la meno improbabile sarebbe quella dell ' ambasceria 
a Bonifacio, e puré per questa mancano prove asso-
lute. Una delle quali sarebbe appunto la nota delle 
spese dell'ambasceria, che era sempre a carleo di chi 
la riceveva; cioé del Pontefice. Dunque impossibile 
dimostrare assolutamente e sicuramente la venuta di 
Dante in Roma. Gl i argomenti d' induzione sonó 
mol t i , del quali si giova anche i l Bassermann (2) ; 
ma questi argomenti non sciolgono la questione. I I 
dantista alemanno reca come uno degli argomenti 
piü validi 11 confronto di Monte Mario o Montemalo 
con l 'Uccellatoio di Firenze (3) . 

Dante, come osserva 11 Bassermann, nel notare i 
due luoghi, accenna a due yie per le quali doveva 
passare chi andava da Firenze a Bologna e da V i -
terbo a Roma. Per me una delle prove piü sicure 
della vénuta di Dante a Roma, é la certezza che egli 
siastato aViterbo, come apparisce dalla minuta descri-
zione del Bulicame (4). Né é possibile credere che 
Dante facesse meta del suo viaggio la sola cittá di 
Viterbo (5). Del resto, fermi nel non concederé as-
soluto valore a dimostrazioni che non abbiano ap-
poggio di argomenti sicuri, non escludiamo 1' impor-
tanza di quelle prove che si affidano ad induzioni, che, 

(1) Storia della lettertttura ita- (3) Par. X V , 109. 
liana, vol. V. (4) V. Bulicame. 

(2) Orine di Dante. (5) BASSERMAXX.O; ;;/,'Í//:7)ÍIÍ//Í. 
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se non totalmente efficaci, puré non sonó degne di 
disprezzo. Sia puré messa in dubbio, la venuta di 
Dante a Roma, ci basta che non sia del tutto ne-
gata e che non siano rifiutati quegli argomenti che 
ne dimostrano qualche cosa di piu, della semplice 
probabil i tá. 

Supposta la venuta di Dante a Roma, per la via 
di Viterbo, potremmo figurará i l poeta intento a 
contemplare dalla cima di Monte Mario, la Roma del 
suo tempo (1). I n cbnseguenza di ció, ossia del pas-
saggio di Dante sul Monte Mario, supposto ch' egli 
fosse venuto in Roma, potrebbe accennarsi al luogo 
ov' egli avrebbe dimorato. Venuto giü per la via 
Trionfale, abbandonata l 'al tra di ponte Molle, in -
gombra dalle squadre dei Colonna e degli Orsini, 
sarebbe venuto giü per la via del Tevere e fino al-
V Albergo deU'Orso o in qualcuno degli al tr i alberghi 
ove convenivano quelli che giungevano a Roma dalla 
parte di Viterbo. Questa opinione non spiacque ad 
Achil le Mont i (2) e a Giovanni Franciosi che la 
espresse con beilissimi versi. Ma siamo nel campo 
delle congetture, perché poteva anche esseré che 
Dante fosse andato ospite in casa degli Al iber t i , ric-
chissimi banchieri che erano presso la chiesa di 
S. Giovanni de' Fiorentini , proprio i n quella via 
che ora é detta dei Banchi Vecchi, appunto perché 
v i dimoravano mol t i banchieri di Firenze. Puo essere 
anche che avesse avuto dimora in casa dei Muzi o 
degii Spini, anch'essi di Firenze, che insieme ai Chia-
renti di Pistola erano addetti alia Camera pontificia; 
ovvero in casa degli Ubert i , cacciati di Firenze per 
ragioni di parte e rifugiatisi in Roma. M i place di 
chiudere con una sentenza del Bassermann: « ma che 
Dante sia stato una volta a Roma, osiamo nulla di 
meno crederlo con certezza » (3) . 

(1) V. Montemalo; (3) BASSERMANNjOrmíífeDíiw/e, 
(2) Buonarroti, arino 1875. 
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Romagna , RomandíoJa, Romanía, detta anche 
Flaminia nel medioevo, Trat to di paese, posto al nord 
degli Appennini, che si stende lungo la costa del-
l 'Adriatico, dal hume Foglia, verso Pesaro; confine 
settentrionale del Piceno, fino alia Scoltenna o Pa-
naro, e corre a mezza via tra Bologna e Modena. 
Questo tratto di paese corrisponde alie provincie di 
Bologna, Ravenna, Ferrara, For l i . I I Po ne disegna 
la linea di confine al settentrione, e g l i Appennini 
della Toscana al mezzodi e a l l ' occidente. La Ro
magna, sotto 1'Impero Romano, faceva parte della 
provincia Flaminia ; nel secólo v i , dopo 1'invasione 
dei Longobardi, fu provincia céntrale dell'Esarcato. 
Conquistata da Astolfo nel 752, fu poi rcsa a Ste-
fano I I da Pipino. Carlomagno confermó 1' offerta 
erigendo la Romagna i n contea, che fu nel 1221 
concessa da Federico I I a due conti di Hohenloe. Nel 
secólo x i v , se la contesero i signori di Polenta ed 
al tr i che dominavano in I ta l ia ; anche Venezia volle 
p r é n d e m e una parte. A i tempi di Dante compren-
deva le cittá del territorio di Ravenna, di R imin i 
sul l 'Adriát ico, fino a Sant'Alberto e Macerata; di 
For l i fino a Cilla, Cesena e Meldola; di Faenza fino 
a Fusignano e Brisighella, del castello di Modigliano, 
di cui fu signore Guidoguerra (1), d ' Imola fino a 
Gallo e Porretta. Tut to questo terri torio si trovava 
chiuso fra i l mare Adriát ico, g l i Appennini, i l ramo 
del Po, detto Primaro, e le riviere Tell ia e Reno. 
Dante nomina i Romagnoli e la Romagna in occa-
sione di Guido da Montefeltro che interroga Dante 
intorno alia condizione política della Romagna: 

« Dimmi se i Romagnoli han pace o guerra ; 
ch' io fui de' monti lá intra Urbino 
e ¡1 giogo di che Tever si disserra ». 

lo era in giuso ancor atiento e chino, 
quando i l mió duca mi tentó di costa, 
dicendo: «Parla tu ; questi e latino». 

(1) ¡nf. X V I , 38. 
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Ed io, che avea giá pronta la risposta, 
senza indugio a parlare incomiuciai: 
o O anima che se' laggiü nascosta, 

« Romagna tua non é, e non fu mai 
senza guerra ne' cor de' suo' tiranni, 
ma palese nessuna or vi lasciai. 

« Ravenna sta come stata é molt' anni ; 
l'aquila da Polenta la si cova 
si che Cervia rico'pie co' suoi vanni » ( i ) . 

Dante parlando della compagnia che ha fra i tra-
ditori Brancadoria, dice che frate Alberico é i l 

. . . peggiore spírto di Romagna (2). 

lacopo del Cassero, come vedemmo altrove (3), 
nomina la Romagna per stabilire i confini della Marca 
Anconitana : 

Ond'io, che solo, innanzi agli altri, parlo, 
ti prego, se mai vedi quel paese 
che siede tra Romagna e quel di Cario, 

che tu mi sie de' tuoi preghi córtese 
in Fano si, che ben per me s'adori, 
perch'io possa purgar le gravi offese (4). 

Dante, domandando a Vi rg i l io spiegazione di ció 
che dice Guido del Duca, chiama costui, spirto di 
Romagna : 

E dirizza' mi a lui si domandando : 
« Che volle dir lo spirto di Romagna, 
e divieto e consorto menzionando ? » (5). 

Dante accenna la Romagna, senza nominarla per 
indicare i l suo decadimento morale e pol í t ico: 

E non pur lo suo sangue é fatto brullo, 
tra i l Po e i l monte e la marina e i l Reno, 
del ben richiesto al vero ed al trastullo ; 

che dentro a questi termini é ripieno 
di venenosi sterpi, si che tardi 
per coltivare omai verrebber meno (6). 

Romano, colle al nord di Treviso, dal quale, 
prese nome Ezelino I I I , dei conti Onara di Bassano. 
I I villaggio soprastante al colle, fu eretto presso i l 
Brenta, vicino alia via che da Padova, conduce a 

(1) /« / . X X V I I , 28 e seg. (4) Purg. V, 67. 
(2) / « / . X X X I I I , 154. (5) Purg. X V , 45. 
(3) V. Fano. (6) Purg. X I V , 91. 
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Bassano, Peltre ed Udine. Sotto i l regno di Corrado I I , 
un gentiluomo tedesco per nome Ezzelino ayeva accom-
pagnato l 'imperatore i n Italia, e n'ebbe in premio la 
té r ra di Onara e Romanella nella Marca Trevigiana. 
I I colle e i l villaggio divennero celebri per i l tiranno 
Pzzelino I I I , posto da Dante nella riviera del sangue 
ove sonó immersi i v io len t i : 

E quella fronte che ha i l peí cosí ñero 
é Azolino ( i ) . 

Romano é accennato da Cunizza, sorella di Ezze
lino, ma senza nominarlo, per dar contó della sua 
origine e di quella del suo crudele fratello: 

In quella parte della térra prava 
itálica, che siede tra Rialto 
e le fontane di Brenta e di Piava, 

si leva un colle, e non surge molt'alto, 
lá onde scese giá una facella, 
che fece alia contrada un grande assalto. 

D'una radice nacqui ed io ed ella; 
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo, 
perché mi virise i l lume d'esta stella (2). 

Romano é un gruppo di tre vette, di cui quello 
di mezzo, che oggi é occupato dalla chiesa, dal ci-
mitero e da un grande campanile moderno, soste-
neva un tempo i l castello di Ezzelino (3). 

R o m e n a , villaggio posto sopra un colle, nel 
quale, ai tempi di Dante, era un castello dei conti 
Guidi di Modigliana. Questi conti si dissero ancora 
de' Monte Granelli e di Raginopoli. Stipite di essi 
fu i l conté Aginolfo, uno dei figli superstiti del conté 
Guido Guerra di Modigliana (4) e avo del conté 
Guido di Aginolfo di Romana, che nel 1247 ottenne 
da Pederico I I privilegi, e che insieme alla sua mo-
glie nel 1254, consentí alia vendita del castello di 
Montevarchi. Pratello di costui era quel conté Ales-
sandro, r ícordato da Dante tra i falsari di monete, 
come colui che avea commesso a Maestro Adamo di 

(1) Inf. X I I , J O 9 . (3) BASSERMAKN,Or)«í'íRDflK¿í?. 
(2) Par. I X , 25. (4) Inf. X V I , 38. 
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Brcscia, di contraffare i l fiorino d'oro. Maestro Adamo 
inveisce centro di esso: 

Ma s'io vtdessi qui 1'anima trista 
di Guido, o d'Alessandro, o di lor í'rate, 
per fonte Branda non darei la vista ( i ) . 

Romena é nominata da Dante appunto per la 
colpa di Maestro Adamo, al quale i l Poeta fa d i r é : 

Ivi e Romena, lá dov'io fulsai 
la lega suggellata del Battista, 
perch' io il corpo su arso lasciai (2). 

Paolino di Piero, nella sua Cronaca, all'auno 1281 
narra che «il detto anno, si trovarono in Firenze 
fiorini d 'oro falsi in quant i tá . Per un fuoco che si 
apprese i n borgo S. Lorenzo in casa degli Archioni 
e dicesi che l i faceva fare uno dei conti di Romena 
e funne preso un loro spenditore i l quale per cosa 
che confessó, fu arso v i v o » (3). 

Roncisval le , francese Roncevaux, latino Rosci-
davallis, cittá della provincia di Navarra in Spagna, 
dove nel 778 furono uccisi tu t t i i Cristiani lasciati da 
Cario Magno sotto i l comando di Orlando. 

L'esercito si avanzava sicuro, credendosi in paese 
amico, quando all ' improvviso turme di Guasconi e 
di Saraceni, uscendo dai mont i fecero orribile strage 
dei Cristiani. Fra i piü insigni guerrieri che v i peri-
rono si notarono Orlando, ñipóte di Cario Magno, e 
conté della Marca di Brettagna (4). Dante fa parola 
della rotta di Roncisvallc: 

Dopo la dolorosa rotta, quando 
Cario Magno perdé la santa gesta 
non sonó si terribilmente Orlando (5). 

Rubaconte, detto oggi Ponte delle Grazie; i l 
primo ponte che si trova a Firenze sull 'Arno, entrando 
dalla porta di San Nicoló e da quella di San Miniato. 

(1) Inf. X X X , 76. T. Mueller, Gottina, 1856)"; ÉGI-
(2) Inf. X X X , 73. NARD. ̂ ««a/ . 778 ; VitaCaroliM. 
(3) REPETTI, D i^ . Geog. c. I X . 
(4) V. Chauson de Rolím,d{tá. (5) Inf. X X X I , 16. 
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Era detto cosi da Rubaconte di Mandella, podestá d i 
Firenze, che nel 1237 ne pose la prima pietra. 

Dante, nel paragonare la salita del Purgatorio, al 
Monte alie Croci presso Firenze, nomina 11 ponte 
detto Rubaconte : 

Come a man destra, per salire al monte, 
dove siede la chiesa che soggioga 
la ben guidata sopra Rubaconte, 

si rompe del montar l'ardita fbga, 
per le scalee, che si féro ad etade 
ch'era sicuro i l quaderno e la doga; 

cosi s'alienta la ripa che cade 
quivi ben ratta dall' altro girone: 
ma quinci e quindi Falta pietra rade (1). 

Rubicone, latino Rubico; piccolo hume di molta 
fama, che segnava i l confine fra la Gallia Cisalpina 
e 1'Italia. I fiumi Pisatello, Fiumicino e Luzzo si con-
tendono i l nome di Rubicone, e si dubitó fra i geo-
grafi quale fosse i l vero Rubicone dei Romani. Basi
lio Ama t i opina per Pisatello e la sua sentenza é la 
piü accettata. I I Pisatello scaturisce alie falde del l 'Ap-
pennino, passa presso Monleone, traversa la via Fla-
minia fra Cesena e Rimin i e cade neU'Adriatico, non 
lontano da Cesenatico col nome di Duebocche. I I Ru
bicone é notevole peí passaggio di Giulio Cesare, che 
trasgrediva per questo i l divieto del Senato Romano, 
che aveva proibito ad ogni cittadino di passare con 
armati quel hume, sotto pena di essere considerato 
nemico della patria (2). 

Dante nomina i l Rubicone per indicare i l passag
gio che v i fece l 'aquila per rriezzo di Giulio Cesare: 

Quel che fe' poi ch' egli usci di Ravenna, 
e saltó Rubicon, fu di tal voló 
che nol seguiteria Hngua ne pehna (3). 

(1) Purg. XII, 100. (3) Par. VI, 61. 
(2) LORIA, L'Italia nella D. C, 
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Sabina. Antichissima regione dell 'I talia céntrale. 
Era compresa quasi interamente dagli Appennini, cir-
condata da l l 'Umbr ía , dal Piceno, dalla regione del Ve-
stini e da quella de' Marsi, sepárate nel mezzo dal 
Tevere, dall 'Aniene, da l l 'E t rur ía e dal Lazio. I corsi 
d' acqua principal! che la percorrevano prendevano 11 
neme d' Imella, I l l ia e Velino. 

Sonó incerti i confini che questo paese aveva 
prima del tempo delle notizie trasmesse a noi da' 
geograí i antichi. Nella parte piü montuosa della con-
trada ebbero la prima dimora g l i Aborigeni che ce-
dettero i l luogo ai Sabini. 

I luoghi della Sabina erano mol t i . Cure, detta da 
Vi rg i l io e da al tr i « povera e piccola cittá », era la 
capitale dell'antico popólo sabino che v i teneva ge-
nerali radunanze e sorgeva alia destra di Córese, forse 
nel luogo ov' é ora Montemaggiore. I I nome di Cure 
aveva significato di «c i t t á della L a n c i a » , onde i 
suoi abitanti furono detti « Q u i r i t i » , nome che poi 
si attribuirono i Romani, ai quali piaeque, perche l i 
distingueva come valenti maneggiatori nell'asta. 

Dionigi d'Alicarnasso da notizia di varié cittá 
ch'erano nella Sabina, fondate dagli Aborigeni, Pa-
latium, Trebuld, Veshula, Orvinium, Mesila, Cursóla, 
Issa, Mervunio, presso Issa. Oltre queste cittá e quella 
notevole di Reate, oggi Rieti , i Sabini ebbero altre 
cit tá alia sinistra riva dell 'Aniene, cit tá d'origine la
tina, sulle quali i Sabini estesero i l loro potere o per 
conquiste o perché v i dedussero colonie. Queste cittá 
furono Collazia, che giaceva nella tenuta di Castel-
laccio e Lunghezza, Crustumerio, ch' era forse nel 
luogo detto Marcigliana; Cecina ed Antemne, delle 
quali non si conosce i l luogo ove fossero. Nomento 
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corrispondeva a Mentana; Fidene, forse corrisponde a 
Castel Giubileo; Cornicolo corrisponde a Monticell i . 

T ra le vie di comunicazione costruite dai Ro-
mani a t t raversánt i la Sabina si notano le vie Salaría, 
Claudia, Valeria, la prima delle quali partiva da Roma 
per Porta Collina, e traversando i l paese dei Sabini, 
passava per Interocrea, Falacrine, Vico Badio; ad I n -
terocrea si dirama va in un ' altra via che passava per 
Testrina (presso Vagliano, ove si trovarono sepolcri, 
lapidi e ruderi antichi) e per Foruli , s'internava nel 
paese dei Vestini. Questa via mostra anche oggi, 
presso le rovine di Cotilla, i suoi parallelepipedi di pic-
tra macigna. La via Claudia partiva da Forul i , e pas-
sando sul ponte Pecchio, di vecchia costruzione, vo l -
geva verso i l piano di Pile e g l i antichissimi ponti 
di questa contrada. Lungo la via Salaria presso i l 
borgo d' Interocrea furono trovati g l i avanzi del se-
polcro della figlia di Vespasiano imperatore ( i ) . 

Dante accenna alia Sabina ricordando i l ratto 
delle Sabina, per far tessere da Giustiniano la storia 
dell ' Impero Romano e per tratteggiare i trionfi del-
l'aquila romana: 

E sai ch'ei fe' dal mal de]Ie Sabino 
al dolor di Lucrezia in sette regi, 
vincendo interno le genti vicine (2). 

S a m a r í a , cittá vicina a Gerusalemme, costruita 
da A m n i , re d'Israele. Fu metrópol i di 10 tr ibu, po
sta nel centro della tr ibu di Beniamino. Poco si parla 
di essa nel Nuovo Testamento, e piuttosto che come 
cittá viene ricordata in esso come regione (3). I Sa-
maritani offrivano culto a strane divinitá, onde i l 
loro nome presso i Giudei avea s igniñeato di « i n v a s o 
dal demonio.) (4) . Dante allude alia donna Samari-
tana (5) per stabilire che la sete del sapere non d i -

(1) FRANCESCO PAOLO SPERAN- (2) Par. V I , 40. 
DIO, Sahiuasacra eprofana, Roma, (3) L u c . X V I i , 1.1; Giov.1V, 4. 
1790 ; G. A. GUATTANI, Mona- (4) GIÜV. V I I I , 48. 
•menti Sabini, Roma, 1527. (5) Giov. IV , 13, 1. 
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viene sazia se non per la cognizione assoluta del vero 
che é Dio stesso, cioé per la visione beatifica: 

La setc natural che mai non sazia, 
se non con I'acqua onde la femminetta 
Samaritana domando la grazia, 

mi travagliava, e pungearai la fretta 
per la impacciata via retro al mió duca, 
e condoleami alia giusta vendetta (1). 

La donna Samaritana non fu veduta da Gesu 
Cristo in Samarla, ma in Sichem, cittá della provincia 
di Samarla. Gesu, stanco del viaggio, chiese acqua 
alia donna che era andata ad attingere nel pozzo di 
Giacobbe. La donna si meravigl ió che Cristo gli chie-
desse acqua, essendo lei samaritana, ed egli giudeo. 
Gesu le r ispóse: « S e tu sapessi chi é colui che t i 
chiede da bere ne chiederesti ad e s so» . La donna 
rispóse: « D a m m i dunque di quest'acqua, perché non 
abbia piu s e t e » . Cristo si svelo peí Messia. 

S a n Benedetto, badía di S. Benedetto in Alpe, 
nell 'Apennino, presso 11 fiume Acquacheta (2), che 

Rimbomba lá sovra San Benedetto 
dall'alpe, per cadere ad una scesa. 
ove dovria per mille esser ricetto (3). 

S a n L e o , ai tempi di Dante forte castello, ora 
piccola cit tá. Sta sopra un colle erto e scosceso. Nella 
guerra del Goti era giá castello, perché Vitige v i si 
difese contro Belisario. Berengario v i si racchiuse coi 
suoi figli per resistere contro Ottone I . La moglie 
di Berengario, dopo la capitolazione dell ' isola Giulia 
nel lago d 'Orte, v i raggiunse 11 marito. 

Dante, per daré idea della ripidezza della salita 
dell 'Antipurgatorio, nomina San Leo come luogo di 
ripidezza erta e difficile: 

Vassi in Sanlco, c discendesi in Nol i ; 
montas! su Bismantova, c in Cacume 
con esso i pie'; ma qui convicn ch'uom voli (4). 

( i ) Pura. X X I , J. ÚY'!»/'- X V I , ico. 
Benedetto {S.),c Acqna- (4) Puri¿. I V , 25. - V. Bü-

chela. mantova. 
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S a n M i n i a t o , S a m m i n i a t Q e S a m m i n i a t o 
a l T e d e s c o . Cittá, giá- castello: sta sopra una col-
lina lunga che da levante a ponente traversa per un 
buon mezzo miglio, biforcando al principio e al ter
mine fra le fiumane dell'Elsa e dell 'Evola che poi 
cadono i n Arno. Alcuni credono che sia stata fondata 
da Ottone I imperatore, altr i da Desiderio re dei Lon-
gobardi, al tr i dai Romani, argomentando dal nome 
di Pancoli dato ad una contrada e ad una chiesa ora 
distrutta, che si supponeva edificata nel luogo ov' era 
un tempio pagano dedicato a Pane. La notizia piü 
antica della sua origine viene da un documento del-
l 'archivio arcivescovile diLucca del 16 gemíalo del 788, 
nel quale si parla di una chiesa fatta edificare l'anno 700 
col t i tolo di S, Miniato in Loco Quarto (1) nei confini 
del Piviere di S. Genesio. Quindi la chiesa' di S. M i 
niato pu6 considerarsi come piü antica di Firenze. 
Essa fu edificata sull ' área d' un oratorio dedicato a 
s. Pietro e distrutto al tempo dei barbari. L ' opera 
di questa costruzione si deve al vescovo Ildebrando, 
all ' imperatore Enrico e alia sua consorte santa Cu-
ncgonda. Non si conosce i l nome dell ' architetto del 
tempio, nel quale l ' immagine del Crocifisso, che an
cora v i si conserva, inclinó i l capo a san Giovanni 
Gualberto, della famiglia dei Bisdomini, dopo i l per
dono consentito aH'uceisore del fratello. I n quanto 
alia denominazione di Loco Quarto sembra doversi 
riferire alia distanza di quattro miglia dal Piviere 
di S. Genesio. La quale congettura potrebbe confer-
marsi per un documento dell ' archivio arcivescovile 
di Lucca del 9 setiembre del 975, nel quale si parla 

,di un altro luogo detto « D i Settimo » posto anch'esso 
nel Piviere medesimo di S. Genesio (2) . La chiesa 
di S. Miniato non era da principio che una semplice 
cappella, posta presso la confluenza del l 'Arno e del-
l 'Usa (3) . Pare che i l castello sorgesse in conseguenza 

(1) REPETTI, D i ^ . Geogr. (3) MURATORI, Ar^tiq. Med. 
(2) Mentor. Lucch. V, p. I I I . Aevi, V I . 
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della chiesetta di S. Miniato, perché 150 ánni dopo 
i l ricordo del documento Iscchese, in un luogo ad 
essa vicino si fa memoria di un castello che appar-
teneva al conté Odalberto, nobile lucchese, che prese 
sotto i l suo patronato, la chiesa suddetta, i l primo 
gennaio del 938. Pare per altro che nello stesso se
cólo x, i l castello di S. Miniato, oggi cittá, avesse 
abitazioni a modo di villaggio, come si rileva da un 
documento del 980 allegato dal R e p e t t i ( i ) , ma ció 
non toglie che i l castello di Odalberto, sorto prima 
del 938, fosse la prima fabbrica di quella contrada 
seguíta dalla fondazione della chiesa di S. Miniato. 
I Lambardi furono i p r imi nobili d i S. Minia to ; essi 
appartennero alia consorteria dei nobili di Córvala, 
tra i quali é da notarsi un Fraolmo, che visse verso 
la metá del secólo x, da cui nacque un altro Fraolmo 
ed.un Ranieri, rammentati in varié pergamene del-
1' archivio arcivescovile lucchese negli anni 976, 977 
e 979. I n altro rogito dell'agosto 991, si fa memoria 
dei signori di S. Miniato nel Piviere di S. Genesio. 

I nobil i Ugo e Fraolmo, figli del fu Ugo (2), i 
Lambardi, nobili di S. Miniato, vengono rammentati 
in una bolla che Celestino I I I diresse i l 24 aprile 
del 1194 a Gregorio, preposto della Pieve di S. Ge
nesio, al quale confermo i l diri t to su molte chiese 
del suo Piviere, e fra le altre su quelle di S. María, 
del, castel di S. Miniato e delle altre di S. Michele 
Inter muros, e dei Ss. lacopo e Lucia, fuor di porta. 
Da questo documento apparisce che i l castello di 
S. Miniato, fin dal secólo x n , era circondato di mura. 
Anche oggi la cattedrale di S. Miniato tiene i l t i tolo 
di S. María. Nel 1236 questa chiesa, per la distanza 
della Pieve di S. Genesio, ebbe privilegio del batti-
stero e della sepoltura. Ne l 1248, i Sanminiatesi d i -
strussero i l borgo di S. Genesio, ed allora tu t t i i 
privilegi della chiesa di questo borgo, furono trasfe-

(1) Loe. cit. (2) Memor. Lucch. V. 
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r i t i a quella di S. Miniato. Col volgere del tempo, la 
chiesa di S. Miniato divenne pregevole per opere 
d'arte, tanto da essere ammirata dal Buonarroti ( i ) . 

Dante ricorda la chiesa di S. Miniato, senza pero 
nominarla, per daré idea della salita del monte del 
Purgatorio, facendo cenno della chiesa che sovrasta al 
Monte alie Croci, al quale si va per mezzo d' una 
scala fiancheggiata da cipressi, e parlando della chiesa, 
rammenta anche la c i t tá : 

Come a man destra, per salire al monte, 
dove siede la chiesa che soggioga 
la ben guidata sopra Rubaconte, 

si rompe del montar 1' ardita fbga, 
per le scalee, che si fero ad etade 
ch'era sicuro i l quaderno e la doga; 

cosí s' alienta la ripa che cade 
quivi ben ratta dall' alto gironc ; 
ma quinci e quindi 1' alta pietra rade (2). 

Santafiora. Terra, giá castello, che fu contea 
d' una linea di conti . Aldobrandeschi, poi del ramo 
degli Sforza Attendolo o di Santafiora, e finalmente 
dei duchi Sforza Cesarini di Roma. 

