
1111 
00037569 

5:20Crit 

NOT TO BE 
OUT OF THE LIBRARY. 

401/* 

, 94 ifr 
• .1-,c6/ 

4o, 

• 

   
  



   
  

Digitized with financial assistance from the

on 03 December, 2015
Government of Maharashtra



   
  



   
  



VOLUME DECIM fa . 

a., 

37569 

ISTORIA a ITALIA 

M. FRANCESCO,  GUICCIARDINI 

GENTILUOMO FIORENTINO 

MILANO 

Dalla SocietAt Tipografica Die CLASSIC! ITALIAN!, 

contra la d i S. Margherita ) N.° it t 8. 

ANNO 18°3. 

   
  



1111111,11,1111,16!11111 

• 

   
  



DELL 'ISTORIA 

, 	ITALIA 

•••••=.•••• 

MIRO DECIMONONO 

SOMNAIRIO. 

Stando l'esercito Franzese sotto Napoli , a 
dubitandosi, se sj dovepa battere o no , final. 
mente fu risoluto mettervi Passedio , it qual 
durante, l'armata Franzese roppe la Imperiale 
nel Golfo di Salerno , nella qual rotta resta-
rono prigioni col Vicere molts Signori. Men-
Ire durava l'assedio a Napoli con diverse tiff-
ficolta Anton da Leva ricuperb Pavia, e An. 
area _Doric per diverse cagioni si rand dai 

   
  



4 
soldi di Francia, e si accoste alla parte del-
l'Imperatore: ementre Anton da Leva tenta 
indarno la espugnazione di Lodi , e it Pon-
tefice si scuopre Mimic° dei Fiorentini , e fa 
lega con l'Imperatore, l'esercito Franzese che 
era sotto Napoli fu rotto , e Andrea Doria 
prese Genova ; e l'eserrito dei Confederati'in 
Lombardia prase la Cilia di Pavia . Faun 
l'accordo tra Cesare, e it Papa in Barzalo-
na , segui ,la pace encore Ira Carlo Quint° , 
e it Re Francesco 'atm in Cambrai Falk: -
questa pace Plmperatbre venne in Italia , e 
si abboceb col l'ontefice in Bologna, dove si 
coinirzciarono a scoprire i pi-incipj della guer-
ra del Papa contro ai Fiorentmi , la quale , 
acciocche meglio si potesse seguire , e the la 
Cilia di Fireoze restasse senz'alcuno soccor-
so, l'Imperatore flee accordo con i Venezia-
ni, e con Franiesco Sforza Duca di 
a cui egli restitui lo Slam. 
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llogglato Lautrech con l'es.ercito appresso A. 
alle mura di Napoli fu la prima (r) consulta-
zione , se era da tentare di sforzare con l'im-
peto dell' artiglieria , e con la virtu degli uomini 
qUella Citih , come moll; , contbrtando che a 
questo effetto si augumentasse it numero dei 
fanti , consigliavano Allegavano questi molte 
difficolt5, per le quali non si poteva sperare di 
starvi intorno lungamente: la dillicolt1 delle vet-
tovaglie , perche gl' inimici .copiosissimi di cavalli 
Ieggieri , e prowl a esercitargli Ie itnpedivano ; 
ed essere incerta la speranza 	a 'Napoli avesse 
ad arrendersi per la fame , perche non essendo 
hastanti le galee del Doria  a. tenere serrato it 
Porto , ne venendo le galee dei Veneziani , 
benehe promesse ciascun giorno , erano entrate 
da Gaeta in Napoli , che pativa di rnacinato , 
quattro galee caliche di farine , e vi entravano 
ciascun giorno degli altri iegni : vedersi fredde 
le provvisioni dei Veneziani , i quail per couto 
dei ventiduemila ducati che gli pagavano cia-
scun mese , erano gia debitori di sessantamila 

(t) Di questa nuova consulta 	Giovio non ne dice 
parola , ma 

. Balm: assai copiosamente nel lib. 3. ne fa 
menzione e it Giustiniano nelle Istorie di Venezia. 

   
  



6 
ducati: essersi somtninistrati parcamente i (lanai 
di Francia : empiersi 	resercito d'infermita , 
le quali peril non procedevano tanto dalla gra: 
vezza ordinaria di quell'aria , the suole comin-
dare a nuocere alla fine della state , quanto 
perche i tempi erano andaa !tido piovosi', al-
loggiando anche molti delresercito in camp, 
gna. Nondin.eno Lautrech considerando che in 
tanta moltitudine , e virtu di difensori , e per 
la lortificazione del monte , it quale si poteva 
soccorrere , respugnarec o it monte , o la Cita 
era cosa molto ddficile: ne volendo forse spen-
dere con piccola speranza i danari per timore 
che poi per sostentare le spese ordinarie non 
gli inaneassero , delibero (r) di attendere non 
alla espugnazione. ma  all'assedio sperando che 
innanzi passaSSe' motto tempo, avessero a man-
care agl' inimici o le vettovaglie , o i danari . 
Indirizth adunque e ranimo , e tulle le prov-
vision; all'assedio tutto intento a impedire che 
per terra non vi entrassero vettovaglie , e a sol-
lecitare la venuta delle galee Veneziane per pri-
vargli del tutto delle vettovaglie marittime. Qui-
vi, mutato consiglio, permesse si facessero seaea-
mucce , perche i soldati stando in ozio non si 
perdessero di animo, e pert) se ne faceva spes-
so , e con gran laude delle bande nere, 1P quali 
eccellenti per la disciplina di Giovanni dei Me- 

(ti) Il Pellai nel 3. dice questo medesimo , se bent 
•scusando it suo Re, procure di versant la colpa nei 
Collegati. 

   
  



7 
diet in questa speck di combattere non ave-
Vano'insino allora dimostrato quel che in gior-
nata ordinaria , e in battaglia Lerma , e stabile 
valessero in campagna. Arrivarono in questo 
tempo all' esercito ottanta uomini d'arme del 
Marchese di Mantova e cento del Duca di 
Ferrara , it quale benche fosse *stato ricevuto in 
ernpla protezione dcl Re di Francis, e dei Ve-
neziani , nondimeno aveva tardato quanto aveva 
potuto a fargli inuovere per regolare le sue de - 
liberazioni con quello cshe A potesse congettu-
rare delrevento futuro della guerra . In questo 
stato delle cose (t) concepirono gl' Imperiali 
speranza di rompere Filippino Doria , ch'era 
con le galee nel Golfo di Salerno , non facen-
do tanto fondamento in sul numero , e in su 
la bonta dei lcgni loro , quanto onella virtu dei 
combattifori , perche empierone sei galee, quat-
tro fuste , e due brigantini di mille archibusieri 
Spagnuoli dei piu valorosi 	e dei pih lodati 
dell'esercito , con i quail vi entrarono Don Ugo 
Vicere , e quasi tutti i Capitani , e uomini di 
autorita . A quest'armata governata per consi-
glio del Gobbo , nelle cose niarittime veterano, 
e famoso Capitano , aggiunsero molte barche 
di Pescatori per spaventare gl'inimici da lonta- 

(t) n Giovio dice nel 25. che gr Imperiali si risol-
verono di combattere con Filippino Doria, e che fecera 
provvisioni gaz,liarde ; e it &Thai dice che fu combattuto 
con r armata Franzese, intendendo forse per Franzesi le 
galee del Doria, come quelle ch' erano al soldo dal Re 
di Francia , la vale armata era alla Conca. 