L'Aquarone nota che nel 956, distrutte dai Sara-
ceni. Reselle e Saturnia e molte altre. terre, un ramo 
degli Aldobrandeschi venne ad abitare i l castello di 
Santafiora, posto nel l ' estremo piano meridionale di 
monte Amiata, dal quale prendeva i l nome, mentre 
un altro ramo ricoveravasi con i l vescovo di Satur
nia i n Soana (3). 

I I ricordo piü antico di questa té r ra é forse un 
istrumento rogato in Chiusi i l 27 agosto del secondo 
anno del regno di Guido in Italia (890). Pietro, abate 
del monastero di monte Amiata, per detto atto, col 
consenso de' suoi monaci, confermava in livello a 
Lamprando, figlio del fu Ildone, i beni che egli aveva 
in fitto, oltre un tratto di t é r ra nel distretto del ca-

(1) Bocci, Di^- Danf. (3) B. ACITJAROKEJ Dante in 
(2) Purg. X I I , 100. Siena, p. 103. 
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sale di Pian Castagnaio, e nei confini i v i descritti, 
ffa i quali accenna al territorio di Santafiora ( i ) . 

A l i a sinistra di Santafiora é monte Calvo, che so-
vrasta al fiume detto un tempo Armiño , e oggi Flora, 
i l cui monastero, fino dalla sua fondazione fu do
nato alie monache Cistercensi di Montecellese, fuori 
di Siena, dalla contessa Adelasia, vedova del conté 
Ranieri Malebranca degli Aldobrandeschi, dai suoi figli 
Malagagla e Ildebrando, conti di Santafiora, ció fa-
cendo col consenso delle loro mogli Lupa e Massi-
mil ia , dichiarando di professare e di vivere secondo 
la legge Sálica. Questa notizia é importante per sta-
bilire che i conti Aldobrandeschi erano di origine Sá
lica e non Longobarda, come fu creduto da molt i (2) . 

Poco innanzi la morte del conté Aldobrandino giu-
niore di Soana, fu stabilito i l contratto di divisione, 
1' 11 dicembre del 1272, fra i l suo ramo e quello dei 
conti Aldobrandeschi, figli del conté Bonifazio, signore 
di Santafiora. Toccó i n parte a'quest' ult imo i l tratto 
di tér ra , peí quale ebbe origine la contea, oltre i ca-
stelli di Arcidosso, Atriana, ora Triana, Samprugnano, 
Selvena, Magliano, Montemerano, Manciano, Capal-
bio, Serpenna, Cana, Stribugliano, Scansano, Ischia, 
Roselle, Rocca-Strada, Sasso-Forte ed al tr i , lasciando 
al comune, col territorio di Soana, le cittá di Massa, 
Grosseto e Saturnia, le cave delle miniere d' argento 
di Selvena e i d i r i t t i che g l i Aldobrandeschi potes-
sero avere a carleo dei paesi del contado di Castro 
e sulla stessa cittá di questo nome. 

Dante nell ' inveire contro 1' imperatore Alberto, 
perché noncurante delle cose d' Italia, nomina San
tafiora : 

Vien, crudel, vieni e vedi ]a pressura 
de' tuoi gentiH, e cura lor magagne, 
e vedrai Santaíior com' é sicura (3). 

(1) REPETTI, D i^ . Geog. (3) Pura. V I , 109. 
(2) REPETTI, Di^. Geog. 
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Al ia contea di Santafiora si collega un altro r i -
cordo dantesco. Al ia linea dei conti di Soana toccó 
la cittá etrusca onde tolse i l t i tolo oltre le terre e 
castelli di Pitigliano, Sorano, Vitozzo, Orbetello, Mar-
siliana, Pian-Castagnaio, Aspretulo, Eoceno, Pereta, 
Castel-Piano, Potentino, Montepinzutolo o Mont i -
chiello, Casiglioncello, Monticiano, Mont ' Argentaro, 
Orbetello, Ansedonia, Isola del Giglio, Tr íeoste , Mon-
tauto sulla Flora, Belforte, Radicondoli, Rocca-Sillana, 
Monte-Gemoli e di piu i d i r i t t i che la casa degli A l -
dobrandeschi avea su Rocca-Albegna, Montorio ed 
al tr i luoghi della Maremma. Guido di Monforte che 
uccise Arr igo di Riccardo di Cornovagha, che Dante 
pone nel primo giro del settimo cerchio infernale, tra 
i violenti e che fa accennare dal centauro: 

Móstrocci un'ombra dal 1'un canto sola 
dicendo « CoJui fesse in grembo a Dio 
lo cor ch' in sui Tamigi ancor -si cola » ( i ) 

era i l marito della contessa Margherita Aldobrande-
schi, figlia del conté Ildebrandino, detto i l « Rosso », 
presso i l quale Guido si rifugió dopo i l delitto, po-
nendosi in salvo nelle contrade di Maremma. 

Dante parla della contea di Santafiora e non dei 
Conti, come opinarono alcuni, e allude i rónicamente 
anche alie condizioni di quel castello al tempo dei 
disagi ch' ebbe dai Senesi nel 1300 (2). I I Repetti (3) 
poi tiene che la frase dantesca non s' abbia da inter
pretare in modo irónico, ma semplicemente assertivo, 
perche nel tempo del quale parla Dante, i l ramo ghi-
bellino dei conti di Santafiora era potente per la di -
visione delle terre fatta fra i due rami della famiglia 
degli Aldobrandeschi. Ma questa opinione non puó 
accordarsi col senso contestuale dei versi di Dante, 
essendo troppo manifesta 1' ironia. 

Santerno, Vatrenus amnis. degli antichi. Questo 
fiume, che nasce dagli Appenriini, dava i l nome al 

(1) Irif. X I I , 118. MURAT. j Script. XV, p. 45 e seg. 
(2) AN. DEL, Oto», Sánese nel (3) Loe. cit. 
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porto Vatreno, posto sulle bocche del Po. Ha origine 
dal flanco oriéntale del mont i della Futa al disopra 
di Firenzuola, e cade nel Po di Primaro, a breve d i 
stanza dalla valle di Comacchio. La principale cittá 
che ne viene bagnata é Imola, per questo Dante la 
chiama «c i t t á di S a n t e r n o » , come chiama Faenza, 
la cittá di Lamone. I I « l e o n e dal nido b l a n c o » , che 
governa la cittá d' Imola é lo stemma di Mainardo 
Pagano da Susinana che ne era signore : 

Le cittá di Lamone e di Santerno 
conduce i l leoncel dal nido blanco, 
che muta parte dalla state al verno ( i ) . 

S a r z a n a una volta Serezanum, Sergianum, 
i n Va l di Magra, giá borgo, quindi té r ra forte, resi-
denza da gran tempo del vescovi di Luni , della quale 
ereditó le memorie e i d i r i t t i . Essa é posta alia base 
meridionale della collina di monte á 'Armelo, e poco 
lungi dal poggio vitífero e oleífero di Sarzanella. Fssa 
sta sulla , strada póstale di Genova, presso al fiume 
Magra e rade la ripa sinistra del torrente Careándola . 
Sarzana crebbe di grandezza e di decoro nel sec. x n , 
a mano a mano che si abbandonava la malsana 
Lun i (2). Dante nomina Lun i , ancora sede vescovile 
al suo tempo (3). 

Savena . Piccolo fiume che scaturisce negli A -
pennini, dal poggio di Castro nelle vicinanze di Pie-
tramale e Loiano, attraversa la via Emilia, vicino a 
Bologna, e fa cadere le sue acque nel Capo Bencdet-
tino per quindi ingrossare 11 Po di Primaro. Latina
mente é detto Sai pina (4). 

Dante per significare che 1' idiotismo sipa per 
« sia », é comune nel dialetto bolognese, indica i due 
fiumi che limitano 11 terri torio di Bologna, onde fa 
diré a Venedico Caccianimico: 

E non pur io qui piango Bolognese, 
anzi n'e questo loco tanto pleno 
che tantc linguc non son ora apprese 

(1) Inf. X X V I I , 49. (3) V. Luni. 
(2) REPKTTI, Di^ . geogr. (4) VIRÜ. Eg!. I I , 41. 
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a dicer sipa ira. Savena e Reno ; 
e se di ció vuoi fede o testimonio 
recati a mente i l nostro avaro seno ( i ) . 

Savio (Sapis). Piccolo fiume che ha origine dal-
l 'Apennino toscano, presso Vaghereto. Entra in Ro-
magna presso Sarsina, traversa la via Emil ia nei din-
torni di Cesena e cade ne l l 'Adr iá t ico (2). Da questo 
ñ u m e ebbe nome la tr ibu Sapinia dei Romani. 

Dante nomina i l Savio, quando accenna a Cesena, 
ondeggiante fra stato libero e tirannia, onde dice a 
Guido da Montefeltro : 

E quella a cui i ! Savio bagna ¡I flanco, 
COSÍ com' ella sie' tra i l piano e i l monte, 
tra tirannia si vive e stato franco (3). 

Saracen i . I I nome di Saracini varia a seconda 
della pronuncia, come avviene spesso dell-e parole di 
lingua semítica, nelle quali, non essendo segnata la 
vocale, ciascuno le puó pronunziare a suo modo. 
Quindi abbiamo Scerciun, Sarihin, Serragin, che si- . 
gnificano c Orientali », « ladri » e « palafrenieri ». Si 
crede comunemente che fossero gl i abitanti del Schia-
char, cioé del deserto di Sahara, e che stendessero i l -
loro dominio dal lato di settentrione, mentre a mez-
zodi erano i Sabei, e nel centro gl i Israeliti o Aga-
reni. I Saracini, usciti dalla loro penisola, dopo la 
predicazione di Maometto, turbarono 1' Europa con le 
loro scorrerie. Stabilitisi nell ' Africa settentrionale, 
corseggiarono i l Medi terráneo, arrecando orr ib i l i ro-
vine a diversi paesi. Fecero stragi nella Sardegna, 
occuparono altre grandi isole del Medi ter ráneo e de!lo 
stfetto di Gibilterra, mentre alcuni di essi infestavano 
la Spagna, e v i creavano un regno potente. A l t r i poi 
si slanciavano nella Provenza e s' impadronivano delle 
coste da Tolone a Nizza, saccheggiando due volte 
Marsiglia. Stabilita la loro dimora principale in Fras-
sineto, varcarono le A l p i marit t ime e recarono danni 

(1) Inf. X V I I I , 58. (3) Inf. X X V I I , 52. 
(2) V. Cesena. 



a molte cittá d' Italia. Quindi Ugo e Guglielmo da 
Provenza mossero loro contro, ne diminuirono i l nu
mero e ne frenarono la barbarie. 

Furono chiamati i n Sicilia da Eufemio da Messina 
che governava 1' isola per 1' imperatore Michele Balbo. 
Imbaldanziti i Saraceni per questa avventura, occu-
parono la Calabria e la Campania e minacciarono 
Roma, della quale, non potendo impadronirsi, pe
sero assedio a molte cittá del Napolitano, mentre 
una parte di essi distruggeva Luni e mol t i paesi della 
Riviera Ligure. I n Ispagna l i combatterono i re cat-
tol ici , in Italia i Longobardi, i Carolingi, i re italiani, 
g l ' imperatori greci, quelli di Germania, ma piü che 
tu t t i i Normanni, che presero i l luogo di essi dopo 
che l i ebbero v in t i . La lotta duró tre secoli, cioé dal-
1' 800 al 1100, e mentre da un lato g l i Arabi giova-
rono alie arti , furono pero seminatori ovunque di 
stragi e di rovine. Le armi cristiane si unirono per 
combatterli e sterminarli. Nel concilio I V Lateranense 
del 1215, adúna te da Innocenzo I I I , fu stabilito che 
quelli che avessero favorito la piratería e i l commercio 
saraceno, e avessero tradito i loro fratelli cristiani, 
recaudo armi e provvigioni ai Saraceni, sarebbero stati 
considerati come ribelli alia Chiesa. 

Dante allude a questo peí supposto consiglio di 
Guido da Montefeltro a Bonifacio V I I I , nella guerra 
contro i Colonnesi, cioé non contro infedeli, ma con
tro quelli che avevano una stessa credenza cristiana, 
onde fa diré a Guido : 

Lo principe de' nuovi Farisei, 
avendo guerra presso a Laterano^ 
e non con Saracin ; né con Giudei ; 

che ciascun suo niraico era cristiano, 
e nessimp era stato a vincer Acri, 
né mercatante in térra di Soldano ; 

né sommo uficio, né ordini sacri 
guardó in sé, né in me quel capestro 
che solea far l i suoi cinti piú macri ( i ) . 

(1) I»f. X X V I I , 85. 
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É da notarsi che Bonifacio V I I I , contro cu i i n -
veisce i l Poeta per la guerra mossa ai Colonnesi, 
a ve va intenzione di comprimere 1' orgoglio dei Sara-
ceni e di puniré coloro che l i avessero soccorsi, perché 
nella bolla del Giubileo ( i ) del 1300 ripete le severe 
minacce del concilio Lateranense I V contro coloro che 
avessero favoriti i Saraceni. 

Dante nomina le Saracine per alindere ai liberi 
costumi delle donne fiorentine del suo tempo, onde 
si fa diré da Forese: 

Qiiai barbare fúr mai quai saracine, 
cui bisognasse, per farle ir coperte, 
o spiritali o altre discipline ? (2) 

E noto eziandio che se i Saraceni- non poterono 
giammai impadronirsi di Roma, ripetutamente arre-
carono guasti- alie basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 
allora estramuranee. I I qual fatto costrinse i Ponte-
fici a circondare la basílica di S. Paolo di fortifica-
zioni, come altresi la cittá Leonina e S. Pietro. 
Avanzi delle fortificazioni di quest' ultima sonó ancora 
visibili nel giardino Vaticano, conosciuti col nome di 
torre di Leone I V , 

V i n t i al capo Circeo, ad Ostia, i n Sardegna ed 
in Sicilia da papi o principi italiani e normanni r i 
petutamente, e poi dagli Svevi nel Napoletano, i Sa
raceni ebbero in grazia da Federico I I di occupare 
Nocera, che da loro, secondo alcuni, prese i l nome di 
« Nocera dei P a g a n i » . Come giá furono di grande 
aiuto a Roberto i l Guiscardo nelle sue lotte contro 
Enrico I V di Germania, lo furono eziandio agli Svevi 
nelle loro guerre contro i l Pontefice. Forma roño i l 
maggior nerbo delle fanterie di Manfredi, ma distrut t i 
da Cario di Angió a S. Germano ed a Benevento, i 
pochi rimasti si sparsero per 1' Italia e la Sicilia e si 
naturalizzarono. La potenza dei Saraceni in Europa 

( i ) V. S. BETTI, Intorno al- p. 264-276. 
l'interpreta^ione di alcuni passi (2) Purg. X X H I , 103. 
della D . C. in Gior. Are. 182S, 
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cessa nel secólo x v con la caduta di Granata, in Spa-
gna, pochi di innanzi che Colombo salpasse per la 
scoperta del nuovo mondo (1) . 

Sardegna (Sardigna, Sardinia), una delle tre 
maggiori isole del Medi terráneo, a mezzodi della Cor-
sica, dalla quale fu forse divisa da tempo assai lon-
tano. Sonó incerte e avvolte da favola le sue or igini , 
quindi mol t i scrittori vagarono fra reminiscenze m i -
tologiche, presentando come semidei uomini piü o 
meno distinti dal volgo (2) . A l t r i si sonó addirittura 
ingolfati nel l ' inventare, non mancando chi ascrivesse 
1' origine della Sardegna ai tempi antidiluviani (3) , 
ma per trovare qualche veri tá in tanto buio di or i 
g in i , giová affidarsi agli antichi monumenti che dánno 
contó dell'approdare all 'isola di diverse colonie, come 
a diré dei Fenici e di al tr i . Strabone (4) descrive cosi 
g l i abitanti della Sardegna de' tempi suoi : << Quattro 
schiatte di montanari v i esistono, i tarati, i sossinati, 
i barari e g l i acconiti, abitatori tu t t i di spelonche: 
non seminano i loro campi o ció fanno a malincuore 
e i piü diligenti vicini depredano: i pretori con 
istento l i comprimono, difesi essendo dal clima m i -
cidiale e colgono per sorprenderli 1' occasione delle 
fiere che celebrano per trafficare delle loro prede ». 
Ouesto depravamento della vita pastorale fa credere 
alia prima invasione della Sardegna delle colonie della 
Fenicia. DiodoroSiculo(5) d á u n a idea della vita pasto-
rale sarda nel tempo dell ' indipendenza: « Gl i l o l i (detti 
cosi da lolao) allontanaronsi dai conquistatori ed in -
tanatisi nelle montagne e scavati sotterranei abituri, 
la vita sostentarono col frutto delle loro gregge: 
larga ebbero quindi copia di vit to e di latte, i l cacio 

(1) GBEGOROVIUS, Sloria di Vico, Hisloria penérdl ¡lela isla 
Rtiiiui nel medio evo, v. Indice alia y Reyuo de. Sardeña, p. 1 c 11; Vi -
voce Sarcteeni; CANTÜ, Sloria TALE, Anuales Sardiniae, I . 
Univcrsale, v. Indice alia stessa (3) V. VÍTALE, locJ cit. 
voce, V. Sardegna, Sicilia. (4) Geogr. V. 

(2) V. FARA, De reb. sardis, I ; (5) Lib. V. 
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e le carni diedero loro bastevole nutrimento ». Alcune 
colonie toscane ricordate da Strabone ( i ) giunsero 
fino in Sardegna, cioé quelle degli Etruschi o Toscani, 
le quali non contente di signoreggiare con la pira
tería, le migl ior i contrade d' Italia, anelarono al pos-
sesso non solo della Sardegna, ma anche dell ' Elba e 
della Corsica. Oltre g l i Etruschi, secondo Tolomeo (2), 
abitarono la Sardegna i popoli siculesi ed é noto per le 
tcstimonianze di Porcio Catone e di Calo Sempronio 
conservateci da Dionisio di Alicarnasso (3), che gl i an-
tichi popoli detti Siculi estendevano i l loro comando 
sopra una gran parte d' Italia e che cogli Aborigeni 
allontanatisi dalle loro contrade, si raccolsero nella 
Trinacria, dando ad essa i l nome odierno di Sicilia. 

Pare che i Siculesi della Sardegna, avessero un 'or i 
gine stessa con i Siculi che si impadronirono della 
Trinacria. Nel tempo della dimora delle colonie gre-
che in Sardegna, questa era comunemente accennata 
dai naviganti col nome d' Icnos o di Icnusa (4) che 
significava quell'apparenza d'umana orma che ci pre
senta la sua forma. Si deve a Pausania (5) la notizia 
che una grande quant i tá di abitanti vi passasse dalla 
Corsica vicina, per scampare da una guerra insorta 
nella loro patria. Sardo fu un antico conquistatore, 
peí quale g l ' indigeni ebbero grande culto, e da lu i 
trasse i l nome la Sardegna. Diversi gabinetti numi-
smatici serbano ancora alcune medaglie che si conia-
rono in memoria di tale eroe. Due di queste sonó 
riportate nel tesoro di Gronovio (6) ed un'al tra in 
quello del Morell i (7). I I culto di Sardo in Sardegna 
ha prova anche per i l templo che fu dedicato i n suo 
ouore nella parte occidentale dell ' isola detto Sardo-
patoris Fannm, secondo che riferisce Tolomeo (8). 

(1) Loe. cit. (6) Thesaurus graecar. antiqA, 
(2) T. 1. tab. L U I . 
(3) Jktig. Rom. I . (7) Thesaurus mW5,„.I , p. 37; 
(4) PAUSAN. Stor, X. etlit. Arastélod. 
(5) Loe. cit. (8) Loe. cit. 
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La Sardegna ha vari golfi, dei quali i l principale 
é quello di Cagliari ed ha montagne delle quali la 
catena piü alta é quella detta Gennargento, che va 
dalle bocche di Bonifacio al capo di Carbonara, Tra 
i fiumi che contiene, i l maggiore é i l Tirso, o fiume 
d'Oristano. L'isola é composta di due provincia. Fon-
datori di Sassari, si credono i Tarati , onde Sassari é 
denominata volgarmente Tatar i ( i ) ; forse la colonia 
Greca condotta da Giolao ond'ebbe origine la cittá di 
Abbra divenuta cospicua, presso i Romani, della quale 
si scorgono ancora g l i avanzi presso Terranuova, portó 
nuovo elemento di vita nella Sardegna. Non si co-
nosce i l tempo della prima spedizione cartaginese, 
ma é certo che questi non poterono mai soggiogare 
interamente la Sardegna. Dopo cominciata la seconda 
guerra púnica, i Sardi si unirono ai Cartaginesi, ma 
presso Calari g l i uni e g l i altri furono sconíitti. 
Circa 178 anni avanti Cristo, la Sardegna insorse 
contro la Repubblica Romana^ ma fu domata da Pom-
ponio Gracco. Sesto Pompeo ritenne la Sardegna con 
la Sicilia e con la Acaia, poi l ' isola fu dpminata da 
Ottavio, venne quindi invasa dai Barbari e partico-
larmente da Genserico re dei Vandal! e da Museto, 
che se n ' impossessó nel secólo x. Questo re dei Sa
raceni dell'Africa, ne' p r imi anni del secólo x i era giá 
possessore, se non dell'isola intera, almeno di una 
parte principale di essa. Finalmente si libero dalla 
signoria di Museto con l 'aiuto dei Genovesi e dei Pi-
sani (2). A i tempi di Dante, la Sardegna era sotto-
posta al governo di Pisa ed era divisa in quattro Giu-
dicature, o distretti, uno dei quali tenuto dai Visconti 
di Pisa (3). Dante allude varié volte alia Sardegna. 
Nella pególa dei barattieri, s'avviene in due Sardi, 
fra Dolcino e Michele Zanche, dei quali fa daré no-

(1) V. MANNO, Síor. di Sarr de iR. I . ívdelMURATORUTROSU, 
degiia. all'a. 1004. 

(2) Breviar. Písame historíete (3) /«f. XX1J, 69; Pargi.Vl)], 
ad aun. 1002,compreso nel tom. V I 62-81. V. Barbagia c Gallura. 
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trzia a Vi rg i l io da Ciampolo, giá dilacéralo da L i b i -
cocco c da Dragonazzo: 

« Chi fu colui, da cui mala partila 
di ' che facesti per venire a proda ? » 
Ed e¡ rispóse ; « Fu frate Gomita, 

« quel di Gallura, vasel d'ogni froda, 
ch'ehbe i nimici di suo donno in mano, 
c fe' si lor che ciascun se ne loda, 

« Dcnar' si tolse, e lasciolli di piano, 
si com'ei dice. E negli a'ltri uffici anche 
barattier fu non picciol ma sovrano. 

« Usa con esso donno Michel Zanche 
di Logodoro ; e a dir di Sardigna 
le I:ngue lor non si sentono stanche » ( i ) . 

Parla anche di Sardegna, nel far cenno delle pene 
del cercillo ottavo, ove stanno i seminatori di d i -
scordie: 

Qual dolor fora, se dcgli spedali 
di Valdichiana tra il luglio e il setiembre, 
e di Maremma e di Sardigna i malí 

fossero in una fossa tutti insembre ; 
tal era quivi; e tal pu'zzo n'usciva, 
quale suole uscir dalle marcite membre (2), 

I n quanto alia malaria di Sardegna, paragonabile 
a quella di Maremma, e da notare che verso la meta 
di giugno, per le intemperie si formano nei luoghi 
piü bassi dell ' isola, stagni o paludi che cagionano 
malattie infettive. 

Fa anche parola della Sardegna per paragonare la 
liberta dei costumi delle donne fiorentine del suo 
tempo, con quella delle donne di Barbagia in Sar
degna, onde fa diré a Forese della sua Nel la : 

Tant'é a Dio piü cara e piü diletta 
la vedovella mia, che tanto amai, 
quanto in bene operare e piü soletta ; 

che la Barbagia di Sardigna assai 
nelle femmine sue é piü púdica 
che la Barbagia dov'io la lasciai (3). 

Curiositá della Sardegna per i visitatori sonó i cosi 
detti nuraghes, colossali costruzioni in tufo lócale, i n 

(1) Inf. X X I I , 79. (3) Purg. X X I I I , 91. V. Bur
i l ) Inf. X X I X , 46. hagia. 
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forma di torr ioni , che alcuni attribuiscono ai Fenici 
ed al tr i ai Cartaginesi. Ignorasi Tuso cui fossero de
stinad. Per parecchi archeologi sonó fortezze o to r r i 
di segnalazione; per al tr i tombe di antichi eroi sardi, 
la cui storia si perde nel buio dei secoli. I n nessun 
altro luogo forse come in Sardegna v ' ha tanta varietá 
di dialetti c di costumi. Oggi gli abitanti, ospitali oltre 
ogni credere, sonó pero proclivi alia vendetta di fronte 
al í 'o l t raggio e sembrano risentire del carattere córso. 
Interessantissimi sonó gl i avanzi delle fortificazioni di 
Cagliari del tempo della dominazione Pisana. Pae-
saggi stupendi e grandiosi fanno delle provincie set-
tenfri.ona.li della Sardegna una vera Svizzera, come le 
pianure meridionali offrono la piü ricca e variata ve-
getazione quasi tropicale. Se i touristes e gl i studiosi 
meno andassero dietro ai pregiudizi ed alie consue-
tudini non sdegnerebbero visitare la Sardegna e stu-
diarla per convincersi meglio che quest' «isola sfor-
tunata » come con veri tá fu piü volte chiamata, non 
cessó di essere una delle piü nobili parti d ' Italia per 
paesaggi, vegetazione, eroismo, abnegazione e cortesia 
di abitanti. 

Schiro , Sciro dal latino Sciros e greco Sciros. 
Isola del mare Egeo al nord-ovest di Negroponte, 
compresa dai geografi antichi nel numero delle Spo-
radi se t tentr ionaü, luogo dove Achille fu nascosto per 
qualche tempo da Te t i sua madre per evitare che 
prendesse parte alia guerra di Troia. Dante nomina 
Schiro come luogo di rifugio di Achil le, ove la madre 
lo t raspor tó dormente: 

Quando la madre da Chiron a Schiro 
trafugó lui dormendo in le sue braccia, 
lá onde poi l i Greci i l dipartiro... ( i ) . 

Scozia . Stato dell'Europa occidentale, uno dei 
tre regni che compongono i l Regno Uni to della Gran-
brettagna, é formata dalla parte boreale delle isole 

( I ) Purg. I X , 37. 
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della Granbrettagna e dagli arcipelaghi delle Orcadi, 
Shetland ed Ebridi. La Scozia fu detta dai Romani 
Caledonia. I P i t t i , suoi pr imi abitanti, fecero resistenza 
ai Romani; dopo guerre civi l i fra i Pi t t i e g l i Scoti, 
Kenneth, re degli Scoti, r iuni i due popoli. I I cristia-
nesimo v i fu portato nel secólo v i da monaci i r lan-
desi, inviat i da san Gregorio, e produsse grandi van-
taggi a questo popólo. La storia dei p r imi re é incerta. 
Nel secólo x n , la Scozia fu sottoposta al l ' Inghilterra. 
Roberto Bruce, nel 1314, la resé indipendente. A l ces-
sare la generazione di costui nel 1371, g l i Stuart v i 
dominarono, fino a che non fu essa unita definitiva
mente al l ' Inghil terra per i'acquisto di Giacomo V I 
re di Scozia nel 1603, come fatto, e come diri t to 
nel 1707. 

Dante non nomina la Scozia direttamente, ma 
indirettamente, come patria di Michele Scotto, celebre 
medico e astrólogo nella corte di Federico I I , morto 
dopo i l 1290. Costui scrisse un comento sopra Aristo-
tile e opere di filosofía ed alchimia ; fu creduto un ce
lebre mago, onde i l suo nome é anche ora popolare 
nella Scozia (1). Giovanní Vi l lan i fa cenno d'una pro-
fezia su Cangrande della Scala (2). Dante pone M i -
chele Scotto fra g l ' indovini della quarta bolgia, i quali 
sonó punit i severamente dalla fantasía di Dante, nel-
l'avere la faccia travolta alie spalle, come coloro che 
volendo contendere con Dio nel vedere i l futuro, ab-
biano meritato di avere i l volto contorto all ' indietro 
contro la costituzione della forma umana. I I poeta si 
fa accennare da Vi rg i l io , fra g l i al tr i condannati nella 
bolgia degli indovini , Michele di Scozia: 

QuelJ'ahro che ne' fianchi é cosí poco, 
Michele Scotto fu, che veramente 
delle magiche frode seppe i l gioco (3). 

Senna, dal latino Sequana, francese Seine. Fiume 
settentrionale della Francia che bagna Parigi, Scatu-

(1) SCARTAZZINI, Ene, Dílllt. (3) Itlf. X X , I I J . 
(2) X, 104. 
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risce dai mont i della Costa d'Oro. Da principio é un 
piccolo ruscello che acquista copia di acque a pochi 
chilometri di distanza dalla sorgente, e s" ingrossa del 
Donix, dell'Aube, della Yonne, della Marna e di altre 
correnti. Diviene atto alia navigazione e passa allora 
pei dipartimenti della Costa d'Oro, dell'Aube, di 
Senna e Marna e di Senna e Oise, e bagna in questo 
tragitto Cháti l lon, Bar-sur-Seine, Montereau, Melun 
e Corbeil. Entra quindi a Parigi, ed escitone, scorre 
per Saint-Cloud, Neuil ly, Saint-Ouen, Sa in t -Dénis , 
Saint-Germain, Poissy, Vernon, Elboeuf, Rouen, Hon-
fleur e Havre. La Senna ha grandissima la foce, per
ché, oltre ai fiumi accennati, accoglie anche l'Oise, 
l 'Eure e la Ri l l e ; poi cominciando a Quilleboeuf, 
forma nel tempo di alta marea un lago vastisskno 
che a bassa marea si muta in una pianura limacciosa, 
traversata da mol t i canali, spesso pericolosi e ina-
datti per la navigazione. Dante nomina la Senna nel 
narrare le glorie dell'aquila romana: 

E quel che fe' dal Varo infino al Reno, 
Isara vide ed Era e vide Senna, 
ed ogni valle onde Ródano é pieno ( i ) . 

Ea poi parola della Senna, detestando i l mal governo 
di Filippo i l Bello che contrista gl i abitanti sulle rive 
di questo fiume, cioé i Parigini, falsando moneta: 

Li si vedrá ¡1 duol che sopra Senna 
Induce, falseggiando la moneta, 
quei che morra di colpo di cotenna (2). 

Sennaar, luogo o borgo deU'antica Babilonia, 
dove fu cominciata a edificare la torre di Babele (3). 
Nei suoi dintorni, era la cittá di Calane (4). Amrbafel, 
re di Sennaar, era potentissimo al tempo di A b r a m o ( ) ) . 
Nabucodonosor t raspor tó i n Sennaar i vasi sacri del 
templo (6). I monti Zingari o Zagri e la cittá e i l 
fiume Singara fácilmente hanno preso i l nome da Sen-

(1) Par. V I , 58. (4) Gen. X , 10. 
(2) Par. X I X , 118. (5) Gen. X I V , t i 
(3) Gen. X I , 2. (6) Daniel, I , 2. 
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naar o Sengar ( i ) . Si puo intendere per Sennaar tutta 
la pianura babilonese, ove si erano raccolti g l i uomini 
dopo i l diluvio. Dante nomina Sennaar a proposito 
di Nembrot : 

Vedea Nembrot a pie' del gran lavoro 
quasi smarrito, e riguardar le genti 
che- in Sennaar con lui superbi foro (2). 

Serchio , fiume che scorre per i l territorio luc-
chese. Nasce sull 'Apennmo di Luni e precisamente 
alie falde orientali del Pizzo dell 'Uccello, detto anche 
TAlpe di S. Pellegrino, presso i l passaggio di Pu-
gliano e quello della Rivaldiera. I n questo luogo scorre 
rápido e tortuoso, in mezzo a balze e dirupi, traverso 
la Garfagnana, ricevendo tributo di al tr i fiumi. Pas-
sato la Sanbuca, si allarga un poco la valle lungo 
la quale i l Serchio accoglie dalla parte della Pania 
le acque del torrente Poggio, e due miglia piü i n giü 
dalla parte sinistra é accresciuto dal torrente Casti-
glione, che scende dall 'Apennino di Corfino e da 
quello di S. Pellegrino, mentre, poco dopo, riceve 

• dalla parte destra la Torr i ta di Castelnuovo che pre
cipita nella Pania Secca. Quindi volto da scirocco a 
levante, dopo breve corso, torna nella prima direzione 
di scirocco, lungo la quale riceve i l torrente Corsona, 
dalla montagna di Barga, e poco dopo l 'An ia , i l Si-
gone e la Fegana, e poco dopo la humana della Limo, 
che avvicinatosi al Serchio, circa mezzo migl io sopra 
a Lucca, passa sotto i l ponte S. Quirico, dopo avere ac-
colto i l torrente Freddana. Dopo un tortuoso cam-
mino, i l Serchio, giunto al castello di Nodica, riprende 
la direzione di libeccio, fino a che piega bruscamente 
da scirocco a ponente-libeccio, per avviarsi diretta-
mente nel mare. I I Serchio attraversava dieci ponti. 
I I primo, di cui rimangono alcuni avanzi, sotto la con-
fluenza dei due Serchi di Seraggio e di Minucc iáno ; 
i l secondo, detto di Santa Lucia, dal quale si entra 

(1) CAI.MET. Diz. B M - (2) Purg- x n . 34-

23 
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nella piccola cittá di Castelnuovo. Questi due ponti 
dovevano essere praticabili al tempo deH'Ariosto che 
scrisse nella sátira I V , questi versi: 

Qui scesi, dove da diverse fonti 
con eterno romor confondon l'acque 
la Torrita col Serchio fra due ponti, 

I I terzo detto di Orlando, i l quarto di Calavorno, i l 
quinto detto della Maddalena, i l sesto edificato recen-
temente, i l settimo antichissimo, perché ricordato fin 
dal secólo i x , l 'ottavo i l piü prossimo a Lucca alia 
base del colle di S. Quirico, i l nono detto una volta 
del Márchese, ed ora di S. Piero, i l décimo che dava 
i l nome al paese, nominato Ponte a Serchio, posto 
di rimpetto ai bagni di Pisa ( i ) . 

Secondo Strabone e Plinio, questo fiume aveva un 
diverso corso da quello che ha al presente, poiché 
da sotto Lucca, plegando a sud-est, correva verso 
Bientina e Vico Pisano, mettendo foce neU'Arno (2) . 
Bientina é luogo del Valdarno inferiore a 16 chilo-
metri da Pisa, Borgo Pisano, é sopra un rialto del 
monte Pisano a distanza di 17 chilometri da Pisa. 
« E i l Serchio » dice i l Bassermann « é uno dei piü 
deliziosi corsi d'acqua, che 1'Italia oggi possiede. 
La maestosa valle della Garfagnana, ne e culla; ru-
moreggiando e spumeggiando esso splende nel suo 
colore verde azzurro come un torrente Alpino, tenta 
la sua via fra i declivi, ora dolci, ora rapidi dalla 
quale lo contemplano le antiche rocche con i loro ' 
castelli e le loro chiese. La montagna pistoiese e i l 
gruppo montano delle Alpe Apuane g l i mandano per 
i l lungo cammino, un ricco tributo » (3). 

Dante alinde al Serchio, desenvendo la bolgia dei 
barattieri e parlando dell'anziano di S. Zita, Martino 
Bottaio, gittato nella pególa dal diavolo ñero , dal-
1'omero aguzzo; 

(1) REPETTI, D i ^ . Geogr. (3) Orme di Dante. 
(2) LORIA, Vi ta l ia nellaD. C. 
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« Del nostro ponte » disse, « o Malebrariche, 
ecco un degli anzian' di Santa Zita ; » 
mcttetcl sotto, ch'io torno per anche 

a quella térra ch'io n'ho ben fornita; 
ognun v'é barattier, fuer che Bonturo, 
del no per l i denar vi si fa tía ». 

Laggiü i l buttó, e per lo scoglio duro 
si volse, e mai non fu mastino sciolto 
con tanta fretta a seguitar lo furo. 

Quei s'attuífó, e tornó su convolto; 
ma i demon' che del ponte avean coverchio 
gridár: « Qui non ha loco i l santo volto; 

qui si nuota altrimenti che nel Serchio; 
pero, se tu non vuoi de' nostri graffi, 
non far sovra la pególa soverchio » ( i ) , 

SestO, antica cittá del Chersoneso Tracio, dalla 
parte d'Europa,rimpettoad Abido,sul littorale Asiático. 
La distanza fra un littorale e l 'a l t ro é di circa 5 chi-
lometri , ma sembra che non sia neanche d'un chi-
lometro e mezzo, e queste misure date giá da Strabone, 
furono riconosciute veré da Byron che passó a nuoto 
i luoghi sopra indicati. Fu punto di partenza per tu t t i 
quelli che passavano dall 'Europa neU'Asia; ma i 
Romani preferirono i l ponte di Gallipoli , onde Sesto 
cpmincio a decadere. Sesto si rende memorabile per 
due r icordi : peí passaggio sul ponte di barche di Serse, 
e per la mitológica narrazione della morte di Leandro, 
che per andaré a Sesto per vedere Ero si annegó. 
Dante forse lesse la favola in Ovidio (2) e allude a 
Sesto . per paragonare i l viaggio di Leandro al suo 
brevissimo di tre passi per incontrarsi con Matelda: 

Tre passi ci facca i l fiume lontani ; 
ma Ellesponto, lá 've passó Serse, 
ancora freno a tutti orgogli umani, 

piü odio da Leandro non sofferse, 
per mareggiare intra Sesto e Abido, 
che quel da me, perché allor non s'aperse (3). 

Sesti o Siestri , borgo sulle sponde del Medi
te r ráneo , in una delle piü vaghe posizioni d ' I ta l ia , 

(1) Jnf . X X I , 37. (3) Purg. X X V I I I , 70. 
(2) Ep. X I X ; Eroid. X V I . 
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chiamata Sestri di Levante, da distinguersi dal v i l -
laggio di tal nome della Riviera di Ponente. A l pr in
cipio del medio evo, Sestri apparteneva ai conti di 
Lavagna, poi alia Repubblica di Genova. A i tempi di 
Dante era un comune fiorentissimo. I I poeta nomina 
Sestri, per accennare i l corso del fiume di Lavagna: 

Intra Siestri e Chiavari si adima 
una fiumana bella, e del suo nome 
lo titol del mió sangue fa sua cima ( i ) . 

Setta, Septa, presso i Romani, nota ora col nome 
di Ceuta, cittá della Spagna c h ' é sulla costa setten-
trionale del regno di Fez, dell ' Impero del Marocco, 
di fronte a Gibilterra. Ceuta era presso i Romani una 
cittá della Mauritania Tingitana. Cadde in mano dei 
Vandali, e poi dei Morí dai quali venne liberata da 
Giovanni I re di Portogallo nel 1580. 

Dante nomina Setta o Ceuta, come cittá che Ulisse 
si lasció dietro dal lato sinistro della sua navigazione: 

Acció che l'uom piú oltre non si metía, 
dalla man destra mi lasciai Sibilia, 
dall'altra giá m'avea lasciata Setta (2). 

Sibil ia , Sivigl ia, detta prima Hispalis, anti-
chissima cittá della Spagna, fondata dai Fenici, capi-
tale dell'Andalusia. Giace sopra una pianura alia si-
nistra del Gualdaquivir. Le sue mura si attribuiscono 
a Giulio Cesare. A tempo dei Romani, fu una delle 
principali cittá della Ispania Boetica e al cader del-
1' Impero venne i n potere dei Vandali e dei Goti che 
la fecero capitale della Spagna meridionale. Venuto meno 
i l Califíato di Cordova, che la dominó per qualche 
tempo durante i l dominio dei Mor i , ebbe governatori 
propri.e quindi si eresse in Repubblica, finché nel 1248, 
Ferdinando I I I re di Castiglia la sottopose al proprio 
dominio e da quel tempo i n poi ha fatto parte del 
regno di Spagna. 

(1) Purg. X I X , 100, V. La- (2) tnf. X X V I , K 
vagna. 
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Dante nomina Siviglia, quando vuole indicare i l 
tramonto della luna ne l l 'Océano : 

Ma vienne omai, che giá tiene i] confine 
d'amenduo gli emisperi, e tocca Tonda 
sotto Sibilia, Caino e le spine ( i ) . 

« Sotto Sibilia » o Siviglia vuol diré al di la di Si
viglia o al di la della Spagna. A tempo di Dante i l 
volgo credeva, come si suppone ancora in alcuni 
luoghi d' Italia, che le macchie lunari fossero i l volto 
di Caino e i l lume un fascio di spine accese innal-
zato da esso. 

Dante fa anche cenno di Siviglia, quando si fa 
raccontare da Ulisse la navigazione, onde passó dal 
Medi ter ráneo all'Oceano Atlánt ico, lasciando dietro a 
sé, a destra Siviglia, a sinistra Setta o sia Ceuta: 

Acció che l'uom piü oltre non si mettá, 
dalla man destra mi lasciai Sibilia, 
dall'altra giá m'avea lasciata Setta (2). 

Dante usa « Sibilia invece di Siviglia, solo per
ché al suo tempo si pronunziava cosi. Non teniamo 
che sia una maniera arcaica usata dal poeta, poiché 
non v i sarebbe ragione di crederlo. 

Sic i l ia o Cici l ia (Sicania, Trinacrid), é la piü 
grande isola del Medi ter ráneo, circondata a setten-
trione dal mare Tirreno, a levante dallTonio, e a mez-
zogiorno e a ponente dal mare Africano. E separata 
dalla punta di Calabria dal faro di Messina, stretto 
di 3 chilometri di larghezza. La lunghezza dell ' isola 
in linea retta é di circa 300 chilometri e la larghezza 
di 100. Le isole Eolie fanno parte dell ' Italia e íu-
rono cosi dette dal nome di un loro re. Siccome queste 
isole erano combattute da vari venti, questo re fu dai 
poeti detto Eolo. Queste isole furono anche appellate 
Vulcanie, come opera del fuoco; ora son dette Lipar i 
dal nome dell ' isola maggiore. A settentrione di esse 
é Stromboli, che contiene i l terzo vulcano d' Italia, 

(1) Inf. X X , 124. (2) Inf. X X V I , 109. 



358 SICILIA 

alto 900 metri . L'armata di Sesto Pompeo fu scon-
fitta da Vipsanio Agrippa tra Lipari e Milazzo l 'a. 36 
avanti Cristo. L'Arcipelago dista 45 clulometri dalla 
costa settentrionale di Sicilia, e contiene dodici iso-
lette. Sonó anche di Sicilia alcune isolette poste sul 
lato occidentalefra Trapani e la punta di Marsala. Queste 
isolette sonó sette e presso di esse Lutazio Catulo 
trionfó sui Cartaginesi, per guerra navale Panno 242 
avanti Cristo. 

L'origine di quest' isola s' involge nelle ombre del 
mito. Giove regna suIl'Etna e schiaccia i l tiranno 
Encelado (1). Cerere preferisce questa regione. Diana, 
Minerva, Proserpina passano i pr imi anni nelle pia-
nure dell 'Etna. Qui Dafne, ammaestrata da Pane, i n 
venta la poesia pastorale per sollazzo di Diana cac-
ciatrice. Alfeo segué amando, la ninfa Aretusa; V u l -
cano prepara i fulmini a Giove nella fucina dell'Etna. 
Ulisse libera presso l'Etna i suoi compagni dalle cá
veme, ove l i aveva chiusi Polifemo. Le rovine di Si-
racusa e di Agrigento suscitano i l ricordo di Gerone, 
di Dionigi , di Falaride, e delle epoche greca, carta-
ginese, romana, saracenae normanna. Cicerone chiamó 
la Sicilia « g r á n a l o d ' I t a l i a » . Solino la disse «isola 
Ausonia », Strabone, « i l piü bel paese d' Italia » . I I 
nome di Trinacria fu posto al l ' isola dai Greci che v i 
dimorarono dopo alcune t r ibu di Pelasgi, detti Siculi 
e Sicani, e fu appellata Trinacria, dalla sua forma 
triangolare e dalle tre cime sormontate dai promon-
tor i di Pcloro, oggi capo di Faro al nord rimpetto a 
Cenide; promontorio di Calabria, detto volgarmente 
coda di Volpe; quello del Lilibeo, ossia capo di Mar-
sala che é di faccia a monte Mercurio, uno dei pro-
montori dell 'Africa: quello di Pachino, capo di Pas-
sero, sta di fronte al Peloponeso. Fra i l capo di Faro 
e i l capo Passero, c i l golfo di Catania, che essendo 
vicinissimo all 'Etna, é spesso coperto di calígine e di 

(1) V. Mougibello. 
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fumo, dominaiidovi i l Sud-Est, ossia lo scirocco, detto 
« Curo » dagli antichi. Come la Sicilia fu detta T r i -
nacria dai Greci, cosi fu appellata Sicania dai Sicani, 
e Sicilia dai Siculi. Nel tempo delle guerre puniche, 
la Sicilia era divisa i n tre parti. Una di essa si esten-
deva da Simeto fino a Salso, ed era soggetta a Ge-
rone tiranno di Siracusa; la seconda conteneva lo 
spazio che corre da Girgenti a Imera, soggetta ai 
Cartaginesi; la terza che era composta di tutto i l resto 
di Sicilia, apparteneva ai Romani. Passato i l comando 
di Siracusa dai Cartaginesi ai Romani, questi divisero 
la Sicilia i n due provincie, una detta Siracusana, e 
l'altra Lilibetana. Sotto 1' Impero Greco, la Sicilia 
venne considérala come una sola provincia, poi fu d i 
visa in tre parti dai Siracusani. Gl i Svevi, g l i A n -
gioini , g l i Aragonés ! la divisero in due parti sepárate 
dai fiume Salso, ond'essa fu considerata i n due parti 
di qua e di lá dai detto fiume. 

La Sicilia fu abitata nel tempo mitico dai giganti 
e Ciclopi. Poi dai Sicani, detti cosi dai re Sicano 
figlio, secondo la favola, del ciclope Briareo e marito 
di Cerere. Tre etá corsero prima della guerra di Troia 
rispetto ai Siculi. Circa 1284 anni avanti l 'éra vol -
gare, vennero essi cacciati dai Lazio dagli Aborigeni 
ed occuparono la costa or iéntale della Sicania che si 
estende da Peloro a Pechino. Eolo regnava con equitá 
ai tempi della guerra tra Siculi e Sicani. I figli di 
Eolo cercarono che i divisi popoli, facessero armi-
stizio. Quindi i contendenti scelsero per loro sovrani 
Asiático, Xuto, Androcle, Teremone, Giocastaed Aga-
terno, figli di Eolo. Gl i lonici , v in t i i Siculi, estinta 
la famiglia di Eolo, invasero quasi tut to i l littorale 
della Sicilia, resero forti i promontori vicini al mare 
e popolarono Motta, Salanto e Palermo cittá marit-
time Poco dopo vennero i Mergeti e presero dimora 
di lá dai fiume Simeto e fondarono Margunzia, che 
ora non esiste piü. Conchiusa la pace tra Siculi e 
Sicani, Gocale ebbe guerra con Minos, Dopo l'eccidio 
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di Troia, Elimo, figlio d'Anchise, seguito da Focensi, 
Epirot i e Calcidesi, edificó Alunzio ed ingrandi Naso, 
Archia costrui Siracusa e i Magaresi sotto i l comando 
di Lampide detto anche Lamió , fabbricarono Troti-
¡um o Tapsuso. Girgenti trae origine da' Gelasi; 
Messina da Anassila, tiranno di Teggiani che la fece 
sorgere sugli avanzi dell'antica láñela. Catania sorse 
per opera dei Siculi; Gallipoli dei Greci. Eubea, Mile, 
Stimera, Tauromonium e Camerina, cittá che si reg-
gevano in forma democrát ica, ebbero anche origine 
dai Greci. Siracusa, Agrigento, láñela , Lent ini eb
bero i loro t iranni. Gerone disfece i l cartaginese A m i l -
care Barca. Trosideo, signore d'Agrigento, fu scon-
fitto da lerone. I Cartaginesi, tornati al potete, d i -
sfecero Stimera e resero Palermo piazza d' armi. 
Ducezio r innovó le antiche vittorie nella sua Siracusa. 
I Dionisi, tiranneggiarono la detta cittá e resero ce-
lebri i loro nomi per ferocia, fino nella Persia e nel-
l'Asia. Agatocle successe a Dionisio i l Giovane. I 
Mamertini , oltraggiati dai Cartaginesi, ricorsero ai 
Romani. 

I I Senato Romano, nel l 'anno del mondo 3788, 
spedi i l consolé Appio Claudio, che sconfisse in due 
battaglie, prima l'esercito siracusano a Tauromonium, 
poi i l cartaginese nei dintorni di Mile e die' principio 
alia prima guerra Púnica. Claudio Marcello ricon-
quistó al dominio di Roma molte cittá che le si erano 
ribellate, abbatté Siracusa e sottomise tutta la Sicilia 
ai Romani. Furono mandati da Roma tre senatori 
che divisero le cittá vinte in tre classi: libere, con
fedérate e vettigali. Le cittá libere erano esenti da 
ogni tributo, le confedérate si governavano con leggi 
proprie, le vettigali, erano obbligate di date al po
pólo Romano i l grano decumano, ossia la decima 
parte del loro raccolto, secondo ch'era prescritto dalla 
legge ieronica e ad ofírire qualunque altra qualitá di 
grano, secondo i bisogni dello Stato. Quindi la Sicilia 
fu divisa in due provincie e le fu assegnato un pre-
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tore. Caduto 1' Impero d'Occidente (a. 440), la Sicilia 
fu preda di Genserico re dei Vandali, che per un trat-
tato del 476 la cedette a Odoacre re degli Erul i . Nel 
45 5 l'ebbe Teodorico re dei Goti che ne fu cacciato da 
Belisario. Ebbe 50 anni di pace. Ribellatosi poi Eu
femio a l l ' imperatore Michele Balbo, quegli v i chiamó 
i Saraceni che v i furono sconfitti cinque volte. Final
mente Adelcham, con una armata di 40 mila Africani 
conquis tó Selinunte, la disfece dalle fondamenta e si 
impadroni in pochi anni della Sicilia. Gl i Africani 
dominarono questa parte d' Italia per 233 anni. Giorgio 
Maniace, genérale dell ' imperatore di Costantinopoli 
l'anno 1093 mosse guerra ai Saraceni e l i cacció dalla 
Sicilia; ma tornati , v i signoreggiarono, fino a che 
Ruggero i l Normanno l i cacció nuovamente. Dopo la 
morte di Ruggero I , i l figlio di costui, Ruggero I I , 
che fu i l primo a prendere i l nome di re di Sicilia, 
s ' incoronó in Palermo l'anno 1130 e g l i succedette 
Guglielmo I I . Al ia morte di questo, per difetto di 
eredi i n linea maschile, la corona di Sicilia fu pos-
seduta da Costanza figlia di Ruggero e moglie di A r -
rigo V I , onde la dinastía Normanna, si t ravasó nella 
Sveva che fu combattuta e declinó con la morte di 
Manfredi e di Corradino. 

Cario d ' A n g i ó d i v e n n e signore della Sicilia nel 1267 
elaresse 17 anni. Nel 1282, dopo i celebri Vespri (1), 
i Siciliani chiamarono al trono Pietro d'Aragona, 
sposo di Costanza, figlia di Manfredi, che mor i nel 
1285. Quindi Giacomo, suo secondogenito, fu i n -
coronato a Palermo nel 1288 come re di Sicilia. Suc-
cesse a costui Giacomo I I , cui fu tolto i l comando 
dai Siciliani per darlo nel 1296 a Federico I I , che 
regnó 24 anni. Dante nomina la Sicilia alludendo a 
Dionisio di Siracusa che la t i ranneggió per mol t i 
anni ( 2 ) : 

(1) Par. V I I I , 75. V. Pa- zio, Achilleide, l , &o; VLVTJAQ. 
lermo. Dion. V; Cíe. Tuse. V, 21, 22; 

(2) VAL. MAS. I X , 14; STA- DIOD. SIC. X I V , 15, 74. 
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Quivi si piangon l i spietati danni, 
quivi e Alessandro. e Dionisio fero 
che fe' Cicilia aver dolorosi anni (1). 

« Dionisio fero » é i l figlio diErmocrate, nato nel 431 
morto nel 367 a. C , tipo dei t iranni. Alcuni opinano 
trattarsi qui di Dionisio i l Giovane, figlio dell 'altro 
Dionisio, detronizzato da Timoleone nel 343,quindi 
vissuto povero a Corinto (2) . 

Dante nomina anche la Sicilia nel fare ricordare 
da Manfredi la sua figlia Costanza, moglie di Pietro I I I 
d 'Aragona, dal quale ebbe tre figli, Alfonso, morto 
nel 1291, Federico che fu poi re di Sicilia e lacopo 
che succedette al padre nel regno d'Aragona. Co
stanza mor i a Barcellona nel 1312 ( 3 ) : 

Poi sorridendo disse, « I ' son Manfredi, 
ñipóte di Costanza imperadrice, 
ond' io t i prego che, quando tu riedi, 

vadi a mia bella figlia, genitrice 
dell'onor di Cicilia e d'Aragona, 
e dichi a lei i l ver, s'altro si dice» (4). 

Dante accenna al regno di Sicilia indirettamente 
a proposito di Costanza, figlia di Ruggero I I e mo
glie di Arr igo V I e madre di Federico I I , erede del 
trono di Sicilia, collocata nel cielo della luna per i n -
costanza di vo t i . Piccarda 1'accenna i n questo modo: 

Quest' é la luce della gran Costanza, 
che del secondo vento di Soave 
generó i l terzo, e í'ultiriía possanza (5). 

Ma la monacazione di Costanza, che si vorrebbe av-
venuta prima del matrimonio con Arr igo V I , é una 
di quelle molte leggende cui credette l 'A l igh ie r i , non 
per leggerezza di assenso; ma per l'apparenza di 
salda realtá ch'esse avevano al suo tempo (6). 

Sicil iano, Cicil iano, aggiunto usato da Dante 
per indicare i l toro di rame ofíerto da Perillo di 

(1) Inf. X I I , 106. (5) Par. I I I , 118. Cfr. Purg. 
(2) DIOD. Sic. X V , 16; PLU- I I I , 113; Par. I V , 98. 

TARC. Dion. e Timol; GIUSTIN. (6) G. VIL. V I , 20; V, 16. 
X X I , 5. VIGO, Dante e la Sicilia, p. 14 

(3) AMARI, Vesp. Sic. I I , 324. e seg.; BARLOW, Coritributions, 
(4) Purg. I I I , 112. p. 337-60; Cow. Zi^í. I I I , 76 seg. 
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Atene a Falaride, tiranno d'Agrigento. Questo toro 
era fuso in modo, che i lamenti delle vi t t ime postevi 
dentro ad arderé rassomigliassero al naturale muggito 
di un toro vívente (1). 