   
  



8 
no col•prospetto di •maiore fluffier° di legni 
i. quail .partiti .  tutu da Possilipo toccaronO alia 
Isola di. Capri , 	Don Ugo con grandjssi- 
mo pregiudizio di questo assalto perde tempo 
a udire un Ikomito Spagnuolo che concionando 
accendeva Ali animi. loro a combattere, com'cra 
degno della gloria acqt4stats con tante vittorie 
da quella nazione . Di quivi lasciato a man si-
nistra it CaVo della Minerva entrati in alto mare 
mandarono innanzi due galee con commissione 
che accostatesi agr inimici simulassero poi di 
fuggire per. tirargli in. alto mare a combattere: 
ma Filippino Doria avendo it giorno dinanzi 
per esploratori fidati presentito it consiglio de-
g inimici aveva con grandissima celerita ricer-
cato Lautrech che gli mandasse subito trecento 
arLibusieri, i, quail guidati dal Capitano Croch 
erano arrivati poco innanzi che si scoprisse l'ar-
mata deg inimici , la quale come si scoperse 
da lontano, Filippino ancorche con grande ani-
zno avesse fatte tulle le preparazioni necessarie 
per combattere nondimeno commosso del nu-
Bier° (t) grande del legni che si scoprivano 
stette motto sospeso , ma in breve spazio di 
tempo lo libere da questa dubitazione it ledere 
quando gr inimici si approssimavano non vi 
sere altri legni da Gaggia che sei : percio con 

(1) Dice it Giovio che it Doria net principio si spa-
vent* vedendo tanti legni , ma che conosciuta la qualith 
loro, ne fece poco conto e us6 r astuzia che recita qui 
l'Autore net combattere, essendo giudicate galee da /Vic-
col?) iomellino 

   
  



9, 
litrifIl0 forte , e come Capitano peritissimo della 
*gueira navale fece allargare sotto specie di fu-
ga tre galee dalle altre sue , acciocch6 girantlo 
essaltassera cot. vento .prospero gl'.inimici per 
lato , e dalla poppa Egli con cinqiie galee ra 
incontro ag1' immici , i quail dovettano scaricate 
la loro artiglieria per,, torre a lui col fumo la 

*mira , e la veduta (t). Ma Filippino dette fuo-
co a uno grandissimo basilisco della sua galea, 
it quale percotendo Della galea Capitana , in su 
h quale era Don Ugo. arnmazzo al primo col-
Po quaranta eomini , tra i quail fu ii Capitano 
della galea , e mold Uffiziali , e scaricate poi 
altre artiglicrie ne ammazzb e feri molti 	da 
altro canto le artiglicric scaricate dalla galea di 
Don Ugo ammazzarono nella galea di Filippi-
no it Capitano, ferirono it pactrone , e appros-
simatesi facevano con gli arOibusi , e altre ar-
mi un aspro assalto : ma i Uenovesi sperimen-
tati a queste battaglic schit'avano meglio it pe-
ricolo , combattendo chino' , e cauti fra gl' in-
tervalli dei palucsi : cosi mentre combatterono 
cort grandisstma ferocia, e spavento le due ga-
lee , tre altre galee degl' Imperial; strignevano 
due Genovesi , ed erano gia motto superiori , 
ma le tre prime Genovesi che simulando di 

(i) Il Giovin, e i1 Tarcagnotta dicono r istesso del 
fatto d' arme navale tra gl' Imperiali, a Franzesi succes- 
•so net Golfo di Salerno, a che Don Ugo indogie tanto 
a tirare artiglieria che diede tempo al Doria di poter 
tirare di mira ; e Maitre che i Genovesi carobs ttevano 
is altra manitra che gl' Imperiali. 
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fuggire erano andate in alto mare, ritornate so• 
pra gr inimici .percessero per lato la galea Ca-
pitana , delle quart la galea ch'era chiamata la 
Nettunna svelse it suo 'albero, the gli fece gran 
danno. Quivi Don Ugo ferito nel braccio , e 
coperto , mentre confortava i suoi , da sassi , .e 
da fuochi gittati dagli araeri delle galee inimi-
che, combattendo fu morto . Quivi la Capitatia 
di Filippino , e la Mora spacciarono la Capita-
na di Don Ugo, le altre due con le artiglierie 
affondarono la Gobba , .dove morl it Fieramor  
sca : intrattanto le altre galee di Filippino aye-
vano ricuperato due delle loro oppressate dalle 
Spagnuole , e prose Ic lore fuste , due sole del-
le Spagnuole veduto la vittoria essere day ini-
mici male trattate con fatica fuggirono . Nel 
qual tempo it Marchese del Guasto , a Ascanio 
affogata quasi , e Ardente la loro galea , rotti i 
remi , morti quasi tutti i soldati , ed essi feriti 
furono fatti prigioni,, salvandogli dally morte lo 
splendors delle armi indorate : restarono presi 
venti Condottieri , a molti padroni delle galee . 
Gime) assai a Filippino in questa pugna it li-
berare i forzati , la pia parte Turchi , e Mori , 
the combatterono eccellenternente . I prigioni 
furono mandati da Filippino al Doria , e una 
delle due galee the si era salvata passe) pochi 
dl poi ai Franzesi , perche it padrone ch' era 
un Marchese Doria Regnicola fu imputato da-
gli Spagnuoli di mancamento nella battacIlia : 
ma scrisse l'Oratore Fiorentino a Firenze con-
formandosi nelle altre cose the la battaglia du- 
rb 	ore 22. insino a due ore dilnotte, e the 
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hip 	Ore alle sei galce avevano undid 

vele minori cariche di soldati . Che da principio 
furono prese due galee Franzesi con move 
quasi di' tutti, ma che rartiglieria, della quale 
Franzesi erano superior; messe in fond() due 
galce, due altre con 'alcune fuste furono prese , 

morta , e ferita la pia parte delle ciUrme , e 
dei 'soldati , e che in una non restarono non 
feriti piit che tre , le altre due dove era Cur-
radino con i Tedeschi molt° danneggiati fuggi-
eon() a Napoli . Don Ugo fu tnorto , da due 
archibusate a gittato in mare , e cosi ii Fiera-
mosca : restarono (r) prigioni it Marchese del 
Guasto , Ascanio Colonna , it Principe di Sa-
lerno , it Santa Croce, Camillo Colnnna , it 
Gobbo, Serenon , e molti altri Capitani , e Gen-
tiluomini : rnorirono pia di male fanti , e del 
Franzesi pochi che non restessero o morti , 
feriti I . Dette questa vittoria speranza grande 
ai Franzesi del successo di etutta la impresa, e 
forse maggiore che non sirebbe stato di biso-
gno , perche fece in qualche parte Lautrech 
pix)( lento alle provvisioni , ma ample gr Impe- 

1 prigioni furono mandati da Filippinn 
con ire galee al Doria, e una delle due ga-
lee 'che si era salvata passb poco dopo ai 
Franzesi . 

(I) Dice it Giocrio nel 25. , a it Tarcagnotta nel lib. 
2. del vol. 4. che la vittoria dei Franzesi contro agli 
Spagnuoli in mare successe a capo di Ors() neila costa 
.i Mall . 
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riali di motto terrore ddbitando del Juana. 
rnento delle vettovaglie , •poiche restavano al 
tutto spogliati dell' Impero del mare , e per ter-
ra stretti da mnIte parti , massimarrierite dopo 
la perdita' di Pozzuolo , perche per quella stra-
da si conduceva a Napoli • eopia grande di vet-
tovaglie : e gia in Narrtili era carestia grande 
di farina , e di carne , e piccola quantity di 
vino , pero it di seguente alla retta 'cacciarono 
della Club nurnero grande di bocche inntili , e 
posto ordine alla distrilk..tzione delle vettovaglie 
si sforzavano che i fanti Tedeschi 'patissero man• 
co che gli anti soldati . Dalle quali cose nu-
trendosi Ia speranza di Lautrech si acerebbe 
motto pill per un brigantino intercetto it setti-
mo di di Maggio eon lettere dci Capitani 
Cesare , per le mivali significavano di avere per-
duto it fiore dell'e-sercito : non essere in Napoli 
grano per pia di un mese e mezzo , ma fare 
le farine a forza di braccia : cornitiriare a fare 
qualche tuinulto i Tedeschi : non vi essere 
nari da pagargli , ne avere pia le cosy rimedio 
alcuno , se non veniva presto provvisione di 
danari , e di soccorso per mare , e per terra . 
Aggiugnevasi l'essere corninciata in Napoli Ia 
peste contagiosa motto dove sono soldati Te-
deschi , perehe non si astcngono da conversare 
con gr infetti , ne da maneggiare le cose Toro . 
Putiva da altra parte l'esercito di argue, perche 
da Poggio Reale alla fronte dell'esercito non 
sono altro cite cisterne , delle quali si serviva 
l'esercito , e augumentavanvisi le infecmiie ; e 

essendo motto superiori di cavalli leg- 

   
  



13 
gieri uscendo•continuamente fuora massimamen-
te pdr Ia via, che va a Somma, non solo con-
ducevano dentro copia di came , e di vini , ma 
spesso interrompevano le vettovaglie che veni-
vano all'esercito Franzese ne si tacevano altre 
fazioni , che scaramuccg . Ricordavano molti a 
Lautrech , che conducisse cavalii leggieri per 
potersi opporre a , quegli degl' inimici , i quail 
uscendo continuamente fuora conducevano den-
tro quantity grande di carne, e del pane , e 
spesso interrompevano 4uelle che venivano al-
l'esercito , ii quale per questa cagione qualche 
volta ne pativa , it che egli non solo rieusava 
di fare , anzi permetteva che Ia maggior parte 
dei cavalli Franzesi si stesse dislesa in. Capua , 
in Aversa , e in Nola: it che agl' inimici augu-
mentava la facolia di fare gli dietti sopraddet-
ti . Altri consigliavatio , ch'esspodo per le inter-
mit& diminuita la fanteria dell'esercito conducesse 
in supplement° di quella , cgme anche perche 
fosse piit potente era state desiderato insiuo da 
prineipio , sette, o ottomila fanti , e quest° an-
che avendo giy cominciato a dinegarlo rieusava 
di fare , allegando mancargli danari , belidie a 
quel tempo ne avesse di Francia comoda prey.. 
visione , avesse riscossa la entrata della 1)ogana 
delle pecore di Puglia, risrotesse l'entrate delle 
terre prese , e i Signori del Regno , che gli 
erano appresso , tosscro pronti a prestargli non 
piccola quantity di damn . Scaramucciavasi 

Onde non 	opera senza mercede it 
considerare che disordini partorisca la ostina- 
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ogni di dai, soldati delle bande nere ,alloggiati 
nella froute .dell'esercito , i quali. traportati da 
troppo anima si kccostavano ;auto alle mura di 
Napoli., che da ,quelle erano pffrsi. con gli ar, 
chihusi 	non avendo, nel ritirarsi cavalli alle 
spalle erano ammazzati dai cavalli degl'inimici 
donde conoscendosi it klisavvantaggio grande .di 
fare. lq scararnucce senza cavalli sotto elle muta 
di Napoli comiuciarono a non si. fare cosi fre-
qUenternente Arrendessi . a. Lautrech dopo la 
victoria di mare (r) Castello a mare di Stabbia , 
ma non la Fortezza . 4  Gaeta si teneva per Ce-
sare , nella quale era if Cardinale Colonna con 

,done di quegli, che sono iroposti alle. cose 
grand i Lautrech senza dubbio primo Capi-
Jano del Rego di Frantic, sperimentata lun-
garpente. nate guerre e 41 autorita grandis-
sima appresso all'esereito , ma di natura 

a imperioso , mentre che creclendo a s 
solo, disprezza i consigli di tutti gli altri , 
mentre che non 'uole udire niuno , matte si 
reputa infami a, che gli uornini .si accurghino 
che non sempre si govern/ per giudizio pro-
prio , ommesse quelle prowisioni , le quali 
usate sarebbero state forse cagione della rit-
kria, disprezzate ridussero la impresa cornin-
ciata con tanta speranza in ultimo ropina. 

(1) II Giovio nel 26. dice, che it Castello a mare; 
e altre terre si arrenderono a Lautrech, a che quash 
Signori che si ribellarone furono 
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novecento fanti Italiani ; e con seicento fanti 
the eiano venuti di Spagna benche it Cardi: 
male Colonna dimandasse a Lautrech salvo con-
dotto, per andire a Roma , ,i1 quale non gli 
concedette. Erasi similmente arrenduto San Ger-
mano , e avendo le genti ch'erano in Gaeta ri-
cuperato Fondi, e it eagle circostanie , Lautrech 
vi =ride Don Fetrando Gaetano figliuolo del 
Duca di Trajetto , e it Principe di Melti , ae-
cordato nuovamente con i Franzesi, per avere 

Capitani Imperiali tenni° poco conto di libe-
rarlo , i quali facilmente di nuovo I'occuparono. 
Faceva (r) in Calabria Simone Romano pro-
gresso grande per la prontezza dei popoli a 
riconoscere it nome Franzese , come avrebbe 
anche fatto Napoli se non fosse stata la tardita 
di Lautrech , Ia quale almanco gene tempo a 
mettervi le vettovaglie delle torre circostanti . 
Ma non bastavano queste cose a ottenere la 
vittoria della guerra , Ia quaff dipendeva total-
mente , o dall'acquisto , o dalla difesa di Na-
poli , se., o non si espugnava quella Citth , o 
non se gP impedivano le vettovaglie con !nag-
giore diligenza per terra , e per mare . Pere 
Lautrech intento principalmente all'assedio , ne 
disperando anche in tutto di potere prendere 
Napoli per forza , poiche erano morti tanti (anti 
Spagnuoli nella• battaglia navale , soliecitava Ia 

(I) La guerra di Calabria era mantenuta in piedi 
per i Franzesi da Simone Tehalcii Romano, the face 
case memorabili . 

   
  



16 
venuta delle armate Franzese, Veneziana per 
privare del tutto quetla Citta delle. vettovaglie 
marittime : mosse -anche la fronte dell'eierctto 
pia innanzi in sn un poggios pia vicino a Na-
poli , e al monte di San Martino , dove fu 
fatta dalle bande nere , una trincea , non solo 
per muovcre da quel Poggio' una trincea , ra 
quale distendendosi insino alla marina , e aven-
do nella- estremita sua a canto al mare un ba-
stione , chiudesse la strada di Sotnma , ma per 
tentare., come prima fossero venute le armate, 
di pigliare per forza i1 monte di San Martino, 
facto prima un'altra trincea tra la Citta y  e it 
monte di San 'Martino , acciocche non potesse-
ro soccorrere' l'uno all'altro, e .poi in un tempo 
rnedesimo assaltare Napoli con le armate dalla 
parte del mare, e per terra battendo dalla fron-
te dell'alloggiaaento di dentro , e di fuora as-
saltarlo con una parte dell'esercito, e con l'altra 
assaltare if monte, , acciocche gl' inimici , divise 
per necessity le forze in tanti luoghi , potessero 
pia facilmente essere superati da qualche ban-
da : non abbandonato pare per l'essersi allun-
gata la fronte dello alloggiamento Poggio Rea,  
le, perche gi' inimici ricuperandolo non gli pri-
vassero della comodita delle acque , ma ristri-
gnendo per la coda l'alloggiamento . Ai quali 
consigli bene considerati si opponevano molte 
diflicolta , perche ne le trincee lutighe pia di 
un miglio insino al mare si potevano , per man-
camento di guastatori, e per le infermita dei 
soldati , lavorare con celerity , ne venivano , co-
me per l'assedio e per la espugnaaione sarebbe 

stato 

   
  