Dante ricorda i l bue siciliano per esprimere al 
vivo i l lamento dei consiglieri frodolenti, trasformati 
in fiamme parlanti : 

Come i l bue cicilian che mugghió prima 
col planto di colui, e ció fu dritto, 
che l'avea tempéralo con sua lima, 

mugghiava con la voce dell'afflitto, 
si che, con tutto ch'e' fosse di rame, 
puré e' pareva dai dolor trafitto; 

cosi per non aver via né forame 
dai principio del fuoco, in suo linguaggio 
si convertivan le parole grame (2). 

Siena , la Sena Gallia, Siena l id ia e Colonia lu l i a 
Senensis dei Romani antichi, detta anche anticamente, 
Senae, Saena, cittá dell ' Italia céntrale , appartenente 
alia Toscana, posta sulla cima di due coll i , uno dei 
quali si dirama dai monta della Castellina di Chianti 
verso Vagliagli sulla via posta fino a Ponte Becci, 
dove si unisce all'altro sprone che si stacca da Monte 
Maggio. I due sproni r iun i t i a Fón te Becci, si avan-
zano verso Siena, cioé poco lontano dalla Croce al 
Travaglio, presso alia gran piazza del Campo, cele
bre per la torre del Mangia. Qu i i due poggi r iuni t i 
tornano a dividersi in due rami, uno dei quali si 
dirige verso porta Romana, mentre l ' a l t ro mette al 
Duomo, a Castelvecchio, fino alia porta di S. Marco 
donde deriva la via grossetana. Siena non si sa se 
avesse origine dagli Etruschi o dai Gall i Senoni. 
D i questa colonia detta lu l ia , non si fa cenno nel 
tempo della Repubblica e neppure nel tempo di Pom
peo, onde si deve conchiudere che non fosse una 
delle colonie mil i tar i . Dopo un tratto di 600 anni, 
nel quale mancano documenti per la storia di Siena 
abbiamo notizia della dominazione Longobarda, spe-

(1) PLIN. X X I V , 8. (2) Inf. X X V I I , 7. 
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cialmente per le controversie fra i l vescovo di Siena 
e quello di Arezzo, avvenute verso i l 712, mentre re-
gnava nel l ' alta Italia i l longobardo Alberto I L I n 
quella occasione fu data sentenza da Ambrogio, messo 
e maggiordomo del re Luitprando sul principio del 715, 
nella corte regia presso la chiesa de' Ss. Martino ed 
Ambrogio. Conferma anche la dominazionelongobarda 
Tésame di circa 70 testimoni udit i i n Siena nell'anno 
stesso dal notaio Gunteramo, venuto da Pavia come 
messo regio. Ma i l piü antico documento della do-
minazione longobarda é dell ' anno 618, nel quale go-
vernava questa cittá i l castaldo Wil lerat . Del resto 
Siena era governata sotto i Longobardi da un giu-
dice col t i tolo di castaldo. A l tempo di Cario Magno, 
dominante i n Italia l'elemento longobardo (anni 774-
775), Siena accolse da ogni parte della Toscana i si-
gnori di legge sálica, venuti con l'esercito alia corte 
di quel monarca. Pare che i nobil i Franchi, scesi al-
lora in Italia, preferissero Siena ad altre cittá. Sotto 
i l regime dei Carolingi, Siena fu retta dai Conti di 
legge sálica. Dopo le sciagure, onde fu turbata l ' I ta l ia 
nel contrasto degl' imperatori Tedeschi contro Beren-
gario, sul l imitare del secólo x , Siena fu dominata 
da Lodovico I I I , figlio del re Arnolfo, ma 1' impero di 
costui non fu di grande durata, poiché nel l ' agosto 
del 903, si trovano i n Siena i conti Salici e dinuovo 
v i si incontra i l governo del re Bereugario, come ap-
parisce da un istrumento rogato in Siena dal giudice 
e notaio Odelberto, con testimoni per la maggior 
parte di legge sálica. 

Nel 950 faceva parte del regno Itál ico sottoposto 
in quel tempo a Berengario I I , e ad Adalberto suo 
figlio. 

A questo largo periodo di tempo si frappone la 
notizia della fondazione di Siena, propria mente come 
cittá, fatta, secondo i l Vi l l an i , da Cario Martello, 
padre di Pipino, re dei Franchi nel tempo che andava 
nel regno di Puglia a combattere contro i Longo-
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bardi, guidati da Grimaldo de' Morena. Ora a Siena 
Cario Martello avrebbe lasciati g l ' inabili alia guerra, 
e v i avrebbe edificati due castelli chiamati Sena per 
indicare che i v i erano rimasti g l ' invalidi per vec-
chiezza. Quindi sarebbero state costruite le case, onde 
avrebbe avuta origine la cittá ( r ) . Dai secólo x i in 
giü, la storia di Siena si avvicendó fra arbitr i i d ' i m -
peratori e signorie di conti. 

Ma Ar r igo V I , vivendo ancora i l suo padre Fe
derico I I , l 'anno 1186, diede libertá ai Senesi, con-
fermó la loro zecca e la facoltá di eleggere i consoli, 
i l rettore, i l podestá, di estendere tutta la loro giu-
risdizione sul contado, riservando solamente ai giu-
dici o messi dell 'Impero, le cause in ul t imo appello. 
Ma anche al tempo di Manfredi, sotto g l ' imperatori 
Svevi, Siena era governata da' suoi consoli che face-
vano adunare i l popólo per le deliberazioni, a suono 
di campane o nella chiesa di S. Cristoforo o i n quella 
di S. Pellegrino. Siena venne a poco a poco a for-
marsi i n stato, come Firenze; e scrisse i l suo primo 
statuto l'anno 1249 ai 14 di gennaio. L'anno 1250 
fece lega con i Pisani, per difendere i Pistoiesi, poi 
combat té coi Fiorentini per Montalcino. Non era 
giunto a termine l 'anno 1253, quando i Senesi si 
recavano contro Montalcino, e quando i l Comune di 
Firenze faceva andaré contro Siena i suoi armati per 
liberare la detta té r ra dai suoi assalitori. L'anno se-
guente i Fiorentini muovevano contro Siena, dopo di 
avere soggiogato Pistola, ma al termine di questo 
attacco, si conchiuse la pace fra i due popoli. I n 
questo tempo dominava i n Firenze i l partito Ghibel-
l ino, guidato dagli Ubert i . Nel 1258, alcune delle fa-
miglie degli Uberti si ribellarono alia parte Guelfa, 
perché ne vennero a furore di popólo invase le abi-
tazioni, e alcuni degli Uberti messi a morte in breve 
tempo, Farinata degli Uberti fu cacciato da Firenze 

(1) G. VILLANI, Cron. 1, 56; I I , 10. 
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con altri della sua parte, ed egli con mol t i della sua 
parte ghibellina, si ri t iró in Siena, come rifugio degli 
esiliati. Manfredi m a n d ó in Siena i l conté Giordano 
con ti tolo di suo vicario i n Toscana con 800 cava-
l ier i tedeschi, che giunsero in Siena nel dicembre del 
1259 per difendere i Ghibellini. Nel 1260, i Fioren-
t i n i attaccarono Siena e ne seguí la terribile battaglia 
diMontapert i (1). Siena vincitrice era giunta al colmo 
della sua gloria. Nel volgersi delle diverse vicende, 
si mantenne ghibellina, anche dopo la disfatta di Man
fredi a Benevento, e anche dopo la morte di Corra-
dino. Nel 1269 dichiaró guerra ai Fiorentini portando 
le armi sotto la térra di Colle in Val d' Elsa e affi-
dando le sorti della guerra a Provenzano Salvani. 
Ma la sconfitta fu terribile, i v i per i Senesi, come a 
Montaperti per i Fiorentini. Dopo questo fatto si i n i -
ziarono condizioni di pace fra i contendenti, e i l trat-
tato fu conchiuso con alleanza tra Firenze e Siena 
nel 1270. 

Alcuni avvenimenti fecero rianimare i l partito 
ghibellino di Siena, come le rivoluzioni avvenute i n 
Sicilia, i l fatto d 'armi della Pieve del Toppo del 1288. 
Ma questo incoraggiamento venne contrás ta lo dalle 
conseguenze della battaglia di Campaldino, iniziata 
V ' i i giugno 1289, alia quale probabilmente prese 
parte Dante, battaglia in cui i Guelfi fiorentini e se
nesi sconfissero la parte ghibellina, 

Quando Arr igo V i l di Lussemburgo scese in Italia 
(1310), Siena e FJrenze g l i chiusero le porte contro, 
ond'egli tornato indietro, perché fallita 1' impresa, d i -
venne funesto a Siena per saccheggio e rovina. Ma 
cessate le pressioni esterne, non mancarono a Siena 
le cagioni d'interne discordie. La famiglia ghibellina 
dei Salimbeni era in gran contrasto con 1'al tra guelfa 
dei Tolomei. Uno scontro avvenuto fra queste due 
famiglie, i l giorno della giostra del 16 agosto del 131$, 

(1) V. RICORD. MALESPINI, Isi. Fior, c. 167. 
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mise grande scompiglio nella cit tá. L 'a r r ivo del prin
cipe di Taranto, fratello del re Roberto di Sicilia, 
sedó alquanto i l furore della parte ghibellina, che 
pero t o rnó i n vigore per la vi t toria ottenuta a Mon-
tecatini i l 29 agosto del 1315. Cosi Siena ebbe .vicende 
varia e terr ibi l i , e particolarmente per la tenaci tá del 
partito ghibellino, che prevalse i n lei quasi sempre (1). 

Dante, secondo i l Bassermann (2) e l 'Aquarone (3), 
fu in Siena molte volte e deve tenersi almeno per 
certo che egli fosse in tale cit tá con i fuggiaschi di 
S. Godenzo e con quelli che seguirono Cario di Na-
poli nella spedizione contro Arezzo(4). Sonó poi mol t i 
luoghi della Commedia nei quali Dante allude a Siena 
e ai cittadini Senesi. 

Dante accenna a Siena per Albero da Siena, amico 
dell'alchimista Griffolino di Arezzo. D'Albero forse 
parla i l Sacchetti nelle novelle I V e X I . Albero acensó 
Griffolino di certo inganno fattogli per promessa di 
voló, e gl i procuró contro un processo dal vescovo 
di Siena, onde ebbe condanna di rogo: 

«lo fui d'Arezzo; ed Albero da Siena», 
rispóse l 'un, «mi fe' metiere,al foco; 
ma quel perch'io morii qui non mi mena. 

«Ver é ch'io dissi a lui, parlando a gioco, 
' io mi saprei levar per I'aere a voló ' ; 
e quei che avea vaghezza e senno poco, 

«volle ch'io gl i mostrassi I'arte; e solo 
perch'io nol feci Dédalo, mi fece 
arderé a tal che I'avea per figliuolo » (5). 

Dante ricorda Siena parlando della Pia de'Tolomei, 
moglie di Paganello della Pietra, fatta mor i ré dal suo 
consorte nel castello della Pietra i n Maremma: 

Ricorditi di me, che son la Pia : 
Siena mi fe', disfecemi Maremma: 
salsi colui che inanellata, pria 

disposata m' avea con la sua gemma (6). 

(1) V. REPETTI, D i i . Geogr. (5) Inf. X X I X , 109. AQ.UA-
(2) OrmediDanie,-p.¿oi eseg. ROÑE, Dante in Siena, p. 59. 
(3) Dante in Siena, p. 3 e seg. (6) Ptirg. V, 135. V. AQVA-
(4) V. BASSERMANN, loe. cit. ROÑÉ, loe. cit. p. 79. 

p. 302. 
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I I poeta parla di Siena accennando a Provenzano 
Salvará, capo di parte ghibellina, vinto alia battaglia 
di Colle i n Va l d'Elsa, che fatto prigione e decapí
tate, fa nominare nella Commedia dal conté Oberto 
di Santafiora: 

« Colui, che del cammin si poco piglia 
dinanzi a me, Toscana sonó tutta, 
ed ora a pena in Siena sen pispiglia, 

«ond'era sire quando fu distrutta 
la rabbia florentina, che superba 
fu a quel tempe, si com' ora é putta. 

« La vostra nominanza é color d' erba, 
che viene e va, e quei la discolora, 
per cui ell'esce della térra acerba». 

Ed io a l u i : « Lo tuo ver dir m' incora 
buona umiltá, e gran tumor m'appiani: 
ma chi é quei di cui parlavi ora ? » 

« Quegli e » , rispóse, « Provenzan Salvani; 
ed e qui, perché fu presentuoso 
a recar Siena tutta alie sue mani. 

« Ito e COSÍ, e va senza riposo, 
poi che mori: cotal moneta rende 
a satisfar chi e di lá tropp'oso » ( i ) . 

Quindi Dante fa lodare da Oberto l'azione gene
rosa di Provenzano che nella piazza di Siena si pose 
a chiedere l'elemosina per riscattare un suo amico 
fatto prigione da Cario d ' A n g i ó : 

« Quando viveva piü glorioso », disse, 
« liberamente nel Campo di Siena, 
ogni vergogna deposta, s'afHsse: 

« e l i , per trar l'amico suo di pena, 
che sostenea nella prigion di Cario, 
si condusse a tremar per ogni vena » (2). 

Dante parla in genere dei Senesi, toccando della 
loro vani tá , dopo avere udito le parole di Griffolino 
per la credulitá d'Albero da Siena: 

Ed io dissi al poeta: « Or fu giammai 
gente si vana come la sánese ? 
certo non la francesca si d' assai » (3). 

Capocchio alchimista, che fu arso vivo nella sua 
patria, s'appoggia a Griffolino 

Come a scaldar si poggia tegghia a tegghia (4). 

(1) Purg. X I , 109. (3) Inf. X X I X , 121. 
'(2) Purg. X I , 133. V. AQUA- (4) Inf. X X I X , 74. V. AQ.UA-

RONE, loe. cit. p, 72. ROÑE, p. 63. 
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E parla d'un altro Senese, lo Stficea, che appar-
tenne alia brigata spendereccia di Siena, i l quale, se-
condo alcuni, fu Giovanni de Salimbeni, podestá di 
Bologna nel 1276-86, secondo al t r i uno della farai-
glia de' Marescotti: 

Onde I'altro lebbroso che m'intese 
rispóse al detto mío: « Trammene Stricca, 
che seppe far le températe spese; 

e Nicoló che la costuma ricca 
del garofano prima discoperse, 
nell'orto dove tal seme s'appicca; 

e tranne la brigata in che disperse 
Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda 
e I'Abbagliato i l suo senno proferse(i). 

I I maldicente é Capocchio: 
Ma perché sappi chi si t i seconda 

centro i Sanesi, aguzza ver me l'occhio 
si che la faccia mia ben t i risponda ; 

si vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio, 
che falsai l i metalli con alchimia 
e ten dee ricordar, se ben t'adocchio, 

com'io fui di natura buona scimia (2). 
Dante nomina anche altri Senesi: L a ñ o , ossia A r -

colano Maconi, che si gi t tó a morte nel 1287, nella 
battaglia del Toppo, nella quale i Senesi furono scon-
fitti dagli Are t in i , guidati da Bonconte da Montefeltro, 
al quale lacopo da Sant'Andrea grida: 

« Laño, si non furo accorte 
le gambe tue alie giostre del Toppo» (3). 

Accennammo a Nicoló de' Salimbeni di sopran-
nome «Musa» o «Muscia » , anch ' eg l i della compagnia 
spendereccia, uno dei ghiot t i piü celebri che fece i n -
venzione d'infilzare i garofani nella mi lza: 

E Niccoló che la costuma ricca 
del garofano prima discoperse 
nell'orto dove tal seme s'appicca (4). 

Ricorda Caccia d'Asciano, nativo di questo v i l -
laggio del territorio di Siena, uno dei membri della 

(1) / « / . X X I X , 124. V. AQ.UA- Dante in Siena, p. 40. y.Pieve 
ROÑE, loe. cit. p. 63. del Toppo. 

(2) Inf. X X I X , 132. (4) Inf. X X I X , 127. 
(3) Inf. X I I I , 118. AQJ-'ARONE, 

24 
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compagnia spendereccia. Costui discese dai conti Scia-
lenghi e fu un grande dissipatore: 

E tranne la brigata in che disperse 
Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda, 
e l'Abbagliato i l suo senno proferse ( i ) . 

L'Abbagliato fu cittadino di Siena. Secondo alcuni 
era i l soprannome di certo Bartolomeo o Meo de'Fo-
racchieri (2). Pero é da tenersi che Abbagliato fosse 
nome proprio, perché v i sonó documenti ne' quali é 
notato i l nome di Abbagliato, come quello distintivo 
di persona. Uno di questi documenti é tratto dal Libro 
delle deliberazioni della Campana, del 30 novem-
bre 1296 e l 'altro del semestre di luglio e dicembre 
del 1297(3). 

Dante ricorda fra i Senesi Ghino di Tacco che fu 
grande di Siena della famiglia dei Menaceschi, dei 
Pecorai da Turr i ta , celebre rubatore di strada (4) . 
Ghino uccise per vendetta di condanna contro suo 
padre per nome Tacco, Messer Benincasa da Late-
rina, giudice di Arezzo, posto da Dante fra i negli-
genti di conversione, spenti per morte violenta: 

Quivi era l'Aretin, che dalle braccia 
fierc di Ghin di Tacco cbbe la niortc; 
e l'altro che annegó correndo in caccia (5). 

I I poeta fa cenno anche di Sapia, gentildonna di 
Siena, che fu invidiosa verso i suoi concittadini, com-
battenti nella battaglia di Colle: 

Eran l i cittadin miei presso a Colle 
in campo giunti coi loro avversari. 
ed io pregava Dio di quel ch'ei vollc. 

Rbttí fur quivi, e volti negli amari 
passi di fuga, e veggendo la caccia, 
letizia presi ad ogni altra dispar!; 

tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia, 
gridando a Dio : tt Omai piü non t i temo», 
come fa i l merlo per poca bonaccia (6). 

(1) Inf. X X I X , 130. (4) V. AauARONE, loe. cit. 
(2) SCARTAZZINI, .EW. DílMÍ. I , p. 95. 

p. 5. (O Purg. V I , 12. 
(3) Bullettino della Socieiá Se- (6) PMÍ- .̂ X I I I , 11;. V . AauA-

nese, a. 1865, fase. I I . ROKE, loe. cit. p. 125. 
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Al t ro Senese, di cui parla Dante, é Pier Pettinaio 
o Pettinagno, per le cui preghiere Sapia ebbe suffragio. 
Costui fu di Campi nel Senese, venne in Siena da fan-
ciullo, e si pose a far commercio di pettini, ond'ebbe 
origine i l suo nome. Da vedovo si addisse aU'Ordine 
francescano, e mor i in fama di santo, i l 5 dicembre 
del 1289. I Senesi lo fecero porre in un sepolcro fatto 
a pubbliche spese, e nel 1228 istituirono una festa in 
suo onore (1). 

Dante fa diré a Sapia: 
Pace volli con Dio in su lo stremo 

della mia vita; ed ancor non sarebbe 
lo mió dover per penitenza scemo, 

se ció non fosse che a memoria m'ebbe 
Pier Pettinagno in sue sante orazioni, 
a cui di me per caritate increbbe (2). 

Notiamo infine che i l campo di Siena, nel quale 
Provenzano Salvani chiedeva danaro per riscattare 
l 'amico dalla prigionia (3), oggi é la piazza maggiore 
della cittá. I n questa piazza si corre i l pallio onde 
venne i n pensiero a Pietro Fanfani (4) che questa 
piazza si chiamasse Campo, perché nella lingua degli 
antichi Siculi era detta campon la piazza ove corre-
vano i cavalli (5). 

Signa (Exima). Comune con antico castello, posto 
sopra un colle, alia sponda sinistra dell 'Arno presso 
Firenze. Dante, dicendo « quel da Signa a, intende di 
parlare di Fazio o Bonifazio dei Mirabuldini, celebre 
per avarizia e baratteria, e fa diré da Cacciaguida 
che lamenta 1' ingrandimento delle mura fiorentine: 

O quanto fóra meglio esser vicinc 
quelle genti ch'io dico, ed al Galluzzo 
ed a Trespiano aver vostro confine, 

che averie dentro, e sostener lo puzzo 
del villan d'Aguglion, di quel da Signa, 
che giá per barattare ha l'occhio aguzzo ! (6) 

(1) TOMMASI, St. di Siena, Vedi (4) Studi e osserva^ioni p, 100. 
AQPARONE, loe. cit. p. 128. (5) V. Diana. 

(2) Purg. X I I I , 124. (6) Par. X V I , 52. V. Jgu-
(3) Purg. X I , 134. glione. 



372 SIGNA - SILE 

I I Loria dice che in Signa furono lavorati per la 
prima volta i cappelli di p a g ] i a ( i ) onde i l Lasta la 
lodo dicendolo nel suo poema « onor del tosco re-
gno » (2). I I Bassermann (3) accenna aH'opinione che 
lo stretto della Pietra Golfolina, presso Signa, fosse 
in origine un canale, per mezzó del quale g l i Etruschi 
avrebbero prosciugato la paludosa pianura florentina; 
ma oggi, egli nota, i l tortuoso corso del fiume atara-
verso i pittoreschi dirupi non consente che s' indovini 
che la mano dell'uomo abbia guidato quell'avvia-
mento. I I Repetti (4) parla del nome Signa, e dice 
non potersi sapere onde trasse origine. Ritiene anti-
chissima la fondazione di questo castello, tenuto contó 
del suo collocamento sullo sbocco di due val l i , cioé 
di quelle del Bisenzio e del Valdarno Fiorentino, ed 
anche perché si trova a capo dell'antico ponte che 
attraversava l ' A r n o fra Firenze e Pisa, prima del se-, 
coló XII, come ancora si crede che esistesse dopo i l 
1000 uno scalo incontro a Signa per trasporto delle 
merci dal porto Pisano a Firenze e viceversa. 

Sile. Fiume che corre ai piedi dei colli della Cas-
sacorba, tra la Brenta e la Piave a distanza di 12 chi-
lometri 'da Treviso, che attraversa accogliendo leaeque 
del Cagnano. Si divide in due rami presso Trepeladdo 
vicino al villaggio di S. Michele del Quarto. I I ru-
scello ad occidente é i l minore, che scorre col nome 
Silancello, contenendosi nel suo álveo naturale, corre 
presso alia Liguria per Torcello, Betrano e Traponti , 
ove si precipita nel mare. I I ruscello occidentale, per 
mezzo di un canale artefatto detto i l Taglio del Sile, 
rettilineo i n gran parte, si getta nell'alveo abbando-
nato dalla Piave, correndo dal nord-ovest, a sud-est 
fino al villaggio detto Cavazucche, gittandosi poi nel 
mare a 83 chilometri di lunghezza e m . 28 a 53 di 
larghezza nelle magre e 62 a 84 nelle piene. Dante 

(1) LORIA, L'Italia nella D. C. (3) Orme di Dante, p. 72. 
(2) Cappello di Paglia. Foema.. (4) Dii(, Geogr. ecc. 
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nomina i l Sile accennando a Treviso, dove si con-
giungono insieme i l Sile e Cagnano: 

E dove Sile a Caguán s'accompagna, 
tal signoreggia e va con la testa alta, 
che giá per lui carpir si fa la ragna ( i ) . , 

Dante accenna qui a Ricciardo da Camino, figlio 
del Imon Gherardo (2), cui successe nel capitanato di 
Trevig i , ucciso a frode, secondo alcuni, i l 5 aprile 
del 1312, secondo al tr i del 1313. 

SimifontioSemifonte o Castelloin Va l d'Elsa 
sul poggio di Pratomagno. Questo castello appartenne 
ai conti Alber t i di Vernio, ai quali ne venne confermato 
i l possesso dall ' imperatore Federico I con diploma di 
Pavia del 10 agosto 1164. Nel 1202 i Fiorentini mos-
sero contro Semifonte, guidati da Paganello dei Por-
cari. I Semifontesi resistettero eroicamente, ma poi 
dovettero arrendersi. 

I I castello fu raso al suolo e fu decretato che nes-
suno potesse fabbricare in Pratomagno ove sorgeva. 
Con tutto ció i conti Maghinardo e Rainaldo, figli 
del conté Alberto di Vernio, ch'ebbe i l privilegio da 
Federico I , si riservarono nella divisione dei posse-
dimenti della Contea, fatta nel 1209, i d i r i t t i sopra 
Semifonte e SüH'antica Pieve di S. Lazzaro a L u -
cardo (3). 

Dante accenna a Semifonte per deplorare l ' ingran-
dimento di Firenze, peí convenire i n essa le persone 
del contado. 

Cacciaguida parlando deU'antica Firenze, ricorda 
i l castello di Semifonte: 

Tal fatto é florentino, e cambia e merca, 
che si sarebbe volto a Simifonti, 
lá dove andava rayólo alia cerca (4). 

A i tempi di Dante, i l castello di Semifonte non 
esisteva p iü ; ma Dante lo fa ricordare da Cacciaguida 

(1) Píir. I X , 49. (3) REPETTI, D i ^ . Geogr. ecc. 
(2) Purg. X V I , 124. (4) Par. X V I , 61. 
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che poteva averne notizia nel l 'e tá sua. Notiamo an
cora che Dante dice « Simifont i» non per licenza di 
rima, ma perché si chiamava cosi e cosi scrisse in 
prosa Giovanni Vi l lan i ( i ) . 

Pare che Dante alluda a persona particolare, come 
ad alcun dei Sera ch'erano in S. Donato in Pací , 
assoldati dai semifontesi contro i fiorentini, o a uno 
de' Pi.tti, ma non si puo conoscere con certezza chi 
volesse morde ré (2). 

Simoenta, latino Simáis, greco Simoeis, oggi 
Mendes, piccolo hume della Troade nell 'Asia Minore. 
Aveva origine dal monte Ida (3) e scorreva presso 
la cittá di Troia (4) precipitando poi nello Xanto o 
Scamandro, col quale andava a confondersi n e l l ' E l -
lesponto, presso i l promontorio di Sigeo. 

Questo fiume é celebre, perché é nominato da an-
t ichi poeti e perché vicino ad esso si compirono grandi 
fatti di guerra (5). Dante, facendo ricordare da Giu-
stiniano i trionfi dell'aquila per mezzo di Cesare, r i 
corda Simoenta: 

Antandro e Simoenta, onde si mosse. 
rivide, e lá dov'Ettore si cuba, 
e mal per Tolommeo poi si riscosse (6). 

Sinigaglia, latino Sena Gallica, greco Sena Gal-
lica (7). Cittá dell 'I talia céntrale, posta alia toce della 
Misa sull 'Adriatico. I Galli Senoni, sei secoli prima 
dell 'Era volgare, quando ebbero in parte i l tratto di 
paese, circoscritto daU'Apennino, dall 'Adriatico, dal-
l 'Esino e dall 'Isauro, devastarono con ferro e con 
fuoco le cittá m ú r a t e umbro-etrusche, nelle quali s'av-
vennero stanchi della vita nómade , ed edificarono 
una cittá i n forma di villaggio sulle arene maritt ime 
chiamandola Sena e la fecero loro metrópol i . 