17 
state necessario, le armate, perche Andrea Do-. 
ria con le galee ch'erano,  a Genova non si mo-
veva: delrarmata preparata a Marsilia non s'in-
tendeva cos'alcu,na , e la Teneziana intenta pitl 
all'interesse proprio che al benefizio comune , 
anzi piuttosto agl' interessj minor; , e accessorj, 
che agl' interesSi principall attendeva alla spedi-
zione di Brindisi ,• e di Otranto; delle quali 
Cita , Otranto aveva convenuto di arrendersi , 
se fra sediei giorni non era soccorso , e Brin-
disi; benche per accordo avesse ammesso i Ve-
neziani , si tenevano ancora le Fortezze in no-
me di Cesare , quella di mare forte in modo 
da non sperare di espugnarla , quella grande di 
dentro alla Citta, avendo perdute due Rocchette, 
pareva non potesse pid resisters. Ma veramente 
non e opera senza mercede it considerare che 
disordini partorisca la ostinazioKIS di quegli che 
sono proposti alle cose grandi . Lautrech senza 
dubbio prime, Capitano del Regno di Francia , 
sperimentato lungamente nelle guerre, e di au-
torita grandissima appresso all' esercito , ma di 
natura altiero , e imperioso , mentre che cre-
dendo a se solo disprezza i consigli di tutti gli 
altri, mentre che non vuole udire niuno , men-
tre si reputa infamia che . gli uomini si accor-
ghino che non sempre si govern; per giudizio 
proprio, ommesse quelle provvisioni , le quali 
usate sarebbero state forse cagione della victo-
ria , disprezzate ridussero la impresa cominciata 
con tanta speranza in ultima ruina . Scrive in 
questo modo it Capella it progresso dal Duca 
di Brunsvich , ma i registri contengono, che 
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i_Tedeschi batterono molti di SonZino , e'• clue 
kinalmente rottennero per accordo, e che molti 
di Toro presentatisi sbandatamente a Pizzicbito- 
ne, furono ributtati: tentarono dipoi 	vano 
Capellione , nella quale. oppugnazione fu am-
mazzato al Duca di Brunsvich it cavallo sotto, 
e .che mentre che eranb net Cremonese, it Duca 
di Urbino uscito di Brescia prese per forza Ia 
terra di Palazzuolo , nella quale erano. Emilio, 
e. Sforza fratelli dei Mariscotti con alcuni cavalli 
leggieri , e fanti non Tagati Emilio rest?) Ftri-
gione , e Sforza si rifuggi nella Rocca , alla 
quale venendo it soccorso, it Duca di Urbino_si 
ritire a Pontevico : nei quali di, o forse .prima 
in Bresciano . it Conte di Gajazzo condottiere 
dei Veneziani prese it Luogotenente. del Capi-
tano Zuccheroc con molti cavalli . Ando dipoi ii 
Campo a Lodi'p dove per, essere stata mandata 
gran parte del paese non si poteva battere se 
non di verso Pavia : che it vigesimo nono dl 
di Giugno fu Mato l'assalto eziandio dai Tede-
schi di Brunsvich , e di Antonio da Leva „ nel 
quale i Tedeschi nuovi riportarono piceora lau-
de . Piantossi ai dodici di Maggio l'artiglieria 
in sul Poggio , la quale batteva un Torrione , 
cite danneggiava motto la campagna. Tiravasi 
anche spesso nella terra , ma con poco frutto , 
e si scaramucciava qualche volta a Santo Anto-
nio . Ai sedici dl I'artiglieria piantata a Capo 
di monte tirava a certi Torrioni tra Ia Porta di 
San Gennaro, e la Capuana , e impediva it fare 
un bastione cominciato da _quei di dentro , e 
Filippino che era all' intorno, pigliava tutto di 
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nayr-che andavano con grano -a' Napoli , dove 
la pitl parte viveva di grano cotto, a ne uscivat 
ogni di gente assai e i Tedescbi ancorche pa-
tissero manco che gli altri, protestavano spesso 
per mancamento di pane , e molto pith di vino 
e di carne , di che vit  si pativa molto: pure 
Ore alle altre arti , erano intrattenuti assai con 
lettere false di soccorso . Lavoravasi ai dician-
nove alle trincee nuove , con le quali piantan-
dosi, due cannoni in sul bastione com'ei fosse 
fatto si sarebbero rovinati due mulini presso 
alla Maddalena. guardati da due bandiere di Te-
deschi, che non si erano mai tentati, per avere 
it soccorso di Napoli . Insino a qui non pro-
cedevano (I) se non felici le cose dei Franzesi, 
ma poi cominciarono per cagioni occulte a pie-
garsi alla declinazione , perche Filippino Doria 
per .ordine avuto segretamentefcome si conob-
be poi, rla Andrea Doria si era ritirato con le 
galee intorno a Pozzuolo , slonde in Napoli , 
dov'erano restati pochi altri che soldati , entra-
va sempre qualche quantity di vettovaglie in su 
le birche: e se bene I'armata Veneziana acqui-
stato Otranto dava speranza a ogni ora di ve-
nire a Napoli , nondimeno differivano , percha 
erano in speranza di avere presto it Castello 

(,) Il Giovio dice, che le dose dei Franzesi comin-
eiarono a piegare per la malattia, ch' era entrata net 
eampo Franzese : e le cagioni perche Filippo Doria 
ritardava della solita diligenza , sono anche dal mede-
simo particolarmente narrate; e che rarmata Veneziana 
id era accostata a Napoli . 
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grande di Brindisi . Crescevano anche a ogni 
ora nell'esercito le malattie , e le bande here , 
dove prima alle faziOni si rappresentavano pi4 
di tremila , -ora tra feriti , ammalati e mord 
appena arrivavano a duerntla . Ai ventidue gli 
.Spagnuoli assaltarono quegli di fuora che erano 
alla difesa delle trincee nuove, dove si lavorava 
con speranza' di finirle fia sei, o otto giorni , 
ed essendovi Orazio Baglione con pochi corn-
pagni in luogo pericoloso fu ammazzato corn-
battendo : morte pih presto degna di privato 
soldato , che di Capitano . Dal qua!e disordine 
gl'Imperiali presa speranza di maggiore succes-
so uscirono di nuovo fuora molto grossi , ma 
messosi ii campo in arme , e lattosi forte , alle 
trincee si ritirarono . Ritorne pure di nuovo 
Filippiner per nolta instanza che gli fu fatta 
nel Golfo di Napoli , e ai ventisette non erano 
ancora finite le trincee cominciate per serrare 
la via di verso Somma, e gli Spagnuoli ogni 
giorno correvane , e rompevano le strade con. 
ducendo dentro quantity grande di carnaggi: a 
che i cavalli del campo facevano poco ostacolo, 
perche cavalcavano rarissime volte : e Lautrech 
cominciando a desiderare supplemento di fanti, 
ma non cedendo in tutto ai consigli degli altri, 
instava che di Francia gli fossero mandati per 
mare seitnila fanti di qualunque nazione , per-
che per la carestia , e infermita ne partivano 
molti del campo , e in tante difficolta comin. 
ciava a essere solo a sperare la vittoria , fon-
dandosi in su la fame , ne aveva pert) facto al. 
tro progresso intorno alle Mura di Napoli the 
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levare l'acqua a uno mulino , di che -quegli di 
dentro si servivano . Procedeva in questo tem-
po in Calabria Simone Romano con duemila 
fanti tra Corsi, e paesani con prosperi successi, 
al -quale bencbe si fossero opposti it Principe 
di Bisignano e un figliuolo di Alarcone con 
mille cinquecento fanti del paese , nondimeno 
difficilmente lo sostenevano , donde it figliuolo 
di Alarcone si ritiro in Taranto , lasciato it 
Principe in. campagna ; ma poco dipoi Simone 
Romano acquisto Cosenza per accordo , e dipoi 
nella occupazione di una terra vicina prese it 
Principe di Stigliano , e it Marchese di Laino 
auo figliuolo, con due altri suoi figliuoli . Ma 
in Puglia quegli che tenevano Manfredonia in 
•norne di Cesare scorrevano per tutto it paese 
non resistendo loro i cavalli , s, i fanti dei Ve-
neziani i quart erano andati aVacquisto di quel- 