(1) Cron. V, 30. V. NANNUCCI, (5) 'LUCAN. Farsaglia, I X , 950. 
Nonti, 208-210. (6) Par. V I , 67. 

(2) V. SCARTAZZ., Com, (7) PLIN. I I I , 113. TOLOM. 
(3) OMERO, X I I , 22. I I I , 1, 2. FORBIGER, At l . Geogr. 
(4) Loe. cit. V, 774. 2" ediz. I I I , 439. 
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Nei 300 anni del dominio Senone questa cittá fu 
molto ricca e potente, ma coll'assassinio dei prigioni 
fatto nella giornata d'Arezzo, i Senoni eccitarono alia 
vendetta i Romani, che fecero di essi grande strage 
in Sena. I vinci tor i avrebbero anche distrutta la cit tá 
se, presi dalla bellezza del luogo, non avessero stabilito 
di porre i v i una colonia mari t t ima. L iv io Salinatore 
prese campo in Sinigaglia costruendo nel Cesano le 
trincee(delle quali si trovano ancora g l i avanzi) mentre 
i l condottiere cartaginese era nel Metauro. 

L'armata sinigagliese si distinse per l'affetto verso 
Roma. I n mezzo alie discordie c iv i l i , dopo i l passaggio 
del Rubicone, Cesare non ent ró mai nelle sue mura. 
Quando Alarico distrusse la cittá, i Sinigagliesi si 
rifugiarono nelle prossime colline, né tornarono al-
l 'antica sede se non dopo 1'invito dei capitani di Giu-, 
stiniano. Quindi Sinigaglia fu dominata da Astolfo e 
appresso alie vittorie dei Franchi, affidatasi al pon-
tefice Adriano I , fu compresa nella Pentapoli, ch'era 
governata dai magistrati di Fano. I Saraceni non fu-
rono meno funesti a Sinigaglia che ad Ancona, onde 
i cittadini di essa cercarono scampo fra i colli , e fab-
bricarono Montalboddo, colonia di Sinigaglia. 

Gregorio I X fu largo di concessioni alia cittá che 
crebbe mano mano di abitanti, e venne costruita a 
sua difesa una muraglia ed una cittadella che poi i 
Malatesta munirono di valido presidio (1 ) ; per altro 
questo avviamento non fu di lunga durata. Oggi Si
nigaglia é una tranquilla cittá animata soltanto nel 
tempo dei bagni (2). 

Dante ricorda Sinigaglia per daré giudizio della 
caducitá delle cose umane, paragonando Tantico splen-
dore della detta cittá al successivo suo decadimento. 
Egli vuole|mostrare che tutte le cose umane portano 

(1) LORIA, L'Italia nella D, C. 
(2) BASSERMANN, Orm«í2¿-DaMíe, p. 
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seco celato i l germe della morte, i l quale si manifesta 
piü ráp idamente neU'uomo: 

Se tu rigu.-irdi Luni ed Urbisaglia 
come son ite, e come se ne vanno 
di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, 

udir come le schiatte si disfanno 
non t i parra nuova cosa, né forte, 
poscia che le cittadi termine hanno ( i ) . 

Sion, monte al sud-ovest di Gerusalemme, sul 
quale era i l castello di Davide; per alcuni archeo-
logi la stessa cittá di Davide. 

Dante nomina Sion per farsi spiegare da Vi rg i l io 
1' impressione ch'egli ha, vedendosi girare i l solé dalla 
parte di settentrione nella salita del primo balzo del 
Purgatorio: 

Gli occhi prima drizzai a' bassi l i t i : 
poscia gli alzai al solé, ed ammirava 
che da sinistra n'eravam feriti. 

Ben s'avvide i l poeta, che io stava 
stupito tutto al carro della luce, 
ove tra noi ed aquilone intrava. 

Ond'egli a me: «Se Castora e Polluce 
fossero in compagnia di quello specchio, 
che su e giü del suo lume conduce, 

«tu vederesti ¡1 zodiaco rubecchio 
ancora all'Orse piú stretto rotare, 
se non uscisse fuor del cammin vecchio. 

« Come ció sia se i l vuoi poter pensare, 
dentro raccolto immagina Sion 
con questo monte in su la térra stare 

« si, che ambedue hanno un solo orizon, 
e divcrsi emisperi; onde la strada, 
che mal non seppe carreggiar Fcton, 

« vedrai come a costui convien che vada 
dall'un, quanto a co'ui dall'altro fianco, 
se l'intelletto tuo ben chiaro bada» (2). 

Siratt i , latino Sometes, monte Soratte (3) oggi 
S. Oreste o di 5. Silvestro, nella Sabina, non molto 
lontano da Roma, sulla riva del Tevere. Anticamente 
era i v i un templo d 'Apollo, i cui sacerdoti, secondo 
i l mi to , camminavano in un giorno stabilito con i 

(1) Par. X V I , 73. V. Chiusi. (3) V. Oraiio, 1 Carminum, 
(2) Purg. I V , 55. 1, 9, v. 2. 
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piedi nudi sopra i carboni accesi. Si na r ró nel medio 
evo che Costantino, essendo infermo di lebbra, ebbe 
consiglio da' medici di fare un bagno di sangue di 
bambini, ma che avvisato i n sogno da s. Pietro, si 
volgesse a s. Silvestro pontefice ahora nascosto nel 
monte Soratte per timore delle passate persecuzioni 
contro i cristiani, che lo guar í dalla lebbra. 

Dante accenna a questo racconto leggendario quando 
fa narrare da Guido di Montefeltro i l consiglio chie-
stogli da Bonifacio V I I I per ottenere i l trionfo su i 
Colonnesi,coirespugnazione dell'agguerritaPalestrina, 
feudo degli stessi: 

Ma come Costantin chiesc Silvestro 
dentro Siratti a guarir dalla lebbre 
COSÍ mi chiese questi per maestro, 

a guarir della sua superba febbrc ( i ) . 

Soddoma o Sodoma, metrópol i della Penta-
poli, nella quale Lot, ñipóte di Abramo, d imoró per 
alcun tempo (2). 

Indignato Iddio per le colpe degli abitanti di quella 
cittá e de' luoghi vicini , m a n d ó fuoco dal cielo che 
inceneri oltre Sodoma, Gomorra, Seboim e Adama (3). 
Queste cittá erano poste in terri torio assai fertile che 
ricordava per ameni tá , i l Paradiso terrestre; ma dopo 
la punizione, i l luogo cambió di aspetto e i l mare 
Morto, ossia i l lago di Sodoma, e anche lago Asfal-
tide, si distese nelle pianure, prima fiorenti. Sembra 
che Sodoma fosse collocata in luogo piü meridionale 
delle altre cittá, perché vuolsi che fosse vicína alia 
cittá di Segore, oltre 1' angolo meridionale del Mar 
Morto (4). Dante ricorda Sodoma la prima volta, per 
i peccatori del settimo cerchio infernale, luogo di 
pena per i violenti contro natura: 

E pero lo minor girón suggella 
del segno suo e Sodoma e Caorsa, 
e chi, spregiando Dio, col cor favella (5). 

(1) / « / . X X V I I , 94. (4) CALMET, Dit. bibl. 
(2) Gen. X I I I , 12, 1-,. (5) Inf. X I , 49. 
(3) Loe. cit. 19. 
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Dante nomina nuovamente questa perversa cittá 
per gl ' incontinenti che sonó puniti nel settimo cerchio 
del Purgatorio: 

Tostó che parton 1' accogHenza árnica, 
prima che i l primo passo l i trascorra, 
sopragridar ciascuna s'affatica, 

la nueva gente : « Soddoma e Gomorra » 
e Taltra: « Nella vacca entra Pasife, 
perché i l torello a sua lussuria corra» ( i ) . 

Finalmente nomina Sodoma, quando si fa diré da 
Guido Guinicelli chi siano quelli che incontra nel set
t imo cerchio del Purgatorio: 

Pero si parton « Soddoma » gridaudo, 
rimproverandp a se, com'hai udito, 
ed aiutan I'arsura vergognando (2). 

Sorga, francese Sorgue, piccolo hume che mette 
foce nel Ródano a tre o quattro miglia di distanza 
da Avignone. I v i presso, diraoró i l Petrarca. 

Dante fa nominare Sorga da Cario Martello, per 
circoscrivere i confini della Provenza: 

Quella sinistra riva che si lava 
di Ródano, poi ch 'é misto con Sorga 
per suo signore a tempo m'aspettava (3). 

Spagna. Stato dell 'Europa meridionale, com
posto nella massima parte dalla penisola Ispanica 
dall'arcipelago delle Baleari nel Medi ter ráneo e dal-
l'arcipelago delle Ganarle, sulla costa occidentale del-
1'Africa (4) . 

Stige, latino Styx dal greco Styx, Stigos, che si
gnifica « orrido » e « spaventoso ». É i l secondo dei 
fiumi infernali. I poeti antichi dicevano che Stige cin-
geva sette volte l'abitazione dei mor t i e varcato una 
volta questo fiume, era impossibile i l r i torno. G l i Dei 
giuravano per lo Stige, e questo era i l piü grave loro 
giuramento. Le acque infernali di Stige empiono tutto 
i l quarto cerchio e formano una palude nella quale 

(1) P«r¿r. X X V I , 37. (3)'Par. VIII , -S8. 
(2) Purg. X X V I , 79. (4)"'5V- hpagna'. 
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sonó immersi gl ' i racondi . Dante si fa diré da V i r 
gilio cosi: 

Una palude fa, che ha nome Stipe, 
questo tristo ruscel, quando é disceso 
al pié delle maligne piaggie grige ( i ) . 

Dante nomina anche Stige quando fa passare sulle 
acque di questo i l messaggero celeste: 

Vid' io piü di mille anime distrutte 
fuggir cosi dinanzi ad un che al passo 
passava Stige con le piante asciutte (2). 

Fa anche parola di Stige, quando tocca del l 'or i 
gine dei fiumi infernali, che s' ingrossano per le la
grime, sgorganti dai forami del colosso di Creta: 

Ciascuna parte, fuor che l'oro, é rotta 
d'una fessura che lagrime goccia, 
le quali accolte foran quella grotta. 

Lor corso in questa valle si diroccía: 
fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; 
poi sen van giü per questa stretta doccia 

inñn lá ove piu non si dismonta (3). 

Fa cenno anche di Stige quando mostra i l luogo 
ove sonó immersi gl ' i racondi ( 4 ) : 

Ed io, che di mirar mi stava inteso, 
vidi gente fangose in quel pantano 
ignude tutte e con sembiante ofifeso (5). 

Ricorda Stige quando si fa daré ragione da V i r 
gilio delle fiammelle che guizzano sulla torre presso 
i l luogo degl ' iracondi: 

Ed egli a me: « Su per le sucide onde 
giá scorger puoi quello che s'aspetta, 
sfe i l fummo del pautan non t i nasconde » (6). 

Allude anche a Stige indirettamente, quando fa 
udire i l romore delle acque di questo hume all 'ap-
pressarsi del messo celeste: 

E giá venia su per le torbid' onde 
un fracasso d'un suon pien di spavento, 
per cui tremavano ambedue le sponde, 

(1) Inf. V I I , 106. gli antichi che dicono sommersi 
(2) Inf. I X , 79. in quest'acqua gli accidiosi. 
(3) Inf. X I V , 112. (5) Inf. V I I , 109. 
(4) Lo SCARTAZZINI sta con (6) Inf. V I I I , 8. 
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non altrimenti fatto che d'un vento 
impetuoso per gli avversi ardori, 
che fier la selva, e senza alcun rattento 

l i rami schianta, abbattc e porta fuori: 
dinanzi polveroso va superbo, 
e fa fuggir le fiere e l i pastori ( i ) . 

Dante ha tolto ¡1 concetto dello Stige dalla m i 
tología e specialmente áalVEncide di Vi rg i l io (2). 

T a b e r n i c c h o T a m b e r n i c c h . Forse i l monte 
lavornik o i l monte degli Aceri , che e prossimo a 
Adelsberg nella Carniola. Questa é 1' opinione del 
Bassermann (3) e anche la nostra opinione, ma 110-
tiamo per varietá di notizie anche le op'nioni di al-
t r i , Chi vuole che qui si t ra t t i d'un monte dell 'Ar-
menia (4) o d'un altro della Dalmazia (5), chi d'un 
monte della Slavonia (6). Venne puré confuso con la 
Fruske, Gora presso Tavanik (7) . Dante nomina i l 
Tabernicch per indicare la durezza della ghiacciaia 
del lago di Cocito: 

Che, se Tambernicch 
vi fosse su caduto, o Pietrapana 
non avria pur dall'orlo fatto cricch (8). 

T a g l i a c O Z Z O , piccola cittá della provincia di 
Aquila ai piedi di un monte, presso le sorgenti di 
Salto o Imele, al principio d'una via che conduce 
ad Avezzano sul lago di Fucino, detta via Romana. 
Fu fondata dai Goti nel v secólo e quindi divenne 
feudo de' Longobardi e poi fu occupata dai Nor-
manni, i quali fecero del Napolitano un regno inAi-
pendente, di cui Tagliacozzo seguí le sorti (9). Presso 

(1) Inf. I X , 64. (5) VELLUTELLO, Com. 
(2) V I , 326. (6) JACOPO DEI.I.A LANA, Com. 
(3) BASSERMANN,OrmeíW-Dflíí/c, (7) V. Filalelc. 

e seg. (8) Inf. X X X I I , 28. 
(4) BUTI, Com. (9) LORIA, L'Italia nella D. C. 
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Tagliacozzo i l 23 agosto del 1268 Corradino fu scon-
fitto, e venne disfatta la potenza degli Svevi. 

_ Dante ricorda Tagliacozzo per la battaglia onde 
gl i Angio in i furono fatali agli Svevi: 

Se s'adunasse ancor tüfta la gente 
che giá in su la Fortunata térra 
di Puglia fu del suo sangue dolente 

per l i Troiani, e per la lunga guerra 
che delle anella fe' si alte spoglie, 
come Livio scrive, che non erra, 

con quella che sentí di colpi doglie 
per contrastare a Roberto Guiscardo, 
e l'altra i l cui ossame ancor s' accoglie 

a Ceperan, lá dove fu bugiardo 
ciascun Pugliese, e lá da Tagliacozzo 
ove senz' arme vinse il vecchio Alardo; 

e qual forato suo membro, e qual mozzo 
mostrasse, d'aequar sarebbe nulía 
al modo della nona bolgia sozzo ( i ) . 

Dalle alture di Tagliacozzo, discesero le squadre 
di Corradino e sbaragliarono con impeto le due prime 
linee deU'armata di Cario d 'Angió , schierate dietro 
i l Salto. Ma appena nell ' impeto della supposta v i t -
toria, s'erano sbandate le truppe tedesche, l 'Angio ino 
adunó i l forte della cavalleria provenzale, che per 
consiglio del vecchio guerriero Alard de Valery ayea 
tenuto in serbo, e lo fece irrompere sui nemici e 
mu tó la vi t tor ia di Corradino i n disfatta. Sulla strada 
che traversa i l Salto, si veggono ancora i ruderi 
della badia di S. María delle Vit tor ie , che Cario d ' A n 
gió fece erigere, da Nicoló Pisano, in memoria del 
trionfo, ottenuto da lu i sulla potenza Sveva (2). 

Tagl iamento , hume del declivio véne to , che 
ha origine dal monte Mauro nelle A l p i Carniche, e . 
prende tal nome quando alie falde di detto monte 
si uniscono la Stabia e la Torre. Esso, scendendo dalle 
A l p i Carniche, piega da maestro a scirocco fino a 
Tolmezzo, poi volge a levante, ove passa presso Ven-

(1) Inf. XXVIII, 7. 
(2) BASSERMANN, Orme ¿i Dante, 267. 
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soné, accoglie i l fiume Pella e finalmente, volto ad 
ostro traversa i l Fr iu l i , toccando i borghi Osopo, Va l -
vasone e Latisana, sboccando nell 'Adriatico fra le la-
gune di Maraño e Caorle. 

I principali suoi affluenti sonó i l Dumicio, i l 
Decano, i l Buté e i l Pella. Dante nomina i l Taglia-
mento per far determinare da Cunizza da Romano i 
confini della Marca Trevigiana: 

A ció non pensa la turba presente, 
che Tagliamento ed Adice richiude, 
né per esser battuta ancor si pente (1). 

T a l a m o n e , castello con porto ch' é di fronte 
al promontorio Argentaro, ossia promontorio di Ta
lamone. I I castello é sopra una rupe che s' inoltra 
nel mare e che dal lato di ponente giova di sprone 
al suo antico porto. Nel medio evo fu innalzata una 
torre nella parte oriéntale del porto, posta fra Tala
mone e la foce della fiumana Osa, oggi detta Tala-
monaccio. I I castello é circondato di mura con rocca 
sottostante. I I porto, sebbene potesse un tempo acco-
gliere n'avi sbattute dalla fortuna del mare, oggi é 
talmente ingombro di rena e dighe, che difficilmente 
v i possono approdare le barche minor i (2). É incerta 
l 'origine di tal nome. Ferdinando Carchidio (3) e-
sclude derivasse tal nome da un certo Telamone com-
pagno degli Argonauti , come opina Diodoro Siculo, 
o da un Talamone troiano, secondo la sentenza del 
Volterrano. Costui crede che Telamone o Talomone 
derivi dal verbo caldeo-siro « t e l a m » cioé opprimere, 
dirimere, verbo che s'addice all'opera dei Corsari. Dis-
sente da costui i l Lanzi (4) che tiene tal nome venisse 
dall ' incurvatura del porto. Che i l nome di Talamone 
traesse da origine etrusca opinano Polibio, Strabone, 
Diodoro Siculo, Tolomeo, Plutarco, Plinio e Pom-

(1) Par. I X , 43. nuovo Talamone. 
(2) REPETTI, Di%. Geogr. (4) Saggio di lingua etrusca, 
(3) Memorie stor. dell'antico e v. I I . 
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ponió Mela. Si fa menzione di Tal amone da Fabio 
Pittore verso gl i anni 528 e 529 di Roma, quando 
non molto lontano da esso avvenne una battaglia 
fra un'orda immensa di Galli e gl i eserciti r iun i t i 
dei due consoli romani C. A t t i l i o Rególo e L . Emi l io 
Papo. Deve anche rammentarsi la spedizione ma-
r i t t ima piü grande di Talara one, avvenuta ventisette 
anni avanti l 'éra volgare, quando v i approdó Caio 
Mario, reduce dall 'Africa i n Italia per combatiere 
contro Silla. L'anno dopo Lucio Domizio Enobarbo, 
senatore di Roma, spediva dai porti di Subcasa e di 
Talamone navi á r m a t e contro i Marsigliesi. Per molto 
tempo non si ha notizia di Talamone che viene r i -
cordato di nuovo nel 1300, quando i l castello e i l 
porto di Talamone erano venuti in possesso dei mo-
naci della hadia di Mont 'Amiata . Quindi Talamone 
fu conquís ta lo da alcuni ribelli d i Siena, favorevoli 
ad Ar r igo V I I , onde i l podestá della repubblica se-
nese, i l 4 novembre del 1312 poté condannare a 
morte coloro che si erano impadroniti della rocca di 
Talamone (1). 

1 Fiorentini nel 1356 chiedevano ai Senesi di 
stabilire in Talamone le fattorie del coraraercio di 
Firenze (2). I Senesi speravano nel possedimento di 
Talamone, venuto ad essi dopo i l dominio dei mo-
naci di Mont 'Amiata , non come porto di guerra 
ma solamente come porto di coraraercio (3). Tut ta-
via serabra non doversi negare che i Senesi iraraa-
ginassero nell'acquisto di Talamone una certa loro 
futura grandezza navale, non solo per ragione di 
commercio, come accennammo, nía anche per otte-
nere un posto qualunque fra le altre potenze marit-
time (4) . Essi si fecero trasportare da uno spirito d ' i n -
trapresa non opportuno né pratico, sapevano che i 

(1) REPETTI, loe. cit. Siena, p. 71. 
(2) LORJA, L'Italia nellaD. C. (4)BASSERMANN,OÍ-)BÍÍ¿¿Z>ÍI«/C, 
(3) B. ACUIARONE, Dante in p. 308. 
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Genovesi e i Pisani non l i avrebbero abbandonati in 
pace, quindi si lasciavano lusingare da una lontana 
aspirazione strategica del loro Talamone. Ma tutto 
congiurava contro di essi, anche la malaria del luogo; 
nondimeno gl i sforzi dei Senesi in tale acquisto, fu-
rono degni di popólo generoso (1), ma questi sforzi 
non parvero tali a Dante, che é da credere fosse i n 
Siena quando avvenne i l contratto di acquisto (2), 
indi la famosa terzina, nella quale sona la voce di 
Sapia, invidiosa de'suoi concittadini: 

Tu )i vedrai tra quella gente vana 
che spera in Talamone, e perderágli 
piü di speranza che a trovar la Diana (3). 

Fra gli scritti piü importanti interno a Talamone 
é da notarsi quello di Luciano Banchi e fra i docu-
menti piü notevoli, quello riferito dallo stesso Banchi 
che ha per t i t o lo : Trattato d i commercio ira Firen^é 
e Sietia nel 1311. Questo documento é da preferirsi 
agli al tr i perché se é vero che Dante scrivesse i n 
quell'anno la seconda cántica, é da tenersi che le 
cessate speranze dei Senesi su Talamone g l ' ispiras-
sero 1' irónica terzina (4). 

T a m i g i latino, Tamesis e Tamesa, hume princi-
pale dell ' Inghilterra, sia per la copia delle acque, sia 
per la lunghezza del corso, sia per vivacitá del com
mercio. Ha origine presso le frontiere di W i l t e Glo-
chester, passa per Oxford, accoglie i l Charwell, e poi 
si dirige all'est e giunge a Londra passando per 
Windsor, Hampton, Richmond, Brentford e Chelsea. 
Da Londra poi per Deptford, Greenwich c altre cittá 
viene a Gravesend, e precipita nel mare del nord a 
70 chilometri da Londra, 

Dante nomina i l Tamig i per ricordare Guido di 
Monforte, audace uccisore nel templo di Viterbo di 
Ar r igo di Riccardo di Cornovaglia, per vendicare 

(1) Bullettino iella Societá se- (3) Purg, X I I I , 151. 
nese, anno 1863, fascicolo I , (4) V. Bullettino della Societá 

(2) ACTUARONE, loe. cit. senese, anno 1805, fascicolo I . 
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Simone, di Monfort suo padre, che era stato giusti-
ziato a Londra per delitto (1) . 

I I truce fatto avvenne durante i l conclave che fu 
tenuto a Viterbo dopo la morte di Clemente I V e 
la chiesa ove accadde l'uccisione, pare fosse quella 
di S. Silvestre, detta oggi del Gesü, come notano i l 
Vellutello (2) e i l Montematre (3) . 

I fratelli di Ar r igo fecero portare la salma del-
l'ucciso a Londra nel celebre monastero di West-
minster, luogo di sepoltura dei re d' Inghilterra (4). 
Nella cappella che accoglie le tombe dei monarchi 
inglesi, si vede la statua di Ar r igo , scintillante d'oro 
che tiene con la destra una coppa, nella quale é i l 
cuore imbalsamato, cui sovrasta un coltello in segno 
dell'uccisione, e con l 'al tra sorregge una scritta con 
queste parole: Cor gladio scissum do cui consangui-
neus sum, cioé ad Edoardo suo fratello. 

Dante allude a questa statua che é fra le tombe 
reali di Westminster, quando si fa mostrare da Nesso 
l 'ombra di Guido di Monfort: 

Mostrocci un'ombra dall'un canto sola, 
dicendo : <c Colui fesse in grembo a Dio 
]or cor che in sul Tamigi ancor si cola » (5). 

Cola vale venerare, perché la voce deriva dal ca
leré latino che significa venerare, o dalla voce colar 
provenzale che ha lo stesso significato. Da questa opi-
nione dissenti Lu ig i Biondi (6) i l quale credette do-
versi leggere non cola ma gola, derivante dal verbo 
golare che significa desiderare, verbo usato dallo stesso 
Dante a proposito di Salomone: 

La quinta luce, ch' é tra noi piü bella 
spira di tale amor, che tutto i l mondo 
laggiü ne gola di saper novella (7). 

(1) G. VILLANI, V I I , 39. V. Siudi Danteschi, I , 219. 
TOLOM. DA LUCCA; M t R A T O R i , (2) Com. 
Script. X I , 1164, 1195 e seg.; (3) Cron. 
R o T O N D i , Guido di Monfori: una (4) BENV. DA IMOLA, Com. 
pagina del secólo di Dante; gior. Inf. X I I , 118. 
del Centenario, p. 398; FERRAZZI, (6) Gior. Are. dicembre 1827. 
Manuale Dantesco, V, 323 ; miei (7) Par. X, 109. 
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Ma siamo alie solite questioni che lasciano i l 
tempo che trovano. Per ora teniamoci a l l ' opinione 
comune, cioé che cola abbia origine del verbo colere 
o venerare. 

T a n a i . Fiume della Russia che ha la sua foce 
nel mare d 'Azow, oggi chiamato Don, che sta sul 
versante meridionale del vastissimo impero. Prima 
scorre per una fertile regione e passa presso Voronei. 
Quindi , avvicinatosi un poco al Volga, se ne allontana, 
e traversa una pianura abitata dai Cosacchi. Final
mente giunge a Novo Teherkask, capoluogo dei Co
sacchi del Don; fa tutto questo corso prima di ca-
dere nel l 'Azow. I I suo principale confluente é i l 
Donetz che traversa la provincia dell ' Ucrania. Dante 
nomina i l Tanai quando vuole daré idea della du-
rezza della ghiaccia infernale, prendendo esempio da ' 
diversi fiumi indurati dal gelo : 

Non fece al corso suo si grosso velo 
di verno la Danoja in Ostericch, 
né Tanai lá sotto i l freddo cielo, 

com' era quivi. Che, se Tambernicch 
vi fosse su caduto, o Pietrapana 
non avrá pur dell'orlo fatto cricch ( i ) . 

T a r p e i a , i l Tarpeius mons, rocen Tarpea. La 
vedetta del Campidoglio. Numa Pompilio, per ren-
dere sicura la parte della cittá di Roma che era 
fuori del Palatino, eresse un recinto di mura nel 
quale chiuse i l colle Capitolino. Questo colle aveva 
due sommitá divise da una piccola valle, detta I n -
termonzio, dove Romolo aveva dischiuso un asilo 
per i fuorusciti delle contrade vicine, per rendere piü 
popolosa la cittá. La punta o cima di ponente che 
prima era detta Sasso di Carmenta e Saturnio, formó 
quindi la rocca Capitolina, o cittadella detta Tarpeia. 

Da questa rupe, che ebbe nome da una vestale 
chiamata Tarpeia, si gettavano, secondo la legge 
delle dodici tavole i t radi tor i della patria. Secondo 

( i ) Inf. X X X I I , 25. 
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Lucano, Giulio Cesare, tornato da Brindisi, dopo la 
vit toria su Pompeo, voleva impadronirsi del tesoro 
di Roma, che era custodito nella rupe Tarpea, peraltro 
Metello v i si oppose. Peró fu inutile i l rifiuto del 
tribuno della plebe, perché Aurelio Cotta g l i tolse 
l'ufficio di custode del tesoro che fece aprire a forza. 
Quindi Dante per daré idea dello stridore nello schiu-
dersi la porta del Purgatorio, ricorda Metello dopo 
la cui espulsione, si apri ruggendo la porta dell'erario 
di Roma: 

E quando fur ne' cardini distorti 
gli spigoli di quella regge sacra, 
che di metallo son sonanti e forti, 

non rugghió si, né si mostró si acra 
Tarpeia, come tolto le fu ¡1 buono 
Metello, per che poi rimase macra ( i ) . 

T a r t a r i a , si estende all'est del Caspio e intorno 
al lago di Ara l . Ha per cittá principali Bukara, Sa-
markand e Kiva . Anticamente faceva parte della 
Scizia di qua dal Limao e fra i popoli che 1' abita-
rono si distinsero i Massageti. Nel medio evo, la 
Tartaria fu centro della potenza di Tamerlano e di 
lá appunto uscirono i Turchi , g l i U n n i ed al tr i po
poli a devastare 1' Europa. 

A l tempo di Dante i T a r t a r í e i Turch i avevano 
grande valore nel tessere drappi. Onde i l poeta no
mina i Ta r t a r í per questa loro abilitá, per parago-
nare lo screziamento della pelle di Gerione al la-
vorío di uno dei loro drappi: 

Con piü color, sommesse e soprapposte 
non fér mai drappo Tartari né Turchi, 
né fur tai tele per Aragne imposte (2). 

T e b e . Una delle cittá piü antiche ed importanti 
della Grecia, sia nei lontani e nebulosi tempi mi t ic i , 
sia negli storici. Posava sopra una pianura, tra i l pic-
colo lago di Irice a settentrione e una giogaia di , 
mont i bassi ad austro. La sua Acropoli era detta 

(1) Purg. I X , 133. (2) Inf. X V I I , 16. 
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Rocca Cadmea perché si riteneva che fosse opera di 
Cadmo e dei Fenici condotti da lu i . Per la favola la 
cittá sarebbe stata fortificata da Zeto e Anfione, i l 
mágico suonatore di lira che avrebbe con la potenza 
della música mosse le pietre per formare i l muro di 
difesa. 

Prima délla guerra di Trola , Tebe venne contúr
bala dalla gara fra Eteocle e Polinice, figli di Edipo, 
gara a cui presero parte sette re con i loro eserciti, 
detta perció la guerra dei Sette a Tebe. V i morirono 
Eteocle e Polinice ed anche i sette re. Ma i figli di 
questi, detti Epigoni, rinnovarono le contese per ven-
dicare i genitori e quindi nuove stragi e nuovi con-
flitti che forse le impedirono di prendere parte alia 
guerra di Trola. Pare pero che presto risorgesse, 
perché Omero la dice Tebe dalle sette porte 6 dalla 
ricca pianura. Benché poi distrutta da Álessandro e 
quindi da Demetrio Poliorcete, tornó a vita ed ebbe 
molta parte nelle vicende di Grecia. Prima la dominó 
un governo regio, che poi si volse in oligarchia e 
democrazia. Fu gloriosa per armi sotto Epaminonda 
e Pelopida. Diede i natali a Pindaro, fu decórala, se-
condo Pausania, di mo l l i sacri monumenti, dei quali 
non restaño che squallide ruine. Silla pr ivó Tebe di 
molto terreno e la ridusse a piccolo villaggio, poi essa 
si riebbe, sebbene combattuta, prima dai Bulgari, poi 
dai Romani; infine decadde interamente. Dante la no
mina come cittá di Bacco, quando fa narrare da V i r 
gilio l 'origine di Mantova e g l i fa diré che Manto 
venne alia cittá di Bacco: 

Poseía ehe i l padre suo di vita uscio 
e venne serva la eittá di Baeo 
questa gran tempo per lo mondy gio ( i ) 

Poi nomina Tebe a proposito di Capaneo, uno dei 
sette re della celebre battaglia. Capaneo é accennato 
a Dante da V i r g i l i o : 

( i ) Inf. X X , 58. 



Poi si rivolse a rae con maggior labbia, 
dicendo: « Quel fu l'un de' sette regi 
che assiser Tebe; ed ebbe e par ch'egli abbiá 

Dio in disdegno, e poco par che i l pregi, 
ma, come io dissi lui, l i suoi dispetti 
sonó al suo petto assai debiti fregi» ( i ) . 

Accenna nuovamente a Tebe quando paragona la 
superbia di Caco con quella di Capaneo: 

Per tutti i cerchi dello inferno oscuri 
non vidi spirto in Dio tanto superbo, 
non quel che cadde a Tebe giü da' muri (2). 

Nomina anche Tebe quando ricorda le furie di Troia 
e di Tebe, per ntrarre i l fiero combattimento delle 
ombre di Giovanni Schicchi e di M i r r a : 

Ma né di Tebe furie nc troiane 
si vider mai in alcun tanto crude, 
non punger bestic, non che membra umanc, 

quand' io vidi in duc orabre sniorte e mide 
che mordcndo correvan di quel modo 
che i l porco quando del porcil si schiude (3). 

Torna a nominare Tebe quando invoca Taiuto delle 
muse peí suo canto, ricordando Anfione, che al suono 
della lira costruiva le mura di Tebe: 

Ma quelle donne aiutino i l mió verso 
che aiutáro Anfione a chiuder Tebe, 
si che dal fatto il dir non sia diverso (4). 

Fa paragonare dal conté Ugolino, Pisa a Tebe, 
perché la crudeltá usata dai Pisani contro i l conté e 
la sua discendenza richiamavano le atrocha commesse 
a Tebe contro la stirpe di Cadmo. 

Innocenti faceva l'etá novella, 
novella Tobe, Uguccione e il Brigata 
e gli altri dúo che il canto suso appella (5). 

Si fa cenno da Dante di Tebe a proposito di Stazio 
nel ricordarne La Tebaide, nella quale i l poeta latino, 
narra i n dodici canti la guerra Tebana fra i figli di 
Edipo. Dante cita anche quest'opera dal t i tolo di The-

(1) Inf. X I V , 6 j . (4) Inf. X X X I I , 10. 
(2) Inf. X X V , 13. (5) Inf. X X X I I I , 88. 
(3) Inf. X X X , 22. 
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huidos nel Convito ( i ) col t i tolo di « Tebana storia » 
e di « Storia di Tebe » nello stesso Convito (2). 

I I poeta si fa diré cosi da Stazio: 
Stazio la gente ancor di lá mi noma : 

cantai di Tebe e poi del grande Achille, 
ma caddi in via con la seconda soma (3). 

Si fa poi narrare dal medesimo Stazio ch'ebbe i l 
battesimo prima di scrivere, o prima di condurre a 
termine la Tebaide: 

• E pria ch'io conducessi i Greci ai fiumi 
di Tebe, poetando, ebb' io battesmo, 
ma per paura chiuso Cristian fumi (4). 

T e v e r e , latino Tiber, Tiberis. Uno dei princi
pan fiumi d ' Italia dopo i l Po e l 'Adige. Ha origine 
dai fianchi del monte Fumaiolo, non lontano dalla 
foce del l 'Arno e bagna i l piü vasto hacino dell ' Italia 
peninsulare. Sul principio la sua corrente é rápida e 
impetuosa, ma poi si rende meno irrompente e piü 
placida. I I Tevere, ingrossato nel suo corso da molt i 
confluenti, giunge al mare, sboccando per due canali 
che cingono 1' Isola Sacra. I I boreale, che presso a 
poco e lungo 5 chilometri, é detto Fiumicino, i l me-
ridionale, che fa i l giro piü lungo, di circa 7 chilo
metri é detto Fiumana. I I Tevere ha le acque gial-
lastre, onde sonó dette Albule, ed esso prende i l nome 
di Blondo. Questo fiume attraversa i terr i tor i di Pe-
rugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Comarca, di 
Roma, corre presso Cittá di Castello e Tod i e divide 
Roma che dista circa 32 chilometri dalla sua foce e 
cade nel Medi terráneo tra Ostia e Porto. I I suo in-
tero corso é di 370 chilometri. Dante accenna al Te
vere quando parla di Guido da Montefeltro, la cui 
cittá natale posta sopra un monte, é fra Urbino e la 
costa deH'Apennino, dalla quale sgorga i l Tevere. 
Guido chiede a Dante: 

(1) I I I , 11, 153. (3) Purg. X X I , 91. 
(2) I V , 25, 44; IV , 25, 58. (4) Purg. X X I I , 88. 
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Dimmi se i Romagnoli han pace o guerra, 
ch' ío fui de' mOnti lá intra Urbino 
e ¡1 giogo di che Tever si disserra » ( i ) . 

Dante accenna anche al Tevere per Casella, volto alia 
marina d'Ostia, nella quale i l Tevere si confonde col 
raare, dove Tángelo accoglie nel suo vascello le anime 
negligenti di conversione, giacenti neU'Antipurga-
torio, per essere tratte al Purgatorio, mercé le indul-
genze del Giubileo: 

Ond' io che er'ora alia marina volto, 
dove I'acqua di Tevere s' insala, 
benignamente fui da luí ricolto 

a quella foce ov'egli ha dritta l'ala; 
pero che sempre quivi si raccoglie, 
qual verso d'Acheronte non si cala (2). 

Finalmente Dante ricorda i l Tevere quando vuole 
indicare i l luogo della Venia, dove s. Francesco ebbe 
le st immate: 

Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno, 
da Cristo prese 1'ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portárno (3). 

I I Bassermann (4) osserva che é maravigliosa la 
vista che s'offre dalla rupe della Verna, poiché l 'oc-
chio abbraccia di lá le vall i del l 'Arno e del Tevere 
ed erra sino ai monti deH'Umbria e ad Ancona e a 
Perugia. 

T i g r i , latino Tigris, greco Tigres e Tigris, fiume 
celebérrimo dell 'Asia che scende dai mont i dell 'Ar
menia. T i g r i , nella lingua dei Medi, suona « s a e t t a » . 
I I T i g r i era uno dei quattro fiumi del Paradiso ter
restre (5). Questo fiume accoglie nel suo corso tutte le 
acque che cadono dai Mont i Curdi, traversa per Mossul, 
Bagdad e Corna e al disotto di questa cittá si unisce 
con l'Eufrate. Quindi i due fiumi, T i g r i ed Eufrate, 
prendono i l nome di Sciat-el-Arab, bagnano Bassora 
e, mediante una sola foce, en t r año nel golfo Pérsico. 

(1) Inf. X X V I I , 28. (4) Orme di Dante, p. 189. 
(2) Purg. I I , 100. (5) Gen. I I , 14. 
(3) Par. X I , 106. 
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I I corso del T i g r i é di chilometri 1240, e i suoi pr in-
cipali afñuenti sonó i l Cabur, i due Zab e la Diala (1). 
Dante accenna al T i g r i come ad uno dei fiumi del 
Paradiso terrestre: 

Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri 
veder mi parve uscir d'una fontana, 
e quasi amici dipartirsi pigri (2), 

Timbreo , latino Thymhraeus, greco Thimbraios, 
da Timbra, cittá della Troade, ove Apollo avea un 
templo, per cui fu detto Timbreo (3). 

Dante vede Timbreo, ossia Apollo fra le immagini 
scolpite nel primo girone del Purgatorio ad esempio 
di superbia: 

Vedea Timbreo, vedea Paliade e Marte, 
armati ancora, intorno al padre loro, 
mirar le membra de' giganti sparte (4). 

T i r a l l i , vecchia forma per indicare i l T i ró lo , cosi 
chiamato dall'antico castello di T i r a l l i posto vicino a 
Bolsano nella Va l Venosta, abitato dai conti di questa 
centrada detti Thurones. Alcuni vogliono che si debba 
scrivere T i r o l l i invece di T i r a l l i , trovandosi in alcuni 
documenti del medio evo notato i l castello col nome 
di Tirolis o TirolHs, ma la lezione « T i r a l l i » o « T i -
ra l lo» é la piü comune (5). I I T i ró lo confina al nord 
con la Baviera, all'est col Salisburghese, con la Carinzia 
e con 1' I ta l ia ; al sud ugualmente con 1' Italia, all'ovest 
con la Svizzera e con 1' Italia. I I paese é nel mezzo 
alie A l p i Carniche, a cui fanno contrafforte le A l p i 
Tirolesi. 11 fiume principale del Tirólo settentrionale 
é 1' Inn , del meridionale l 'Adige. I laghi di Garda e 
di Costanza, bagnano solamente i confini del Tirolese. 
I I T i ró lo fece parte della Rezia e del Norico e ap-
partenne ai Romani. Quindi fu devastato dai Nor-
manni, dagli Alemanni, dagli Unni e dai Goti . Fu 

(i^) EDUARD MOORE, Studies in Eneide, I I I , 85. 
Dante, vol. I I I . (4) Purg. X I I , 31. 

(2) Purg. X X X I I I , 112. (5) V. SCARTAZZINI, Encicl. 
(3) VIRG. Georg. IV , 323 ; I I , 1948. 
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diviso i n piccole signorie sotto i l governo feudale 
della Baviera. Nel secólo x i i Tirolesi divennero sog-
getti a l l ' Impero , e nel 1362 furono uni t i ai posse-
dimenti dell 'Austria. Dante nomina i l T i ró lo per i n 
dicarlo come confinante del lago di Garda: 

Suso in Italia bella ^iace un laco 
appie dell'Alpe che serra Lamagna 
sovra Tiralli , che ha nome Bcnaco (1). 

T o r s o , Tours, cit tá della Francia, capoluogo del 
dipartimento d' Indra e Loira e capitale dell'antica 
Turenna, sulla sinistra della Loira. 

Torso era metrópol i dei Turon i e sotto i Romani 
fu capoluogo della Lionese Terza. Era nota ai romani 
col nome di Caesarodunum. Quindi 1' ebbero i V i -
sigoti dai quali passo a Clodoveo, poi ai conti di 
Blois che la cedettero a Goffredo Martello d 'Angio , 
cadde poi per alcuni anni in mano degli Inglesi e fi
nalmente nel 1250 fu congiunta alia Francia. 

Dante nomina Tours o Torso per indicare la pa
tria di Martino I V , che egli acensa d' ingordigia di an-
guille di Bolsena: 

Ebbe la santa Chiesa in le sue braccia: 
dal Torso fu, e purga per digiuno 
l'anguille di Bolsena e la vernaccia (2). 

T o s c a n a , latino Tuscia, regione dell ' Italia cén
trale compresa fra g l i Apennini e i l Medi ter ráneo, 
la Magra e i l Tevere, detta anticamente Etruria. Essa 
giace quasi nel mezzo della zona temperata del nostro 
emisfero; mentre confina col mare da un lato, e dal-
l 'a l t ro é difesa dai venti settentrionali dai fianchi del-
l 'Apennino. I I nome di Toscana le venne dai Tusci 
che erano g l i antichi Etruschi. U n tempo la Toscana 
avea confini piü larghi, perché si estendeva dalle 
sponde del Tevere, presso le porte di Roma, sino al golfo 
di L u n i , e dal Medi ter ráneo sino al Po e alie spiagge 
Adriatiche. Le isole della Toscana sonó Elba, Pia-

(1) Inf. X X , 63. C2) Purg. X X I V , 22. 
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nosa, Montecristo, Giglio a cui si aggiungono le isole 
minor i di Giannutri , Carboi, Palmaiola, Scela, For-
mice, Grosseto, ecc. É oscura la storia primit iva di 
questa regione, pero sappiamo che 2050 anni avanti 
l 'éra volgare si formó la confederazione delle cittá 
etrusche, i l che prova che questi popoli avevano con-
tezza di organizzazioni c iv i l i . I n questa regione nac-
que lá superstizione augúrale inventata dai Trageti , 
arte che si diffuse fra i Romani. G l i Etruschi si distin-
sero per le belle arti ed uno degli ordini d'architettura 
fu detto da loro. Essi lavorarono i n Roma 530 anni 
avanti Cristo, i Galli s' impossessarono dei popoli della 
Toscana quando erano giá decaduti per la mollezza 
dopo lunga era di civiltá, onde é a conchiudersi essere 
gl i Etruschi i piü antichi popoli d i quanti si ha no-
tizia che si stabilissero in Italia. L 'Et rur ia cominció 
a decadere con 1' invasione dei Galli . I Romani poi 
le mossero guerra, ma per un momento g l i Etruschi 
furono vinci tori . Poi che i l loro re Porsennaaveva fatto 
sua capitale Chiusi, s' impadroni di Roma e poco 
dopo Vejo pose nuovamente Roma in pericolo di es
sere sopraffatta; ma quindi Roma riacquisto la sua 
autor i tá e supremazia e conquistó Vejo, Faleria, Tar-
quinia ed altre cittá. Roma sostenne tre grandi guerre 
contro g l i Etruschi, alleati ora con i Sanniti e ora coi 
Gall i , onde 1' Etruria dopo molte disfatte sostenute a 
Sutrio, a Perugia al lago Vadimone, fu costretta a i n -
chinarsi al giogo di Roma e venne classificata da 
Augusto nella V I I divisione dell ' Italia. La religione 
di essa era cruenta. Le sue tombe conservano an
cora preziose antichi tá . A tempo de' Longobardi la 
Toscana fu detta Etruria regalis, perché dipendeva dal 
re dei Longobardi. Dopo Cario Magno, divenne mar-
graviato o marchesato indipendente che duró dall'SSa 
al 1115. La contessa Matilde, ult imo rampollo dei 
marchesi di Tuscia, donó la Tuscia medievale al sommo 
pontefice; mentre l 'altra parte fu detta Toscana e 
quasi súbito le cittá che la componevano, Firenze, 
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Pisa, Siena, Lucca, Pistoia ed altre cittá divennero fio-
renti repubbliche. 

Dante nomina la Toscana a proposito di Vanni 
Fucci che si dice nativo di essa: 

lo piovvi di Toscana, 
poco tempo e, in questa gola fera ( i ) . 

Poi ne parla, accennando a Provenzano Salvani, del 
quale fa diré da Oderisi da Gubbio: 

Colui, che del camrain si poco piglia 
dinanzi a me, Toscana sonó tutta, 
ed ora a pena in Siena sen pispiglia (2). 

Fa nominare la Toscana da Sapia senese che g l i 
si volge dicendo: 

E chieggioti per quel che tu piü brami, 
se mai caichi la térra di Toscana, 
che a' miei propinqüi tu ben mi rinfami (3). 

Accenna anche alia Toscana nel far parola del
l 'Arno : 

Ed io : « Per mezza Toscana si spazia 
un fiumicel che nasce in Falterona, 
e cento miglia di corso nol sazia » (4). 

TrentO, latino Tridentum, cittá della contea del 
Tirólo posta alia sinistra dell ' Adige e cinta da colli 
deliziosi (5). E assai antica e fu fondata dai T i r ren i , 
ed appartenne poi ai Cenomani e ai Romani. Stra-
bone, Plinio e Tolomeo ne fanno memoria. Sotto i 
Romani ebbe reggimento misto fra monarchico e po-
polare. Dopo le imprese di Odoacre v i dominó Teo-
dorico e poi v i dominarono al t r i principi Goti . Scac-
ciati i Goti da Giustiniano, Trento rimase soggetta 
all ' imperatore greco. Poi vennero i Longobardi e go-
vernarono questa cittá per mezzo dei duchi. Pipino 
e Cario Magno v i mandarono duchi anch'essi. Dopo 
i l comando francese la governarono i re i taliani e 
poi g l ' imperatori d ' Alemagna, che presero i l t i tolo 

(1) Inf. X X I V , 121. (4) Purg. X I V , 16. 
(2) Purg. X I , 109. (S) Vulg. E l . I , 15, 46. 
(3) Purg. X I I I , 148. 



396 TRENTO - TRESPIANO 

di re d ' I t a l i a . Negli anni 1027-1028, Corrado i l 
Sálico cedette al vescovo Ulderico I I i l dominio su 
tutto i l Trentino e d'allora i vescovi imperarono su 
Trento e i suoi dintorni col t i tolo e autor i tá di 
Duchi, Conti , Marchesi e finalmente di Principi . Ezze-
lino da Romano nel 1255 s ' impadroni del Trentino 
che ritenne nel suo dominio fino al l 'anno 1256 nel 
quale i Trent in i si ribellarono, unendosi alia lega di 
parte guelfa che era contro di l u i . Trento fu centro 
della media e dell'inferiore regione alpina e serbo 
sempre i l suo nome, i l confine e la lingua. 

Trento é nominata da Dante per indicare la ro-
vina fatta dall 'Adige nel luogo detto la chiusa, che 
é chiamato g l i Slavini di Marco: 

Qual e quella ruina che nel flanco 
di qua da Trento l'Adice percossc 
o per tremuoto o per sostegno manco, 

che da cima de] monte, onde si mosse, 
al piano é si la roccia discoscesa, 
ch' alcuna via darehbe a chi su fosse : 

cotal di quel burrato era la scesa ( i ) . 

T r e s p i a n o , latino Trans planum, villaggio del 
Valdarno, a tre miglia da Firenze, tra le fonti dei 
torrenti Mugnone e Terzolle, ove piü i n alto é ora 
i l cimitero della cittá. Questo villaggio é sulla via 
di Bologna ed é celebre per i l suo antico castello. 
Sino dal secólo x i nobili d i Cercina e quindi i Cat-
tani di Firenze," possedevano beni in Trespiano ed 
erano patroni della chiesa di questo villaggio, presso 
la quale era un ospizio o spedale, cui nel 1275 la con
tessa Beatrice di Capraia lasció un assegno per te
stamento (2). L'antica chiesa parrocchiale di S. Lucia 
a Trespiano fu mutata dal Vescovo di Fiesole con 
quella florentina di S, Martino a Mensola nel 1795 (3). 

Dante alinde a Trespiano nel far desiderare da 
Cacciaguida, la ristrettezza dell'antica cerchia fio-

(1) Inf. X I I , 4. (3) V. REPETTI, loe. cit. 
(2) V. REPETTI, Di%. geogr. 
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rentina onde sarebbero rimasti di fuori della cittá, 
mol t i contadi vicini 

O quanto fbra meglio esser vicine 
quelle genti ch'io dico, ed al Galluzzo 
ed a Trespiano aver vostro confine ( i ) . 

T r o i a , greco Trota, antichissima cittá della 
Troade, celebre nei tempi eroici, per la guerra dei 
dieci anni che l'Asia sostenne contro 1'. Europa, guerra 
combattuta fra due razze per prevalenza di civiltá, 
che segna i l confine tra i tempi eroici e favolosi e 
i tempi storici. Poco si conosce del luogo ov'era posta, 
Mol t i la collocano sulla diramazione occidentale dei 
monti che si stendono tra i fiumi Simoenta e Sca-
mandro, luogo che si estende fra i l curvarsi dei mont i 
in una forma somigliante a quella di un anfiteatro. 
I n origine era detta I l io , come l'appella Omero (2), 
sebbene I l io per al tr i significhi la cittadella di Troia 
che sorgeva al sud-est della cittá, e che fu detta anche 
Pergamo (3). I Greci conquistarono Troia e la man-
darono in fiamme (4) . 

Dante nomina Troia nel Convito (5) come I l ion 
nello stesso Convito (6), come nuovamente Troia 
nella Momrchia (7) e nella Commedia in diversi 
luoghi. La prima volta quando si fa diré da Vi rg i l io 
com'egli fosse i l cantore delV Eneide: 

Poeta fui, e cantai di quel giusto 
figliuol d'Anchise, che venne da Troia 
poi che il superbo Ilion fu combusto (8). 

Dante in questo luogo distingue Troia , cittá, da 
I l io , cittadella, seguendo Vi rg i l io (9). 

Accenna anche a Troia, facendo disvelare da Mae
stro Adamo la presenza dello spirito di Sinone nel 
cerchio V I I I della bolgia X , ove sonó i falsatori. Si-

(1) Par. X V I , 52. (5) IV , 5, 25. 
(2) Iliade. (6) I I , 3, 32. 
(3) VIRO. Eneide, I I . (7) H , 3' 25. 
(4) Eneide, loe. cit.; Pocci, (8) Inf. I , 73. 

Di%. Dant. (9) Eneide, I I I , 2, 3. 
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none fu quel traditore che indusse con la sua men-
zogna i Troiani ad introdurre nella loro cittá i l fatale 
cavallo di legno ( i ) : 

L'una é la falsa che accuso Giuseppo; 
1'al tro é i l falso Sincn greco da Troia; 
per febbre acuta gittan tanto leppo» (2), 

Dante nomina anche Troia quando vede scolpiti 
gl i esempi di superbia nel primo cerchio del Purgatorio: 

Vedeva Troia in cenere e in caverne: 
o Ilion, come te basso e vile 
mostrava i l segno che l i si discerne ! (3) 

I I poeta distingue anche qui Troia da I l io . I n 
tempi a no¡ vicini , si credette di avere scoperte le 
rovine di Troia (4). 

Tronto , latino Truentus, fiume che ha la sua 
origine negli Apennini vicino ad Aquila e che passa 
per Arquata ed Ascoli, e cade neU'Adriatico. A n t i -
camente formava nel suo corso inferiore i confini 
settentrionali fra i l Regno di Napoli e lo Stato della 
Chiesa, 

U n ruscello detto Castellano sbocca nel Tronto 
in vicinanza di Ascoli. I I Castellano nel 1300 era detto 
Verde, come anche era detto Verde i l L i r i o Garigliano. 

Dante nomina i l Tronto insieme al Verde per 
circoscrivere i l reame di Napoli , come retaggio do-
vuto a Cario Martello. Nota lo Scartazzini (5) che non 
si potevano notare con maggiore sobrietá ta l i confini. 

I I poeta fa diré cosi a Cario Martel lo: 
Quella sinistra riva m'aspettava 

di Ródano, poi ch' é misto con Sorga, 
per suo signore a tempo m'apellava; 

e quel corno d'Ausonia che s'imborga 
di Bari, di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga (6). 

(1) VIRG. Eneide, I I , v. 57, ingl. Londra, 1875 ; eiusd. Ilios, 
194. Lips. 1881 ; ingl. Londra, 1881; 

(2) Inf. X X X , 97. franc.Par. 1885; eiusd. Troja, 
(3) Purg. X I I , 61. Lips. 1884; ingl. Londra, 1883. 
(4) ENR. SCHLIEMANN, Troja- (5) Com. 

nische Alíeriümer, Lips. 1874; e. (6) Par. V I H , 61, 
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Sonó molto discordi i comentatori nel definiré 
di quale dei due fiumi che si appellarono Verde, in-
tendesse parlare Dante. Crediamo che i l poeta ac-
cenni al Garigliano ( i ) . 

Tupino o Topino, piccolo fiume dell' Umbría 
che nasce nell' Apennino céntrale presso Poggio Er-
colano che bagna Foligno e scorre presso ad Assisi 
e che, mescolandosi con le acque del Chiascio e di 
altri fiumi o torrenti, cade nel Tevere. 

I I Chiascio, col quale si unisce il Tupino, scorre 
dalla costa posteriore del monte di Gubbio, sul quale 
é i l chiostro di S, Ubaldo (2). Dante nomina Tupino, 
accennando puré al Chiascio per circoscrivere la po-
sizione di Assisi: 

Intra Tupino e 1' acqua che discende 
del colle eletto del beato Ubaldo, 
fertile costa d' alto monte pende, 

onde Perugia senté freddo e caldo 
da porta S o l é , e dirietro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo (3). 

T u r b i a , villaggio del territorio di Nizza, poco 
lontano dal Mediterráneo, onde prende nome quel 
contrafforte delle Alpi Marittime che divide la valle 
del Varo dall'altra detta della Roia. 