terre . Ne erano al tutto quiete le cose in 
terra di Roma , perche Sciarra Colonna avendo 
preso Paliano , non ostante fosse stato difeso in 
nome del Pontefice per la figliuola di Vespa-
siano , lo ricupere l'Abate di Farfa facendo pri-
gioni Sciarra, e Prospero da Gavi , benche 
Sciarra pet opera di Luigi da Gonzaga si fug_ 
gisse Ma mentre ale intorno a Napoli si tra-
vagliava con queste difficolta, e con queste spe-
ranze , Antonio da Leva presentendo che la 
Citta di Pavia qra guardata negligentemente , 
nella quale era Pietro da Lunghena con quat-
trocento cavalli , e mile fanti dei VeneTiani, e 
Annibale Fizzinardo Castellano di Cremona con 
trecento fanti , it quale vi tra andato per man- 
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tenere a• divozione del Duca it paese di 1a 'dal 

'Po , una notte all' improvviso con le scale da 
tre bande , non essendo sentito dai soldati , la 
prese di .assalto. Rost() prigione Pietro da Lun4 
ghena , e: un figliuolo di Ianus Fregoso. And() 
poi. Antonio da Leva a Biagrassa e quegli di 
dentro aspettati pochissimi • tiri di artiglierie si 
arrenderono', e volendo poi andare ad Arona , 
Federigo Buonromei_ si accord() seco , obbligan4 
dosi a seguitare le parti di Cesare . Nel qual 
tempo (z) it Duca di. Brunsvich partito da 
Trento aveva it decimo di di Maggio passato 
l'Adice con l'esercito, nel quale erano diecimila 
fanti , seicento cavalli bone armati , e tra loro 
roolti Gentiluomini , e quattrocento moschetti 
con le zatte , e ributtato della Chiusa era -sceso 
in Veronese , e, ancorche presentandosi molto 
innanzi la venuta., sua fosse stato trattato che 
San Polo. gli andasse ull'opposito , nondimeno 
non si usando maggiore diligcnza in questa 4 

che nelle altre provvisioni erano i Tedeschi in 
Italia , innanzi (2) che San Polo fosse in or-
dine di • muoversi , it quale poi fu necessitato 
soggiornare molti di in Asti• per raccorre le 
genti , e per la difficolti delle vettovaglie, delle 
quail era per tutta Italia , ma in Lombardia 
specialmente grandissima carestia . Ne si poteva 

(i) Dice it Giovia nel z6. che la venuta del Duos 
di Brunsvich in Italia con r esercito, cagiono la celerity 
di San Polo con it campo Franzese 

(2) Dice it Giovio che San Polo stette due anni in 
Italia , e che non fece coca alcuna potabile 
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alle toie comuni sperare maggiore , o piil pron-
to sbccorso dal Senato Veneziano , it •quale se 
bene avesse affermato , che Pesercito suo 
rebbe in campagna con dodicimila fanti . non-
dimeno it Duca di Urbino entrato in Verona 
non pensava ad altro che alla dilesa dells terre 
piil important; del loro Stato. Perils discesi 
Tedeschi in sul Lago di. Garda ottennero Pe. 
schiera per accordo, it medesimo dl Rivolta e 
Lunata, in modo the padroni quasi di tutto it 
Lago riscotevano in molti luoghi taglie di da-
nari , abbruciando quegli ch'erano impotenti a 
riscuotersi . Stimolavagli che andassero verso 
Genova Antoniotto Adorno 

' 
venuto 	quela, 

l'esercito ma non avendo danari , e. avendo 
inolte difficolta , e per abboccarsi con Antonio 
da Leva uscito a questo effgto di Milano , 
camminavano lentamente per 47Breseiano , dove 
andarono a trovargli Andrea di Burgos , e it 
Capitano Giorgio , per mezzo dei quali si du-
bitava, che it Duca di Ferrara, it quale in tan-
to timore degli altri non faceva provvisione al-
curra , non tenesse con loro occultamente qua-
che pratica . Indirizzaronsi poi i Tedeschi alla 
volta di Adda per unirsi con Antonio da Le-
on , it quale avendo it nono giorno di Giugno 
passato it flume di Adda con seimila fanti , e 
sedici pezzi grossi di artiglieria , e alloggiato 
appresso a loro propinqui a Bergamo a tre mi-
glia, nella quale catty it Duca di Urbino venuto 

Brescia, aveva e in Brescia, e in Verona (r) 

(z) Dice it Giustiniano che quelle genti &claw in- 
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,divise le sue genti persuase loro, per l'estremo 
desiderio che aveva di ricuperare Lodi, di atten-
dere prima a, ricuperare lo Stato d3 Milano, , 
cbe passare a Napoli , Cosi, i) vigesimo tdi) si 
;poser° col campo a, quella Cala della. quale 
parteudosi it Duca di Milano , e ritiratosi a 
Brescia vi aveva lasciato Giampaolo fratello suo 
naturale con meno, di tremila (anti , e avendo 
piantato l'artiglieria da due bande , la quale fe-
ce grande progresso , Antonio da Leva, al qua-
le toccava it piimo assalto , accostO i fanti Spa-
gnuoli dove era Ia maggiore rovina Combat-
terono tre ore ferocemente , ma non si dimo-
strando minore la costanza , e Ia virta dei fanti 
Italiani , che vi erano dentro furono ributtati, 
e diffidandosi di potere pill (I) ottenerla per 
assalto , ridussero tutta la Speranza del vincerla 
in su la fame, },?.rche non essendo ancora fatta 
la ricglta , era in Lodi carestia tale , che non 
si distribuendo pia pane ad altri che ai soldati, 
bisognava che ,quegli della terra morissero di 
fame , o uscissero fuora con grandissimo pert-
colo Ma Ira i Tedeschi era gia entrata la pe-
ste , e anche essendo carestia nell'esercito , molti 
parteudosi ritornavano per le terre degli Sviz-
xeri ,.e dei Grigioni alle patrie loro: a che non 

finiti danni alle terre dei Veneziani , ma che per opera 
del Duca la guerra si volt?) altrove 

(t) La costanza, la bravura, Pardire, e la penuria, 
e gr incomodi dei Lodigiani, ne dice it Bellai nel -3., it 
Giovio nel z6., it Tarcagnotta nel z. al vol. 4., it Bu. 
gauo nel 6., a i1 Giitstiniano neue Istorie di Venezia . 
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faceva molta diligenza in contrario it Duca di 
Brunsvich loro Capitano , perche avendo in Ger-
mania, per l'esempio dei fanti condotti da Gior-
gio Fronspergh, conceputo grandissime speran-
ze., 0i riuscivano in Italia le rose pia difficili 
.che non si aveva immaginato , ed essendogli 
mancati i danari gli era quasi impossibile te-
nere i fanti fermi intorno a Lodi non che con-
durgli nel Regno di Napoli: ne Antonio da 
Leva y gli somministrava danari, anzi gliene to-
glieva ogni speranza, querelandosi sempre della 
povertli di Milano , perche poich'ebbe perduto 
la speranza di ottenere Lodi, non pensava , 
attendeva ad altro che .a dare loro causa di an-
darsene , dubitando non si fcrmassero in quell° 
Stato, e cosi avergli compagni al governo , e 
alle prede , e aveva atteso , msntre che eglino 
perdevano tempo, a fare baare i grani e le 
biade per tutto lo Stato di Milano , e portare 
le ricolte a Milano . Finalmente 'dovendosi ai 
tredici ,di di Luglio dare nuovo assalto a Lo-
di (1), i Tedeschi si ammutinarono , e mille 
ee tie andarono verso Como, gli altri restati in 
grandissimo disordine allargarono l'artiglieria da 
Lodi , per it che temendosi che non se ne tor.. 
nassero in Germania, it Marchese del Guasto 
avuto licenza da Andrea Doria per dieci di so- 

(') Dei soldati Tedeschi ammutinati ne parla it at:t-
rio distintamente net IS. quando racconta la male sod-
disfazione che aveva it Brunsvieh del Leva dicendo 
it medesimo Gn,vio, che la venuta a Milano del Guasto 
to per trattare di °endure it Doria ai servigj di Cesare. 
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pra la fede and a Milano per persuadere a 
Brunsvich , che i soldati non ritornassero in. 
Germania: ma non si .potendo intrattenere con 
le parole , se .ne andarono per via di Como , 
restandone di loro con Antonio da 'Leva , al 
quale si era in quei giorni arrenduta Mortara , 
circa duemila : essendo cosa certa che se fosse-
ro soprastati -qualche giorno pia, pigliavano 
Lodi- per mancamento di vivere . Nella quale 
spedizione fu desiderata da molti la prontezza 
del Duca di Urbino, di essersi quando 	cam- 
po.   era intorno a Lodi accostato a Crema, o a 
Pizzichitone , o almeno tenutovi qualche som-
ma di cavalli leggieri per infestargli , benche 
quando erano nel Bresciano gli avesse qualche 
volta costeggiati , e infestati , ma non si acco-
stando -mai a !pro pia di tre miglia, e conten- 
to di difendere 	Stato dei Veneziani , non 
passe mai ii flume delr Oglio , non essendo an-
ehe stata pia pronta la passata di San Polo, it 
quale non ostante tutti i disegni, e le promesse 
fatte dal Re di mandare per interesse suo gen-
t() contro ai Tedeschi , non arrive in Piemonte 
so non in tempo , che gia i Tedeschi se no 
andavano , e anche con numero di gente molto 
minere, the non avevano pubblicato . Non re-
stavano perch) i Collegati di fare di .nuovo in-
stanza col Pontefice , che si dichiarasse per lo-
ro , e che procedendo contro a Cesare con le 
armi spirituali , lo privasse dell'Impero , e del 
Reame di Napoli (I) ; it quale poiche si fu 

(I) Dice it Giovie, 1101 26. che le scusazioni del Papa 
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scusato , che dichiarandoil non larebbe pia mez-
zo opportuno alla pace , che la dichiarazione 
sua susciterebbe maggiore incendio tra i Prim-
cipi Cristiani , senza utilita dei Collegati .  per la 
poverty , e inipotenza sua , e la riputazione di 
Cesare solleverebbe la Germania per sospetto 
die non volesse applicare a se l'autorith di eleg-
gere !'Imperatore, ed eleggesse it Re di Fran-
cia: dimostrava it 'pericolo imminente dai Lute-
rani , i quali continuamente ampliavano : final- 
•mente non potendo pia resistere si offerse pa;-
rato a entrarvi se i Veneziani gli restituivano 
Ravenna, condizione proposta da lui come im-
possibile , offerendo anche di obbligarsi a non 
molestare lo Stato di Firenze. Pere it ,vigesime 
giorno di Giugno arrivarono a Venezia gli 
Orator; del Re d'Inghilterra a jnstare con quel 
Senato che restituisse Ravenna , promettendo 
per lui la osservanza delle promesse , ma non 
l'avendo potuto ottenere , partirono male sails-
fatti Ricupera in questi tempi it Pontefice la 
Cita di Rimini, la quale tentata prima invano 
da Giovanni da Sassatello , si arrende finalmen-
te con patti , che fossero salve le robe , e le 
persone . Ma gih cominciavano a non si pote-
re (r) pia dissimulare i suoi pia profondi , 

perchd non si dichiare con i Collegati, erano e per le 
negligenze , the usavano a danno proprio, e perehe non 
vedeva modo di potere ritornare i suoi in Firenze. 

(t) II Gtovto nel z6. fa lunga narrazione di questi 
pensieri del Papa e come fossero disputati da 
Cappelli in quel Senato. 
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pia occulti pensieri , dissimulati prima con-mol, 
to arti , perche essendogli infissa nell'animo Ia 
cupidity di restituire alla famiglia sua la gran-
dezza di Firenze , si era sforzato, pubblicando 
efficacissimameute it contrario ,persuadere ai 
Fiorentini niuno pensiero .essere pia alieno da 
lui , ne desiderare se non che quella Repub-
blica lo riconovesse solamente secondo resem-
pio degli .altri Principi Cristiani, come Pontefi-
ce, e che nelle cose private non perseguitassero 
i suoi , ne levassero le insegne , e gli ornament' 
proprj della sua famiglia: con le quali commis-
stoni avendo , come fu liberato , mandato a Fi-
renze un Prelato Fiorentino per Imbasciatore , 
ne. essendo stato udito, aveva molto instato , 
per mezzo del Re di Francia che mandassero 
a lui un Imbasciatore , sforzandosi col levare 
loro it sospettol,  e col dimesticarsi con loro , 
rendergli pith opportuni alle sue insidie . Ma 
tentlte in vano queste cose si sforzo di pers14a-
der9 a Lautrech , che essendo quegli che reg-
gevano in Siena dependenti da Cesare, era spe-
diente ale cose sue rimettervi Fabio Petrucci 
it che benche egli fosse capace , se ne astenne 
per la contraddizione dei Fiorentini . Non gli 
succedendO per questa via, opera occultamente 
che Pirro da Castel di Piero pretendendo que-
rele contro ai Senesi occupy con ottocento fanti 
per mezzo di alcuni Fuorusciti di Chins; quel-
Ia terra , per travagliare con questo mezzo it 
governo di Siena , ma avendo t Fiorentini fat-
to capace 11 Visconte di Turrena Oratoro del.  
Re di Francia , it Papa non teindere ad altro 
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fitie' clie di perturbare con la opportunity di 
Siena le cose di Firenze, r Oratore proeuri!) col 
Pontefice , che if tnovimento di Chiusi si po-
st;sse Proeedcvano in questi tempi le cose del 
Reame di Napoli variamente , perche era ve-
nuto di Sicilia in Calabria it Conte di Burella 
con male fanti , e unitosi con gli altri: e da 
altra pat•te Simone Romano aveva ottenuto con 
le mine la Fortezza di Cosenza a discrezione, 
beoche l'esservi stato ferito di uuo archibuso 
nella spalla sitar& in qualche parte ii corso 
della vittoria , e unitosi poi col Duca di Sono- 
ma 	quale con fanti del paese assediava Ca- 
tanzaro , terra molto forte , ma in necessith di 
vettovaglie , nella quale era it genero di Alan. 
cone con dagento cavalli, e milk fanti , la qua- 
le ottenendo , restavano Signori 	tutto it paese 
insino alla Calabria soprana. Ma la necessd gli 
costrinse a volgersi contro alle genti unites; col 
soccorso venuto di Sicilia , le quali avevano 
fatto qualche progresso ma essendo stato Si-
mone abbandonato da una parte dei suoi fanti 
paesani , fu necessitato a ritirarsi nella R occa 
di Cosenza , gli altri fanti suoi con morte di 
qualcuno, si risolverono i Corsi si andavano 
ritirando verso resercito , in modo che (t) re-
stava non solo la Calabria in pericolo , ma si 
temeva che i vincitori non s'indirizzassero verso 