Dante nomina Turbia insieme a Lerici per circo
scrivere tutta la Riviera Genovese, tanto d' Oriente 
quanto d'Occidente : 

T r a Leric i e Turbia , la piü diserta, 
la piü romita via é una scala, 
verso di quella, agevole ed aperta (4). 

u 
Uccel latoio, poggio che sovrasta Firenze sulla 

via di Bologna, tra Castiglione di Cercina e Pratolino. 

(1) B A S S E R M A N N j O í W í t í D f l K f c , (4) Purg. I I I , 49. V. Lerici. 
p . g g i . CELESIA, Dante in Liguria, p . 25 

(2) B A S s E R M A N N , O r w « d ¿ D í X « / c . e seg.; LORIA, L'Italia nellaD. C. 
(3) Par. X I , 43-
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Chi viene da Mugello e da Bologna, scopre da 
quel monte la veduta di Firenze, come da Monte 
Malo, o Monte Mario si scorge la veduta di Roma. 
II Bassermann osserva ( i ) che all'Uccellatoio in oc-
casione officiale fu attribuito i l significato di confine 
del circondario Florentino. I I Repetti poi ricorda (2) 
che nel 1452 I ' imperatore Federico I I I fu ivi rice-
vuto da s. Antonino arcivescovo di Firenze. I I monte 
Uccellatoio era munito di torri e d'edifici, come nota 
il Postillatore del códice Glembervie, i l quale dice che 
questo lusso dell' Uccellatoio era procurato dai Fio-
rentini per vincere in bellezza i l Monte Malo di 
Roma: ut vincerent Montem Malum Romae. Questa era 
la condizione dell' Uccellatoio a' tempi di Dante, on-
d'era spontaneo i l paragone fra i due monti, 

Dante fa accennare da Cacciaguida a questo para
gone per dimostrare che 1' antica Firenze aveva la 
semplice apparenza e non i l lusso e la pompa a cui 
era giunta quando i l Montemalo di Roma era vinto 
in bellezza dall'Uccellatoio fiorentino, come la sem-
plicitá degli antichi costumi aveva dato luogo alie 
nuove vanitá. Dante vuol far puré intendere che i Fio-
rentini avevano munito cosi 1' Uccellatoio per ren-
derlo anche piü forte di Monte Mario: 

Non era vinto ancora Montemalo 
dal vostro Uccellatoio, che, com' é vinto 
nel montar su, cosi sará nel calo (3). 

Urbino, latino Urbtnum, cittá dell' Italia cén
trale della provincia di Pesaro, posta in luogo mon
tuoso tra le valli del Metauro e della Foglia. Si tiene 
che i l suo antico nome fosse Urbisbina, cioé cittá 
doppia. I suoi abitanti a'tempi dei Romani erano detti 
Urbinates Hortenses per distinguerli da quelli dell' Ur
banía posta sulla destra del Metauro, i quali erano 
detti Urbinates Metaurienses. 

(1) Orme di Dante, p. 176. Giorn. Dantesco, a. I I I , fase. 133. 
(2) D i ^ . geog. ecc. V. VITTO- C3) Par. X V , 109. V . Monte-

RIO CÍAN, Bricciole Dantesche in malo. 
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L ' Urbinates Hortenses ebbero dalla Repubblica Ro
mana i l privilegio del municipio. Urbino si resse a 
comune ai tempi dei Carolingi e del feudalismo. Le 
fazioni civili, vigoreggianti nel medio evo, le tolsero 
la pace e 1'autonomía comunale e la sottoposero ai 
signori di Montefeltro, l'ultimo dei quali fu Federico 
che venne trucidato dal popólo. Urbino ai tempi nei 
quali era dominata dai signori di Montefeltro aveva 
sotto di sé Pesaro, Sinigaglia, Gubbio ed altre pic-
cole cittá e castelli vicini ( i ) . 

Dante nomina Urbino per determinare la posi-
zione geográfica della contea di Montefeltro, facen-
dosi diré da Guido da Montefeltro : 

Dimmi se i RomagnoH han pace o guerra; 
ch' io fui de' monti lá intra Urbino 
e il giogo di che Tever si disserra (2). 

Urbisag l ia , Urbs Salvia, antica e .popolata 
cittá della Marca d'Ancona, non lontana da Mace-
rata. A' tempi di Dante era giá distrutta ed é ora pic-
colo villaggio, posto presso i l torrente Fiastrella. Questa 
cittá é ricordata da Plinio (3). Procopio (4) narra 
che essa fu abbattuta da Alarico in modo che ne r i -
masero pochi avanzi. Per altro, sebbene dis'trutta, al 
tempo di Dante era divenuta un forte castello, del 
che fa fede una carta del 1297 perla quale Fidesmido 
di Pietro signore del luogo impegna per 700 fiorini 
d'oro i l Castrum Urbisalie, col borgo, Cirone, Turribus, 
Palatiis et ómnibus aliis iuribus, fortilitiis ecc. (5). 

Nota i l Bassermann (6) che la cittá antica deve 
essere stata abbastanza importante, perché copriva 
tutto i l pendió del colle e si estendeva giü nella valle 
fino alia Piastra. Si possono seguiré anche oggi le 

(1) h o R i A , L'Italia nella D. C. mane, 1778. 
e BALDI, Memorie della ciitd d i . (4) I I , 12. 
Urbino, Roma, 1724. (5) T . BENIGNI, S. Genesio, i l -

(2) Inf. X X V I I , 28. V. BAS- lústrala con antiche lapidi e an-
SERMANN, Orme di Dante, p . 244. nedoti e documenti, Fermo, 1793. 

(3) Hist. nat. I I I , 13 ; V. M. V. CASINI, Comm. 
CATALANI, Origini antichita fer- (6) Orme di Dante, 

36 



402 U R B I S A G L I A - U T I C A 

tracce delle antíche mura dal sud-est della cittá nuova, 
ossia villaggio, come lo chiama i l Bassermann ; le 
quali tracce si estendono fino alia Piastra. 

Dante accenna ad Urbisaglia per daré prova della ca-
ducitá delle cose umane, come fa di altre cittá un giorno 
grandi e fiorenti e poi ridotte in misero stato, come 
Luni,Chiusi eSinigaglia, onde si fa diré da Cacciaguida: 

Se tu ríguardi L u n i ed Urbisaglia 
come son ite, e come se ne vanno 
di retro, ad esse Chiusi e Sinigaglia: 

udir come le schiatte si disfanno, 
non ti parrá nuova cosa, né forte, 
poscia che le cittadi termine hanno. 

Le vostre cose tutte hanno lor morte, 
si come vo i ; ma celasi in alcuna 
che dura molto, e le vite son corte ( i ) . 

U t i c a , greco Ytiche o Outiche, cittá antichissima 
dell'Africa settentrionale posta sulle foci del fiume 
Bragada, oggi Bu-Sciatter fra Cartagine e i l promon
torio di Apollo. Antichissima colonia Tiria che nella 
seconda guerra púnica resiste all' assedio, onde la 
strinse Scipione. A l principio della terza guerra Car-
taginese, Utica si offri ai Romani e divenne la sede del 
governot proconsolare dell'Africa. Catonc, nel tempo 
delle guerre civili di Roma, si chiuse in quella cittá in-
sieme al resto dei Pompeiani e agli amici della Re-
pubblica. Quando poi vide perdute tutte le speranze di 
far fronte a Cesare si diede ivi la morte. Augusto la 
resé colonia, ma non poté impedirne la decadenza, 
effetto in parte delle alterazioni del suolo e in parte 
della cessazione di commercio sulle sponde dell'Africa. 

Dante ricorda Utica per la morte di Catone che 
da essa fu detto Uticense, e gli fa diré da Virgilio 
in suo favore: 

O r ti piaccia gradir la sua venuta : 
liberta va cercando, ch' é si cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta. 

T u '1 sai, che non ti fu per lei amara 
in Utica la morte, ove lasciasti 
la vesta ch'al gran di sará si chiara (2). 

(1) Par. X V I , 73. (2) Purg. I , 70. 
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V 

V a l b o n a , castello della Toscana, posto nella val-
lata del Bidente detto di Valbuona. I signori di Val
bona ebbero comando nell' Appennino del Bidente, 
prima dei conti Guidi. S. Pier Damiano fa cenno dei 
signori di Valbona al capo L X I I dei suoi Opuscóli e 
il Boccaccio nella IV novella della V giornata del 
Decamerone. 1 signori della Valbona, furono final
mente confusi con quelli della Faggiola e di Castel 
Alfero, dopo la pace fatta nel 21 marzo 1401 tra i 
Fiorentini e i l duca di Milano, del quale essi avevano 
seguite le sorti, I I Manni (1) illustro due sigilli dei si
gnori di Valbona, uno di Luizzo e l'altro di Rigone e 
ricorda una scultura del 1303 nella quale si fa cenno 
di un certo- Leuzzino del fu Manfredi di Valbona. 
Anche i l Pagnini nel suo Dizionario storico diploma-
tico, manoscritto nelle riformagioni di Firenze, fa me
moria di un atto di accomandigia perpetua alia Re-
pubblica florentina fatto i l 7 gennaio 1404 (stile 
florentino) da Gualtiero flglio di Salvatore da Val
bona, i l quale asseri di essere signore dei castelli di 
Valbona, di Castelnuovo e del Poggiuolo. Passo poi 
Valbona in dominio del conté Francesco di Battifolle 
che con atto del 21 agosto del 1430 sottomise sé ed 
i suoi feudi alia comandigia della Repubblica floren
tina, finché nel luglio del 1440, per cagione di suo 
tradimento, tutti i suoi castelli vennero in potere del 
dominio fiorentino (2). Dante ricorda Valbona, nomi
nando Lizio o Licio che ne fu signore. Questo Lizio 
o Licio é forse i l medesimo Leuzzino del fu Manfredi ac-
cennato nel documento del Manni (3) o puó essere anche 

(1) V o l . X V I I I , sigilli I X e X . (3) SCARTAZZINI, Er, 
(2) REPETTI, Di%. geogr. ecc. I , 1137. 
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che sia i l messer Lizio da Valbona nominato dal Boc
caccio ( i ) . Ma i l Casini (2) non crede che il Lizio di 
Dante possa essere quello accennato dal Boccaccio, 
ma piuttosto i l Leuzzino del fu Manfredi, notato nel 
documento del Manni. 

Dante si fa diré da Guido del Duca: 
O v ' e il buon Liz io ed Arrigo Manardi, 

Pier Traversaro e Guido di Carpigna ? 
o Romagnoli tornati in bastardi! (3) . 

V a l c a m o n i c a , valle dell' Italia settentrionale. 
É la piü grande della Lombardia dopo la Valtellina; 
si estende a cinquanta miglia dai gioghi di Tonale 
e da quelli di Bormio, sino al lago d' Iseo. Si formano 
in due branche dalla ramificazione delle Alpi Retiche 
ed al suo fondo scorre i l fiume Oglio che scende a 
formare il lago d' Iseo. I suoi abitanti erano appellati 
Camuni. Edolo in alto, Breno all' ingiü e Pisagne al 
lago ne formavano i luoghi principali. Breno é un 
borgo che sotto i l dominio véneto era capitale della 
Valcamonica, cinto di mura con due torri, una guelfa 
e 1' altra ghibellina. II Bassermann (4) vorrebbe si 
leggesse Val di Moniga invece di Valcamonica. Ma 
Moniga esiste tutt'ora ed é un luogo della costa sud-
ovest del lago, che sorge sopra un colle e che col suo 
castello medievale, ancora ben conservato, e con le sue 
case lungo il lago, fa bella mostra di sé. Sebbene la 
Valle di Moniga non esista piü ora, puré una grande 
conca si schiude dietro i l paese e si estende alquanto 
al sud dall'ardita punta Manerba fino al lago. Noi 
stiamo per la comune lezione di Valcamonica. 

Dante allude a Valcamonica per notare i limiti 
del Benaco ossia lago di Garda. II monte Apennino 
o Pennino che sorge a occidente del Benaco tra la 
Valcamonica e i l castello di Garda, é bagnato da mol-

(1) D ,T . G. V, noy, IV. (3) Purg. X I V , 97. 
(2) Com. (4) Orme di Dante, p. 
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tissinae sorgenti le cui acque ricadono nel lago. Dante 
fa diré da Virgilio a proposito dell'origine di Mantova : 

Per mille fonti, credo, e piü si bagna 
T r a Garda e Va l Camonica, Apennino 
dell'acqua che nel detto lago stagna ( i ) . 

Vald ich iana , Fal di Chiana, tratto di paese po
sto fra Arezzo, Cortona, Chiusi e Montepulciano ove 
scorre i l fiume Chiana. Al tempo di Dante questa valle 
era una palude di aria pestífera e specialmente nel 
tempo di estáte quando i l fango veniva a scaldarsi 
per il solé ed era cagione di gravi infermitá. 

Dante ricorda Valdichiana come luogo di pessima 
aria per daré idea del luogo di pena ov'erano i fal-
satori di metalli: 

Qual dolor fóra, sS degli spedali 
di Valdichiana tra il luglio e il settembre, 
c di Maremma e di Sardigna i mal i 

fossero in una fossa tutti insembre : 
tal era quivi; e tal puzzo n'usciva, 
qual suole uscir delle marcite membre (2). 

Valdigreve o Valdigrieve , pianura al mez-
zodi di Firenze, ov'era 11 castello dei Montebuoni, 
de' Buonc|elmonti, dal quale questi furono cacciati 
nel 113 5 onde cercarono rifugio a Firenze. Questa 
valle é formata dal fiume Greve che ha sorgente al 
Poggio delle Stinche, al sud del borgo detto puré 
Greve, che un tempo era cinto da mura disfatte da 
Castruccio Castracane. I I fiume che lambe questo 
borgo, corre nelle vicinanze di Vicchio, a cinque chi-
lometri da Greve, passa sotto la via livornese, e dopo 
il corso di 30 chilometri sbocca nell'Arno all'est di 
Empoli (3). Dante nomina Val di Greve, facendo diré 
a Cacciaguida lodatore della cerchia antica, che risa-
lendo ad altro tempo forse i Buondelmonte non avreb-
bero appartenuto alia cittadinanza florentina: 

Sariasi Montemurlo ancor dei Conti , 
sariansi i Carchi nel pivier d'Acone, 
e forse in Valdigreve i Buondelmonti (4). 

(1) Inf. X X , 64. (3) h o i u A , L'Italia nelluD. C. 
(2) Inf. X X I X , 46. (4) Par. X V I , 64. 
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V a l d i m a g r a , V a l d i m a c r a , V a l di Magra , 
valle della Lunigiana che si estende dalle valli della 
Vasa fino al fiume Serchio, nel cui centro sorge i l 
castello di Villafranca, ove risiedeva i l padre di Cor-
rado Malaspina. 

Dante, facendosi accennare da Vanni Fucci Mo-
roello Malaspina, lo distingue col nome di « vapore di 
Val di Magra », come colui che forte in arini, e si
gnore della Valle di Magra, combatté contro Pistoia, 
única cittá rimasta di parte blanca, stando a capo 
de' Lucchesi: 

Tragge Marte vapor di V a l di Magra 
che é di torbidi nuvoli involuto, 
e con tempesta impetuosa ed agrá 

sopra campo Ficen fia combattuto ; 
ond' ei repente spezzerá la nebbia, 
si ch'ogni bianco ne sará feruto ( i ) , 

Dante accenna anche a Val di Magra, facendosene 
parlare dall'anima di Corrado Malaspina, i l quale pre
dice poi a Dante l'esilio, e l'ospitalitá che avrebbe 
trovata presso i suoi: 

« Se la lucerna che ti mena in alto 
trovi nel tuo arbitrio tanta cera, 
quant'e mestiero infino al sommo smalto » , 

cominc ió ella, « se novella vera 
di Val di Magra, o di parte vicina 
sai, dilla a me, che g iá grande lá era. 

Chiamato fui Currado Malaspina : 
non son l'antico, ma di lui discesi : 
a' miei portal l'amor che qui raffina » (2). 

Valdipado, V a l di Pado . La valle del Po 
é fatta accennare dal poeta per mezzo di Cacciaguida, 
come luogo ove nacque la moglie di costui. Pado é 
modo antico ond'era nominato i l Po. I piu tengono 
che i l poeta volesse diré di Ferrara come di cittá cir-
condata dal Po piü delle altre (3): 

Moronto fu m i ó frate ed El íseo ; 
mia donna venne a me di Val di Fado, 
e quindi il soprannomc tuo si feo (4). 

(1) l n f . X X I V , J4S. (3) SHKKAv. Com. 
(2) Pura. VIH» 112. (4) Par. X V , 136. 
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Vat icano , latino Vaticanus, uno dei sette colli 
di Roma, detto cosi dalla parola « vaticinar!» essendo 
gli antichi avvezzi a consultare gli oracoli da questo 
luogo. Esso puo dirsi i l Compendium totius urhis, poi-
ché raccoglie tutte le piü splendide e venerande me-
morie di Roma sacra. Dante nomina i l Vaticano al-
lorquando prende a rimproverare i difetti disciplinan 
del suo tempo che attribuisce particolarmente al go-
verno spirituale di Bonifacio V I H : 

Má Vaticano e l'altre parti elette 
di Roma, che son state cimitero 
alia malizia che Pietro seguette, 

tos tó libere fien deJl'adultéro ( i ) . 

Verce l l i , cittá dell'Italia settentrionale,delIa pro
vincia di Novara, che giace al confluente del Cervio 
colla Sesia, in mezzo ad una fertile pianura. E essa 
una delle piü antiche cittá d' Italia. Ai tempi dei Ro-
mani faceva parte della Gallia Cisalpina e rielle sue 
pianure adiacenti erano i Campi Randi, dove Caio 
Mario sconfisse i Cimbri, i quali per questa vittoria 
furono detti Castra Mariani. Le invasioni dei Barbari 
ne dispersero i cittadmi, ma Vercelli si riebbe nel pe
riodo longobardico e nel x secólo i l suo governo avea 
giá forma di Repubblica. Fu turbata poi dalle fazioni 
guelfa e ghibellina. Da un lato erano gli Avogadri o 
Avvocati e i Tizzoni: i primi forse chiamati cosi per 
essere gli avvocati della Chiesa di Vercelli, dall'altro 
erano gli attinenti all'impero: Guelfi e Ghibellini. 

Ma Vercelli anche in mezzo a questa vicenda s'in-
grandiva e andava innanzi in civiltá, che nel 1228 vi 
fu aperta una Universitá detta allora Studio, alia quale, 
oltre agl' ítaliani vi concorrevano Francesi, Inglesi, 
Normanni, Spagnuoli e Catalani. 

Narra Pier delle Vigne, in una sua lettera, di 
avere inviato a Vercelli un dotto professore di ra-
gione civile a richiesta de'cittadini. Nel 1311 essen-

(1) Par . ' rp í , 139. 
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dosi scelto a rettore uno degli Avogadri, i Ghibellini 
dovettero uscire dalla cittá. L ' imperatore volendo che 
ritornassero questi e non i Guelfi, mandó Matteo 
Visconti a porvi l'assedio. Vercelli si difese valoro-
samente, ma alia fine dovette cederé alia potenza del 
Visconti. Allora i Guelfi furono in parte esiliati e in 
parte fatti prigioni, fra i quali vari degli Avogadri, 
e lo stesso Simone, del quale i Tizzoni distrussero 
le case. Da tal punto i Visconti divennero signori di 
Vercelli e la unirono alia Lombardia. 

Dante fa segnare da Pier da Medicina i confini 
dell'Italia superiore, ossia della Lombardia, da Ver
celli al castello di Marcabó: 

Rimembriti di Pier da Medicina, 
se mai torni a veder lo dolce piano 
che da Vercell i a Marcabó dichina (x ) . 

V e n e z i a , cittá dell' Italia settentrionale posta in 
mezzo alie lagune, all' estremitá settentrionale del-
l'Adriatico. Essa deve la sua origine ad alcune fami-
glie d'Aquileia e di Padova, che fuggendo da Attila, 
si rifugiarono nelle isole delle lagune verso i l 452. 
Ciascuna isola si resse da prima da se stessa; ma 
verso i l 697 le varié isole si unirono in comune e 
scelsero per capo un doge o duca, dei quali i l primo 
fu Anafesto che resse i l governo dal 697 al 717. La 
nuova Repubblica si resse a dipendenza dell' impera
tore d' Oriente, ma nel secólo ix acquistó indipen-
denza e nel 997, sotto i l comando d'Orsolo I I , Ve
nezia inizió la sua potenza, sottomettendo le cittá 
d'Istria e della Dalmazia e ira le altre Zara. Nel l 'x i 
o XI I secólo acquistó nuova potenza. Le sue navi, emu
lando quelle di Pisa e di Genova, trasportavano le 
merci, i pellegrini, i crociati e spesso per questo tra-
gitto si facevano daré in compenso parte delle cittá 
conquístate agí'infedeli. Venezia fu piuttosto guelfa 
che ghibellina, sebbene non prendesse gran parte alie 

(1) Inf. X X V I I I , 73. 
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lotte del Papato con 1' Impero. Recó danno a Fede
rico Barbarossa nel conflitto della Meloria e favori 
nel 1117 la pace stabilita fra le sue mura, che fu 
preludio della pace di Costanza. Sotto i l doge Enrico 
Dándolo, mostró desiderio dell' impero dell'Adriático. 
La conquista di Costantinopoli, fatta dai Latini alia 
quale prese parte con la sua armata navale nel 1204, 
le frutto i l dominio di varié isole dell'arcipelago, come 
Negroponte, Candia e una gran parte di Costantinopoli. 
Fino al 1261 Venezia signoreggió specialmente nel-
1' antico Impero greco, ma quando Michele Paleólogo 
riconquistó Costantinopoli nel 1261 e specialmente 
dopo le disfatte del 1291 e del 1298 i l primato goduto 
da Venezia passó nella repubblica di Genova, ond' eb-
bero principio ardite guerre fra le due repubbliche, fra 
le quali sonó da notarsi principalmente quella di Caifa 
dal 1350 al 1355 e quella di Chioggia del 1378 al 1381. 

A l tempo di Dante la repubblica di Venezia pos-
sedeva poco continente, poiché i l suo territorio, al sud 
non si estendeva piü in la del lago di Cavarzere o 
Capo d'Argine, distante 32 chilometri da Venezia. 
Al sud-est giungeva fino al borgo di Lerco 22 chi
lometri lontano da Venezia, posto fra 1' Adige e i l 
Po, difeso da forte castello. La dominazione princi-
pale di Venezia era sul mare poiché avea neU'Adria-
tico, oltre Chioggia, tutte le isole minori che circon-
davano Venezia, anche le isole della Dalmazia fino a 
Cattaro. Poi nel mare Ionio aveva Corfú, nell'arcipe-
lago Candia, Negroponte e le minori isole frapposte 
fino a Tenedo. ín Grecia possedeva Patrasso e Le-
panto, onde dominava i l golfo di Corinto. La potenza 
della repubblica di Venezia cresceva sempre piü, per 
le sue navi che si dirigevano in tutte le parti del 
mondo. Essa era penetrata colla sua navigazione nella 
Siria, oltre al Ponto Eusino, fino aU'ultimo limite delle 
paludi Meotiche ( 1 ) . 

(1) LORIA, L'Iídlia nella D. C. 
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Dante accenna a Venezia, parlando dell'arsenale 
de' Veneziani: 

Quale dell 'arsená de' Viniziani 
bolle 1'invernó la tenace pece 
a rimpalmar li legni lor non sani, 

che navicar non ponno, e in ijuella vece 
chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa 
le coste a quel che piu viaggi fece; 

chi ribatte da preda e chi da poppa ; 
altri fa remi ed altri volge sarte ; 
chi terzeruolo ed artimon rintoppa: 

tal, non per fuoco ma per divina arte 
bollia laggiuso una pegó la spessa 
che inviscava la ripa da ogni parte ( i ) . 

Gli arsenal! di Venezia devono distinguersi in due: 
i l primo costruito nel tempo che era doge Ordelaffo 
Fallero nel 1104, i l secondo nel tempo del doge Au-
dice da Pisa, cioé nel 1337. Dante allude anche a 
Venezia facendo parola della falsificazione delle mo-
nete veneziane, onde fu reo Urosio I re di Rascia o 
Rasus, che a tempo di Dante formava parte della 
Serbia e comprendeva in sé porzione della Dalmazia: 

E quel di Portogallo e di Norvegia 
li si conosceranno, e quel di Rascia 
che mal ha visto il conio di Vinegia (2). 

Fino dal 199 fu stabilita a Venezia una celebre 
officina per la fabbricazione delle monete d'oro, d'ar-
gento e di rame e di medaglie di finissimo intaglio 
e quest'officina fu chiamata Zecca di Venezia. Urasio, 
che sposó una figlia di Michele Paleólogo, volle fare 
una moneta simile al ducato, ma imitó male i l tipo 
veneziano, alterando la qualitá del metallo. Una de-
liberazione del governo di Venezia del 1282 imponeva 
COSÍ ai ricevitori del pubblico danaro: Teneantur di-
Ugenter inquirere denarios regís Rasciae conirafactos no-
stris venetis grossis, si ad eorum manus pervenerint et si 
pervmerint teneantur eos incidere. 

V e r d e , fiume cosi appellato nel medio evo, ma 
che poi ha mutato nome. Anzi due erano i fiumi che 

(1) Inf. X X I , 7. (2) Par. X I X , ^ 3 9 . 
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avevano i l nome di Verde nel 1300: i l Lir i , detto 
ora Garigliano, che ha sorgente dai monti a ovest 
del lago di Celano e del fiume Sacco, e scende dalle 
altare, salle quali é Palestrina, e ha i l sao hacino in 
Anagni. Questo fiume segnava i l confine settentrio
nale del regno di Napoli dagli Apennini al Tirreno. 
L'altro fiume ch'era detto Verde e i l Castellano, ru-
scello che sbocca nel Tronto, presso Ascoli (1). 

Dante allude al fiume Verde, quando fa narrare 
da Manfredi le vicende delle sue ossa insepolte: 

L'ossa del corpo m í o sarieno ancora 
in co' del ponte, presso a Benevento, 
sotto la guardia della grave mora. 

O r le bagna la pioggia e muove il vento 
di fuor dal Regno, quasi lungo il Verde, 
dov'ei le trasmutó a lume spento (2). 

É i l vescovo di Cosenza. I I fiume Verde e i l Lir i , 
ossia i l Garigliano. 

Accenna Dante anche un' altra volta al Verde, 
ossia al Garigliano, quando fa stabilire da Cario Mar-
tello i confiní del regno di Napoli, che sarebbegli 
toccato in retaggio: 

Quella sinistra riva che si lava 
di Ródano , poi che é misto con Sorga, 
per suo signore a tempo m'aspettava. 

E quel corno d'Ausonia, che s' imborga 
di Bari , di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga (3). 

V e r o n a , cittá dell'Italia settentrionale nel Ve-
neto, posta sulle rive dell'Adige, in pianura al piede 
di amene colline. Sorse per opera degli Eugahei 
nel iv e v secólo innanzi all'éra volgare. In seguito 
venne in dominio degli Etruschi e dei Veneti. Ca-
duta poi in potere dei Romani, ebbe privilegio di 
municipio. Odoacre e Teodorico vi posero la loro 
residenza. Fu capitale del regno d' Italia al tempe 
dei Carolingi. Costituitasi in repubblica, si uni alia 
lega Lombarda per combatiere: Federico. Ebbe turba-

(1) V . Tronío. (3) Pan VIH, 61. 
(2) Purg. I I I , 127. 
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mentó dalle fazioni guelfa e ghibellina e sofFri la t i -
rannide di Ezzelino da Romano. 