(I) Dice it Gavin uel 266 che la desolazione di 
questo esercito in Calabria procede e per ditetto delle 
vettovaglie, e della paghe . 
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Napoli . Ma per contrario ebbero nelPAhrtizzi.  
prosperity le cose dei Franzesi 	perche essen- 
dosi approssimato a dodiel rniglia all'Aquila (I) 
it Vescovo Colonna per sollevare l'Abruzzi fu 
rotto , e morto dall'Abate di Farfa, morti quat-
trocento fanti , e circa ottocento prigioni . In-
torno a Gaeta gli Spagnuoli per la giunta del• 
Principe di Meta si andavano ritardando , 
quegli di 1VIanfredonia ; per la poca virtd delle 
genii Veneziane , facevano danno assai . Perse-
verava in questo tempo it Pontefice nella deli-' 
berazione di non dichiararsi per alcuno , may 
perche teneva diverse pratiche , gia sospetto al 
Re di Francia , ne grato a Cesare , se non per 
altro perche aveva destinato Legato in Inghil-
terra it Cardinale Campeggio , per trattare in 
quells Isola la,,causa delegata a lui f  e al Car-
dinale Eboracense , perche instando quel Re 
per la dichiarazione della invalidity del pritno 
matrimonio , it Pontefice, it quale si era molto 
allargato di parole con i ministri suoi , perch& 
trovandosi in piccola fede ,appsesso agli altri si. 
sforzava di conservarsi ii suo patrocinio , fece 
segretissimamente una Bolla decretale declarato-
ria , che it matrimonio fosse invalido , la quale 
dette al Cardinale Campeggio , e gli commesse 
che mostratala al Re, e al Cardinale Ebora-
cense dicesse avere commissione di pubblicarla , 

(t) Dice it Giovio che it Vescovo Colonna fit morto 
dai soldati dell'Abate di Farfa con mold altri sad ade-
renti . 
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SQ, tieJ giudizio la cognizione della causa non 
succedesse prosperamente , acciocchtr pia facil-
mente consentissero the la causa si conoscesse 
giuridicamente , e tollerassero con animo pith 
quieto la lunghezza del giudizio, it quale ave-
va con:mess° al Cardinale Campeggio , che al-
lupgasse quanto potesse , ne desse la.Bolla se 
prima non aveva nuova commissione da lui , 
naa si sforz6 di persuadergli , come anche 6 
verisimile , che allora avesse in animo , la in-
tefizione sua essere 'che finalmente si •avesse a 
dare , della quale destinazione del Legato , e 
delegazione della causa facevano querela grave 
in Roma gl' Imbasciatori Cesarei , ma con mi-
fore autorita per la difficolta , che avevano Ie 
pose di Cesare net Regno Napoletano. Ma in-
torno a Napoli si scoprivano per Puna parte , 
e per raltra molte difficolta , ma tali che rac-
colte .tutte le ragioni si sperava pia presto la 
vittoria per i Franzesi ritardata dalla virta , e 
dalla  ostinazione degl' inimici, perche in Napoli 
augumentava giornalmente la carestia massima-
mente di vino , e di came , non vi entrando 
pia per mare cos' alcuna: conciossia the le ga-
lee dei Veneziani in numero ventidue fossero 
pure dopo si lunga espedizione giunte a died 
dl di Giugno net Golfo di Napoli , perche se 
tiene ii cavalli di dentro uscendo continuamen-
te , non verso l'esercito , ma in quelle parti , 
/Idle  quali credevano poter trovare vettovaglie , 
riportassero quasi sempre prede massimamente 
di carnaggi , nondimeno benche giovassero mol-
to non erano tante , che privati della comodita 
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del mare potessero lungamenie'tsosientarsi Af-

--Iliggevagli lw peste grancle., it mancamento dei 
danari , la difficolta di 'sostetiere i fanti Tede-' 
schi , ingannati morte volts da vane speranze., 
e promesse , e dei quail' qtialcuno alla sfilata 
andava nell'esercito Franzese, benche. a ritener-
gli potesse motto la grazia , e rautorita cbe 
aveva appresso a toro it Principe di Oranges , 
restato per la morte di Don Ugo con autorita 
di Vicere , it quale fece prigione it Capitano 
Catta Guascone delle reliquie del Duca di Bor-
bone con multi dei suoi , e ppco dopo per 
sospetto vano fece it simigliante di Fabrizio 
Maramaus , benche presto lo liberasse . Da al-
Ira parte nell'esercito Franzese augment avano 
continuamente le infermitl dell'esercito, le quali 
erano cagione 	Lautrech, per non avere ar 
guardare tanto spazio, non procedesse alla per-
fezione dells ultime trincee, le quail anche per 
l'impedimento di certe acque tagliate , aveva. 
diffieolta di finire 	Era anche nell'esercito ca- 
restia, pia per poco ordine , che per altro , 
nondimeno (r) Lautrech sperava pia nclle ne-
cessita che erano in Napoli , che non temeva 
delle diffieolta , e o per questa cagione persua-
dendosi aversi presto a finire la espOgnaziond , 
o per mancamento di danari, non faceva nuovi 

fanti , 

(i) Thee ii Belled net 3. che le speranze di Lautrech 
a conseguire la vittoria, erano tutte riposte net nuovo 
presidio che gli veniva di Francia e nelle difficolta 
che avevano gt Imperiali. 
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da tun& l'eseicito si desiderav per 

la diruinuzione grande delle genii , ,per i mor4 
ti, ,e per gl' infcrmi , non solamente nelle genii 
basso , e net soldati privati ma gia nelle per-
sone grandi , e di autorita , perche it quintode-
cimo di erano morti it .Nunzio del Pontefice , 
e Luigi Pisano Provveditore Veneziano . Spe—. 
rave anche di far passare all'esercito tutti , o la 
maggior parte dei fanti Tedeschi , ch'erano in 
Napoli, pratica nella quale prima it Marchese 

Saluzzo , e dipoi egli avevano lungo tempo 
vanamente confidato . Le medesime cagioni , e 
la speranza the gli era data di far passare al-
l'esercito alcuni cavalli leggieri ch'erano in Na-
poli , to ritenevano da soldare cavalli leggieri 
sornmamente necessarj , i quali se pure ne ayes-
se soldati 'almeno quattrocento ,0  gli sarebbero 
Stati in grandissirna utilita , pera scorrevano i 
cavalli di dentro pia liberamente , benche ritor-
nand° un giorno a Napoli con un grosso hot-
'Imo di bestiatne (r) , riscontrate le bande ne- 
re , ch'erano it nerbo dell'esercito 	e senza le 
quali non si sarebbe stato intorno a Napoli , 
fu tolto loro con perdita di forse sessanta ca-
valli non ostante the gli Spagnuoli uscissero 
tutti di Napoli, ma tardi per soccorrergli. Spe- 

(t) Queste fazioni delle bande nere furono scritte 
da Pietro Calderon; da Faenza uno dei Capitani di Gio-
vanni dei Medici, dal quale io cavai mold particolari 
e Ira gli altri the senza la scorta loro, Napoli non 
sarebbe stato assediato dai Franzesi dopo la presa di 
Clemente . 