Nel 1262 elesse Mastino I della Scala, suo citta-
dino, a priore e capitano del popólo, terribile nemico 
dei Guelfi, che perseguito tenacemente, fino a che fu 
fatto uccidere da essi per frode l'anno 1277. Suo fra-
tello Alberto procuró di rendere saldo i l potere della 
sua famiglia e mori nel 1301, dopo di avere gover-
nato 23 anni. A costui successe i l figlio Bartolomeo, 
ch'ebbe signoria di soli due anni e mori nel 1304. 
A costui successe Alboino I suo fratello, che fu po-
destá fino al 13n. Cañe I prese il comando dopo 
Alboino, e fu detto Cañe i l Grande o Cangrande per 
le alte virtíi ond'era adorno e per le varié imprese 
da lui compite. Eletto vicario imperiale, dilató i con-
fini del suo dominio e nel 1312 ottenne anche Vi -
cenza. Fra le guerre che resero ostili fra loro Pa-
dova, Trevigi e 1" Impero, parteggió per quest' ultimo. 
Fra le discordie cercó d' ingrandirsi, vi riusci e venne 
ascritto nel Libro d'oro della Repubblica di Venezia. 
Vigiló assiduamente al benessere di Verona e nel 1318 
fece pubblicare statuti e istituti municipali, circondó 
la cittá di nuove mura. La sua corte, descritta dal 
Boccaccio come una delle piü sfoggianti d' Italia, ac-
colse illustri profughi come Dante, Uguccione della 
Faggiuola, Spinetto Malaspina, Guido da Castello, Sa-
gacio Muzio, Gazzata, che narró ampiamente gli usi 
della corte di Verona; Vanni Scornazzano, Albertino 
Mussato. 

Racconta ¡1 Gazzata che gli Scaligeri erano lar-
ghissimi nell'accogliere uomini d' ingegno, e che ac-
cordavano a questi loro ospiti nobile alloggio nel pa-
lagio signorile, e che questo alloggio era ornato se-
condo T Indole e la professione di coloro che vi erano 
ricevuti. I guerrieri trovavano apparecchiati trofei; 
boschi e muse erano per i poeti; Mercurio si ritraeva 
per gli artefici; i l paradiso per i predicatori; la for
tuna per gli esuli e spesso erano mutati gli alloggi, 
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e questo privilegio toccava piü spesso a Guido da 
Castello e a Dante. A tempo di Cangrande, Verona 
aveva dominio nel hacino dell'Adige da Avi, borgo 
del Tirólo, all'antico territorio di Rovigo, e ira l 'A-
dige e la Piave, sopra Vicenza, Padova e Treviso ( i ) . 

Dante nomina Verona in occasione del ricordo 
del drappo verde, onde trae similitudine per la rá
pida fuga di Andrea Mozzi: 

Poi si rivolse, e parve di coloro 
che corrono a Verona il drappo verde 
per la campagna; e parve di costero 

qüegli che vince e non colui che perde (2). 

II popolare spettacolo della corsa dei cavalli, detta 
del pallio, dal panno che si dava in premio ai vin-
citori, fu istituito dai Veronesi per festeggiare la vit
toria riportata contro le armi dei conti di S. Boni-
fazio e dei Montecchi dal podestá di Verona, Azzo 
d'Este, i l 29 setiembre 1207. Aveva luogo ogni anno 
nella prima domenica di Quaresima, i l colore del 
panno che si donava era verde (3). San Bernardino 
da Siena ottenne che tale festa si facesse nell'ultima 
domenica di carnevale e quindi nella prima domenica 
di maggio. Poi cambio tempo e modi, come nota i l 
Berozzi, e a poco a poco fu tolta e rimase nei r i -
cordi della cittá. I I Belviglieri (4) nota che la porta 
della cittá, fuori della quale facevasi la corsa, era 
detta della Stuppa o del Pallio. Questa porta ora é 
chiusa (5). 

Dante nomina anche Verona ricordando 1'abate 
di S. Zeno, che stando fra gli accidiosi del Purga
torio, indica a Virgilio e a Dante la via della salita. 
Costui fu un certo Gherardo I I , abate di S. Zeno a 
Verona, a tempo di Federico Barbarossa, i l quale 
mon nel 1187. Non se ne hanno notizie precise, e 

(1) LORIA, Vi ta l ia nella D i - %ia nel 1774. V. FERRAZZI, Man. 
vina Commedia. Dant. IV , 385. 

(2) Inf. X V , 121. (4) Alhum Dantesco. 
(3) Statuto vero», messo in or- (5) V. BAROZZI, Dante e i l suo 

diñe nel 1450 pubblicato a Vene- secólo, p. 811. 
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alcuni rappellano Alberto, altri lo confondono con 
Alberto della Scala. Della sua accidia nessuno parla 
fuori che Dante, onde l'accusa che gli si fa di tale 
difetto non trae da altra fonte fuori che dalla Divina 
Commedia: 

10 fui abate di San Zeno a Verona, 
sotto lo imperio del buen Barbarossa, 
di cui dolente ancor Milán ragiona ( i ) . 

Dante allude a Verona senza nominarla, facendo 
predire da Cacciaguida a Dante l'ospitalitá degli Sca-
ligeri signori di Verona nel tempo dell'esilio, e spe-
cialmente di Bartolomeo della Scala: 

11 primo tuo rifligio e il primo ostello 
sará la cortesía del gran Lombardo, 
che in su la scala porta il santo uccello, 

che in te avrá si benigno riguardo 
che del fare e del chieder, tra voi due, 
fia primo quel che tra gli altri é piü tardo (2). 

Verrucch io , castello posto alia destra della 
Marecchia, non lontano da Rimini, che fu donato dai 
Riminesi a Malatesta i l vecchio, onde i suoi discen-
denti furono detti da Verrucchio e non da Pennabilli, 
onde avevano origine. 

Dante nomina Verrucchio come luogo di signoria 
dei due Malatesta vecchio e giovane, i l primo padre 
di Gianciotto, marito di Francesca da Rimini, e i l 
secondo figlio primogénito dell'altro. Ambedue cro-
delissimi e degni del nome di mastini come signori, di 
Rimini. Malatesta i l vecchio insieme a Malatestino 
fece uccidere Montagna de'Parcitati, suo suocero(3): 

L a térra che fe' giá la lunga prova, 
e di Franceschi sanguinoso mucchio, 
sotto le branche yerdi si ritrova. 

E '1 Mastín vecchio e '1 nuovo da Verrucchio 
che fecer di Montagna il mal governo, 
lá dove soglion, fan de' denti succhio (4). 

V i c e n z a , latino Vicetia o Vicentia, cittá dell'Italia 
settentrionale vicina alia catena dei monti Berici, in 

(1) Purg. X V I I I , 118. (3) LANDINI, Com. 
( 2 ) Par. X V I I , 70. (4) Inf. X X V I I , 46. 
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riva al Bacchiglione nel punto in che rifluisce i l Re
troné. E' una delle piü antiche cittá d'Europa, da 
Eliano é detta Bitezia e da Strabone Ucezia. E' incerto 
se se ne debba attribuire la fondazione agli Euganei 
Etruschi, ai Veneti dell'Asia Minore o ai Veneti delle 
Gallie. 

Fu municipio romano 398 anni av. Cristo. A i 
tempi barbarici fu desolata successivamente dagli 
Eruli, dai Goti e dai Longobardi. L'anno 823 l ' i m -
peratore Lotario I vi fondo uno studio pubblico, al 
quale volle concorressero gli studenti di Padova, Tre-
viso, Peltre, Ceneda ed Asoló. I I suo comune fu uno 
dei primi a concorrere alia Lega Lombarda, ed ebbe 
anche parte nella pace di Costanza. Nel furore delle 
fazioni guelfa e ghibellina, fu campo di strage spa-
ventosa. Nel 1236 fu saccheggiata e incendiata dai 
soldati di Federico IL Poi fu tiranneggiata da Ezze-
lino da Romano. Nel 1268 si sottomise a Padova e 
prese da essa i suoi rettori. Ma neU'aprile del 1311 
Arrigo V I I di Lussemburgo permise a un fuoruscito 
vicentino di preparare una ribellione in suo favore, 
giovandosi dell'aiuto di Can Grande della Scala. Indi 
si accese una forte guerra fra Vicenza e Padova, ma 
questa guerra cessó per un trattato di pace che si 
strinse in Genova fra Enrico V I I e i Padovani. Nel 
tempo in che Arrigo era distratto nelle sue imprese to-
scane, Can Grande ne approfittó per dominare V i 
cenza, che ottenne quindi da Arrigo come vicariato 
imperiale. I Padovani, aiutati dagli esuli vicentini, si 
opposero a Gane e guerreggiarono sovente sulle rive 
del Bacchiglione. La copia delle acque di questo fiume 
cresce la fertilitá delle campagne vicentine ed i l pos-
sesso del Bacchiglione é utile per Firrigazione delle 
terre dell' una e dell'altra parte, di eguale interesse 
per i Padovani e per i Vicentini. Da ció avvenne 
che per i ripetuti conflitti fra 1' uno e Faltro popólo, 
si alzassero e si abbattessero gli argini di questo fiume. 
Nel 1314 i Padovani, guidati dai loro podestá Pon-
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zinb dei Ponzani, cremonese, prese d'assalto \Ticenza, 
giovandosi deirallontanamento da essa di Can Grande 
della Scala, ch' era andato in aiuto di Matteo V i -
sconti. Alcuni Padovani fecero contrasto ai Vicen-
tini e si resero padroni del sobborgo, che saccheg-
giarono contro 1' inutile resistenza di Ponzino dei 
Ponzani. 

Intanto Can Grande, udite a Verona le notizie 
di Vicenza, piombó sui nemici con solo cento uo-
mini che aveva messo insieme. Non ebbe resistenza 
nel sobborgo, ove durava ancora i l saccheggio. Piü 
in la incontró piccola opposizione da alcuni gentiluo-
mini, fra i quali é da notare Albertino Mussato, sto-
rico e poeta; i compagni di Albertino furono dispersi 
ed egli cadde prigioniero come dopo Giacomo da 
Carrara. Gane vinse i Padovani e mandó i piü illu-
stri prigionieri, fra i quali Albertino Mussato, alia 
sua corte. 

Dopo questa disfatta si firmó i l trattato di pace 
fra Gane e i Padovani i l 20 ottobre 1314; ma questa 
pace duró poco, perché gli esiliati di Vicenza, quelli 
di Verona, di Mantova e i loro partigiani di Padova 
congiurarono contro Gane; ma traditi e caduti nelle • 
sue mani, ebbero prigione e morte (1). 

Dante nomina Vicenza quando fa accennare da 
Gunizza da Romano il conflitto tra Vicentini e Pa
dovani : 

Ma tos tó fia che Padova al Palude 
cangerá l'acqua che Vicenza bagna, 
per esser al dover le genti crude (2). 

Qui Dante non accenna ad alcun conflitto in 
particolare, ma a tutto il periodo della lotta tra Pado
vani e Vicentini, nella quale ebbe parte Gan Grande 
della Scala (3); per altro, come nota i l Bassermann (4) 
non si puó determinare i l luogo preciso detto da 
Dante i l Palude; forse dovrebbe credersi che questo 

(1) LOMA., L' l ialia nella D. C. (^) SCARTAZZINI, Com. 
(2) Par. I X , 46. (4) Orme di Danle. 
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luogo fosse al sud di Vicenza, alie falde dei monti 
Berici e dei colli Euganei. Dante allude indiretta-
mente a Vicenza nominando i l Bacchiglione per no
tare i l traslocamento di Andrea de' Mozzi dalla dió
cesi di Firenze a quella di Vicenza : 

Colui . . . che dal servo de' servi 
fu trasmútalo d'Arno in Bacchiglione, 
ove lasció ]¡ mal protesi nervi ( i ) . 

V i c o degli S t r a m i . Via di Parigi, la rué du 
Fouarre, de la Paglia, presso alia piazza Maubert, a de-
stra del? Hotel de Ville a Parigi, ove anticamenté erano 
le scuole dell' Universitá. Era detto Vico degli Strami, 
perché gli scolari sedevano sulla paglia. I I Petrarca 
lo chiama nel 1. IX delle denili: Fragosus Straminum 
vicus. I I Postillatore Cassinese lo appella: Locus Pari-
siis ubi sunt scholae philosophantíum. Amedeo Berger (2) 
sostiene che Dante abitasse in quella via nel 1305 ; 
ma la dimora di Dante a Parigi non é provata con 
validi argomenti (3). 

11 poeta ricordando Sigieri di Brabante, ed i l suo 
insegnamento nell' Universitá di Parigi, nomina i l 
Vico degli Strami. S. Domenico dice: 

Essa é la luce eterna di Sigieri, 
che leggcndo nel Vico degli Strami, 
s i l logizzó invidiosi veri (4). 

Viterbo, latino Viterbium, cittá capoluogo di 
provincia dell Italia céntrale, posta in luogo ameno 
dalla parte settentrionale del monte Cimino, sulla 
via che conduce da Roma a Firenze, non lontano dal 
lago di Bolsena. Si crede fabbricata o cinta di mura 
da Desiderio, re dei Longobardi e popolata dagli abi-
tanti delle varié cittá. demolite nei suoi dintorni. Nel 
medio evo ebbe reggimento comunale, poi venne in 

(1) Inf. X V , 112. V . Sacchi- (3) V . A . BARTOLI, Slor. delle 
pltone. Leti. i t . , vol. V . . 

(2) Journal desDéhaH, 2') mag- (4) Par. X , 136. '• ¡ 
^¡o 1858. 

2 7 
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possesso di vari signori e nel 1354 cominció a far 
parte del dominio pontificio. 

Dante accenna a Viterbo nel Volgare Eloquio (1); 
állude poi indirettamente a Viterbo quando narra la 
uccisione di Arrigo fatta da Guido di Monforte in 
tale cittá, quando si fa mostrare da Nesso l'ombra 
di Guido: 

Mostrocci un'ombra da l l 'un canto sola, 
dicendo : « Colui fesse in grembo a Dio 
lo cor che in sul Tamigi ancor si cola » (2). 

Allude anche a Viterbo quando parla del Buli-
came, ossia lago di acqua bóllente distante due mi-
glia da detta cittá: 

Quale del Bulicame asee ruscello 
che parton poi tra lor le peccatrici, 
tal per l'arena g i ü sen giva quello (3). 

Z a m a , cittá deirAfrica settentrionale, nella valle 
di Bagrada, dove Scipione ottenne vittoria sopra An-
nibale. Secondo Lucano (4), Anteo aveva posta in 
questa valle la sua sede. 

Dante allude a Zama senza nominarla, facendola 
accennare da Virgilio nel pregare Anteo di condurre 
esso e Dante nella ghiacciaia di Cocito: 

O til, che nella fortúnala valle 
che fece Scipion di gloria ereda 
quando Annibal co' suoi diede le spalle, 

recasti g iá mille lion per preda, 
e che, se fossi stato all'alta guerra 
de' tuoi fratelli, ancor par ch' e' si creda 

che avrebber vinto i figli della térra : 
mettine giuso (e non ten venga a schifb) 
dove Cocito la freddura serra ( 5 ) . 

(1) I , 13, 24. (4) Phars. I V , 590 e seg. 656 
(2) /»;/. X I I , 118. e seg. 
(3) Inf. X I V , 79. (5) Inf. X X X I , 11.5. 
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Zeno (S.), abbadia antichissima di Verona, oggi 
chiesa assai celebre, costruita nel secólo ix. Ha le 
porte di bronzo, e la statua e la tomba del Santo. Tutti 
gli ornamenti ond' e decorato i l templo, fanno fede 
del tempo remoto della sua origine. I I campanile fu 
cominciato nel 1043 e fu condotto a termine nel 1178. 
I I sotterraneo della chiesa é sorretto da quaranta co-
lonne di marmo con frammenti di antiche pitture e 
sculture. Dalla chiesa si passa al chiostro dell'antica 
abbadia, nella quale si trovano i monumenti di Liber
tino Scaligero e di Giovanni Fariña, contemporanei 
di Dante (1). 

Da tutto questo é facile immaginare la maestosa 
basílica, della quale fu abate Gherardo nel tempo di 
Federico Barbarossa (2). 

Dante pone 1'abate di S. Zeno fra gli accidiosi 
del Purgatorio e gli fa diré: 

lo fui abate di San Zeno a Verona, 
sotto lo imperio del buon Barbarossa, 
di cui dolente ancor Milán ragiona (3). 

Gherardo mori nel 1178; in quanto all'epiteto di 
buono dato al Barbarossa, é da notare che esso viene 
attribuito all'imperatore nel tempo in cui egli non 
era meritevole di biasimo, cioé dai 115 2 al 115 5 (4). 

(1) V . Bocc i , Diz. Dant. ( 5 ) Purg. X V I I I , 118. 
(2) G. B . BIANCOLINI, Noticie (4) V . BENASSUTI e CORNOI.DI. 

delle ciñese di Verona. 
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Appennino 31 

Aquino 33 

Arabia 3 4 

Pag. 15 

15 
. 16 

Aragona . . . . Pag 

Arbia 

Archiano 

Arezzo . . . . . 

Argolide 

A r l i 

Arno 

Asciano, Sciano . 

Asopo 

Assiria 

Assis i 

Atene 

Aulide. 

Ausonia . . . . . 

Avellana 

Aventino 

Babel, Babilon . . . 

Babilonia, Babilon . . 

Bacchiglionc . . . . 

Baco . 

Bagnacavallo . . . . 

Bagnoregio, Bagnorea . 

Balascio 

Barbagia 

Bar i . . . . . . . . 

Benaco 

3 4 

35 

36 

36 

3 9 

3 9 

4 0 

4 2 

4 3 

4 3 

4 3 

4 5 

4 5 

4 6 

4 6 

4 6 

4 8 

4 8 

4 9 

4 9 

5 ° 

5 ° 

5 ° 

5 i 

5 2 
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Benedetto (S . ) 

Benevento. 

Bergamo . 

Bisenzio 

Bismantova 

Boemia, Buemm 

Bologna 

Bolsería 

Brabante . 

Brenta . 

Brescia 

Brettinoro . 

Brindisi 

Brugia, Brugcs 

Buggea, Buggia, 

Bulicame . 

Cacunie, Cacumen 

Cagnano . 

Caina . . . . 

Calabria . . . 

Callaroga, Calarog 

rigus, Calahorra 

Campagnatico 

Campal diño . 

Campi . . 

Campo di Siena 

Campo Piceno 

Canavese . . 

Caorsa, Cadurcum, Ca l 

Caprara, Capraia, Cerb 

Caprona 

Cariddi. 

Carisenda . 

Carrara 

Cásale . . 

Casalodi . 

Casentino . 

5 2 

53 
5 4 

55 

56 

5 7 

58 

61 

6 2 

6 2 

63 
6 5 

6 6 

6 7 

6 7 

6 8 

6 9 

74 
74 
75 
76 
76 

79 
8 0 

8 0 

81 

8 2 

Cassino . . . . 

Castiglia, Castella . 

Castrocaro . . . 

Catalogna . . • . 

Cattolica . . . . 

Cecina 

Ceprano . . . . 

Certaldo . . . . 

Certomondo . . 

Cervia 

Cesena 

Chiana 

Chiarentana . 

Chiassi 

Chiavari . . . . 

Chiusi 

C ipr i , Cipro . 

C irra 

Cocito 

Coico 

Colle 

Cologna, Colonia . 

Colonne d' Ercole . 

Conio 

Corneto . . . . 

Corsica 

Cosenza . . . . 

Costantinopoli 

Cremona . . . . 

Creta, Creti , Candía 

Croazia . . . . 

Crotona . . . . 

Crudo Sasso . . 

Danubio . . . • 

Deifico 

Delia 

D é l o , Idilo, D i l i . 

P a o 8> 

8 + 

8 5 

8 5 

8 6 

8 7 

8 8 

8 9 

9 0 

9 0 

91 

9 2 

9 ? 

9 5 

95 

9 5 

9 6 

9 7 

9 7 

9 9 

9 9 

101 

1 0 2 

1 0 2 

102 

105 

1 0 4 

105 

105 

1 0 9 

1 1 0 

n o 
111 

1 1 2 

M5 
11 ? 
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Diana P-ig- ^ 4 

D í t e . . . . • . . . . 116 

Doagia, Duacum, Douay. 118 

Durazzo, Epidamus, D}'!--

rhachium 118 

Ebrei . . . . 

Ebro . . . . 

Egina, Aegina . 

Egitto . . . . 

El icona. . . 

Eilespontc. 

E l sa 

Erna . . . . 

Emmaus . . 

E r a 

E r m o . . 

Es t i , Este . 

Etiopia. 

Etna , Mongibello 

Eufrate. 

Eunoé . . . . 

E u r o p a . . . . 

Faenza 

Fakerona 

Famagostr. . . . . 

Fano . . , . . 

Farsaglia 

Feltre , 

Fenicia 

Ferrara 

Fiandra 

Fiesole, Fesulae, Faesula 

Figghine, Figline . 

Filippi 

Firenzc 

Flegetonta, Flegctonte. 

119 
120 
121 
121 
121 
122 
125 
124 
124 
125 
125 

129 

130 

131 

134 
I34 

139 
140 
142 
145 

154 

Flegra . 

Focara . 

F o r l i 

Francia 

Fr i s ia . 

Gade, Cad 

Gaeta . 

Gal iz ia . 

Gal lurr . 

Galhizzo 

Gange . 

Garda . 

Gardingo 

Gavil le , 

Gelatina 

Gc lboé . 

Genova. 

Gerusalem 

Gherardes 

Gianicolo 

Gibilterra 

Giordano 

Giosafat 

Giudea. 

Giudecca 

Gomorra 

Gorgona 

Grecia . 

Gualdo. 

Guante, 

Guascogna 

Guizzante 

Gurge , 

Ibero . 

Ida . . 

I lcrda . 
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I l ion , llione , 

Iraola . . . . 

Impero. 

India . . . . 

Indico . . . . 

Inghilterra. . . 

Isara . . . . 

Ismeno. 

Isola del fuoco . 

Isola de' Sardi . 

Isoletta. . . . 

Ispagna 

Israel . . . . 

Italia . . . . 

Lacedemona . 

Lago di Bolsens. 

Lamagna . 

Lamone . . . 

Langia , Langria . 

Laterano . . . 

Lavagna, Lavagno 

Lazio . . . . 

l.emosi. 

Lenno, Lemno . 

Ler ic i . . . . 

Letc , Leté . . . 

L ib ia 

L i l l a . . . . 

Logodoro . . . 

Lombardia. . . 

Londra. 

Lucca . . . . 

L u n i . . . . 

Macra, Magra 

Maiolica . . . , 

Malcbolge. . . , 

Pag. 188 Malta . . . 

. . 188 Mantova . . 

. . 189 : Marca d'Ancona 

. . 190 Marca Trevigiana 

192 Marcabó 

. . 193 Maremma, Marittima 

194 Marocco, Marrocco, Mor 

. . 194 rocco 

. . 194 Mar Rosso 

. . 194 Marsiglia . 

. . 195 Medicina . 

. . 195 Mediterráneo 

. . 195 Mi lano . . 

. . 196 Mincio . . 

Miniato ( S . ) 

. . 196 Mira . . 

195 Modena 

198 Monferrato 

. . 199 Mongibello 

. . 199 Monte Aperti 

. . ¡00 Montefeltro 

. . 202 Montemalo 

. , 203 Montemurlo 

206 Montereggioni 

. . 207 Monda, Munda 

, . 208 Monte Veso 

209 Mulazzo . 

. . 212 Multa, Molta 

. . 212 
. . 212 Napoli . . 

. . 213 Navarra 

. . 213 Nazaret 

. . 214 Nettuno . 

. . 216 Nicosia. . 

Nilo. . . 

. 219 Nocera. . 

. . . 220 Noli . . . 

221 Normandia 
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Norvcgia 

Novara. 
Provcnza . . . . P: 

Puglia 

Ü l i m p c , 

Oriago, Oriaco 

Oriente 

Ostorich . . 

263 
263 
264 
266 

Qiiarnaro . 

Pachino 266 

Pado 267 

Padova 267 

Palermo 269 • 

Parigi 271 

Parma . . . . . . . 273 

Parnaso 274 

Pavia 2 7 5 

Peloro 277 

Penestrino 277 

Perugia 281 

Peschicra 283 

Piava . . . . . . . 283 

Piceno (Campo) . . . . 284 

Pietola, Pietolc . . . . 286 

Pietrapana, Pictraptiana , 286 

Pieve del Toppo . . . 287 

Fineta 288 

Pirenei 288 

i Pisa 2 8 8 

Pistoia 290 

Po 291 
Pola 293 

Ponti 295 

Porta So lé 295 

Portogallo 296 

Praga 297 

Prata 298 

Prato 298 

Prato Magno 299 

Rascia 

Ravenna 

Reggio 

Reno (piccolo) . 

Reno (grande) . 

Rialto, Rivo , Rio Alto 

Rife 
Rimin i 

Ripol i (Bagno a Ripol i ) 

R ó d a n o 

Rodope 

Roma 

Romagna 

Romano 

Romena 

Roncisvallc . . . . 

Rubaconte 

Rubicone 

Sabina 

Samarla . . . . . . 

San Benedetto . . . . 

San Leo 

San Miniato, Samminiato, 

Samminiato al Tedesco . 

Santafiora 

Santerno 

Sarzana, Serezanuni; Ser-

gianum 

Savcna 

Savio 

Saraceni 

Sardegna 

306 
507 
309 
309 

329 

Í 3̂  
333 

354 
335 
336 
336 

357 
559 
54i 

542 
342 

545 
543 
3-)6 
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Schiro, Sciro . . . Pn 

Scozia 

Senna 

Sennar 

Serchio 

Sesto 

Sesti, Siestri . . . . 

Setta 

Sibilia, Siviglia . . 

Sici l ia, Cici l ia . . . 

Siciliano, Ciciliano 

Siena 

Signa 

Sile 

Simifonti, Semifonte . 

Simoenta 

Sinigaglia 

Sion 

Siratti 

Soddoma, Sodoma . 

Sorga 

Spagna 

Stige 

Tabernicch, Tambernicch , 

Tagliacozzo 

Tagliamento 

Talaraone 

Tamigi 

Tana i 

Tarpeia 

Tartaria 

Tebe . . . . . . . 

Tevere 

T i g r i 

350 
35° 
351 
352 
353 
355 
355 

357 
362 
365 

374 
374 
376 
376 

378 

380 
381 
382 
384 
386 

390 
591 

Timhrco . . . . Pag. 392 

Tira l l i 392 

Torso 395 

Toscana . . 

Trento . . . . 

Trespianc . 

Tro ia , . . . 

Tronto . . . . 

Tupino, Topino 

Turbia . . . . 

Uccellatoio 

U r b i n o . . 

Urbisaglia 

Utica . . 

Valbona 

Valcamonica 

Valdichiana 

Valdigreve, Valdigrieve . 

Valdimagra, Valdimacra, 

V a l di Magra . . . . 

Valdipado, Va l di Pado . 

Vaticano 

Vercelli 

Venezia 

Verde . . . . . . 

Verona 

Verrucchio 

Vicenza 

Vico degli Strami . . . 

Viterbo 

393 
395 
396 
397 
398 
599 
399 

399 
400 
401 
402 

403 
404 
40 S 
405 

406 
406 
407 
407 
408 
410 
411 
414 
414 
417 
4i7 

Zama 4 ^ 

Zeno ( S . ) 4I9 
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