Gsicciard. Vol. X. 	 3 
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.1rava .Lautrech che 	inimici fossero neccsitati 
a partirsi, presto da Napoli , e percie volendo 
privargli della facolta. di ritirarsi in Gaeta , or. 
dint fosse guardata Capua-, e it Castello a mare 
di Volturno: e per torre anche loco la facolta. 
di. ritirarsi in Calabria., oltre al fare tagliare 
certi passi ricomincie a far lavorare alla trincea 
cominciata pill volte , ma intermessa per varj 
accidenti , ripigliandola tanto alto, che le acque 
che impedivano restassero di sotto , e disegnava 
anche di. mettere in Fortezza un Casale moko 
vicino a Napoli, e guardarlo con mille fanti , 
che per questo voleva soldare , favorendosi ezian. 
dio della" galee Veneziane surte al diritto della 
trincea, la quale serviva ancora a far venire pia 
facilmente all'esercito le vettovaglie dalla 

e a tagliare la strada 	inimici , quando 
tornavano con le prede per quel cammino , 
perche per i fossi grandi , e le acque tagliate 
di Poggio Reale si andava dall'asercito al mare 
per circuito grande , e pericoloso . Sforzavansi 
gl' Imperiali impedire quegli che lavoravano alla 
trincea , contro alla quale essendo usciti un dl 
molto grossi i guastatori per ordine di Pietro 
Navarra , it quale sollecitava questa opera, si fug-
girono , in modo che seguitandogli incantamente 
gl' Imperiali furono condotti in una imboscata , 
e ne fu tra morti e feriti pill di cento: non-
dimeno la trincea non era ancora ammezzata 
quando per mancarnento dei guastatori, quando 
per altra cagione , perche la negligenza inter-
rompeva spesso gli ordini buoni, che si face-
vano , nei quail per essere la strettezza di Na- 
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poll grandissima, se si..losse continuatd, e giu-
dizio di molti che Lautrech evrebbe indubitata. 
mente. ottenuta la vittoria . Succedette nei di 
medesimi occasione di grandissimo momenta, 
se tali fossero stati gli esecutori , quali furono 
gli ordinatori . Present' Lautrech che i soldati 
di Napoli erano per predare , usciti fuora per 
la via di Pie di Grotta motto grossi , pert) per 
opprimergli amide la notte dei, venticinque di 
di Giugno i fanti dells bande nere 	cavalli 

Fiorentini , e sessanta lance Franzesi, e una 
banda di Svizzeri , e i Tedeschi alla .volta di 
Belvedere, e di Pie di Grotta per ineontrargli; 
o per impedire torn it ritirarsi , ordind che it 
Capitano Buria con i fanti Guasconi postosi in 
sul monte eminente alla grotta scendesse subito 
levato it romore per impedire che gr inimici 
non potessero entrare netla grotta Succedette 
it principio di questa fazionc felicemente, per-
elle le genti di Lautrech avendogli incontrati 
gli combatterono , e gli messero in fuga , aven• 
do tra morti e presi pi i che trecento uomini , 
e canto cavalli utili , e mottissime bagaglie. Fu 
acavalcato (s) net combmtere Don Ferrando da 
Gonzaga , e facto prigione , ma la furia dei 

(1) I1 Giovio nel 26. dice , che Don Ferrante fu 
bene in pericolo di essere preso , ma che scampi) per 
opera di Francesco di Arco, calandosi gia di una ripe, 
• poi con un rinzorio di. Ain trombetta si condusse al 
campo, essendo i1 Giovio in tutta questa narrazione di-
verso e dal Belida nel 3. e dal Tarcagnotta nel 2. der 
vol. 4. 
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Tedeschi lo riscattb . Ma it Capitano 
per negligenza , o per timore non si rappre- 
sente al luogo destinato 	che se avesse fatto 
si crede sarebbero periti tutti. Aveva anche Lau-
trech mandato a 'Gaeta sei galee dei Venelia-
ni , e due ne erano restate alla bocce del Ga.-.  
rigliano per dare favore al Principe di Melfi , 
e perche le galee non potevano proibire che 
con le regate non entrasse in Napoli qualche 
rinfrescamento, messe in mare certe piccole bar-
chette per impedirle : ordina anche che i 
stiami si discostassero per tutto quindici miglia 
da Napoli , perche non fossero cosi facili a es-
sere tolti dagl'Imperiali , i quail in tutte le sca-
ramucce ricevevano danno , quando non si fa-
cevano nel forte loro . Ma nuovo accidente che 
si scoperse, e del quale era molto prima appa-
rito qualche indizio, perturbo gravemente le cose 
Franzesi, perche (i) Andrea Doria deliber6 di 
partirsi dagli stipendj del Re di Francia , ai 
quali era obbligato per tutto it mese di Giu-
gno deliberazione per quel che si potesse con-
getturare fatta pia mesi innanzi, donde era pro-
ceduto che ritiratosi a Genova non era volutd 
andare con le galee nel Regno di Napoli , e 
che offerendogli it Re di farlo Capitano del- 

(T) Le cagloni, perche it Doria da Francia passassa 
a Cesare, chi desidera saperle piix particolarmente se 
bene non cost veridicamente leggy it Giovio net 26. 
che non contento di ampliarle in varj modi, fa una par-
ticolar descrizione di tutto quello, che face it Doria a 
instanza dei Franzesi dal t5s6. sino al x528. 
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rarmata 4  la quale si preparava a Marsilia, lo 

, allegando, che per la eta era inabile a 
tollerare piu queste fatiche . La origine di tale 
deliberazione si attribuiva poi da lui, e da altri 
© vatic cagioni : esso si lameniava cite it Re 
dopo averlo servito con tanta ledelta cinque au- 
ni, avesse fatto Arnmiraglio , 	 data la cura del 
mare a Monsiguore di Barbigios, quasi paren-
dogli conveniente che it Re dopo la sua ricu-
sazione avesse dovuto replicare , e fargli instan-
za , che l'accettasse : che non pagasse i venti-
mila ducati degli stipendj passati, senza i quali 
non poteva sostentare le sue galee : non avere 
voluto satisfare ai giusti preghi suoi di restituire 
ai Genovesi la solita superiority di Savona (1), 
anzi essersi trattato nel Consiglio Regio di far-
lo decapitare , come uomo che superbamente 
usasse la sua autorita . Altri allegavano essere 
stata prima origine della sua indegnazione le 
eontenzioni succedute tra Renzo da Ceri, e lui 
nella impresa di Sardigna , nella quale pareva 
che it Re avesse pia udito la relazione di Ren-
zo , che le sue gnistificazioni : essersi sdegnato 
per la instanza grande fattagli dal Re che gIi 
concedesse i prigioni , i quail come cosa impor-
tant° molto desiderava , massimamente it Mar- 

(z) 11 Bellai net 3. Scrittore Franzese, dice molte 
ease con poca riputazione del Doria. 11 Tarcartotta di-
ce net 2. dcl vol. 4. che la cagione, perchi n Doria si 
'there dalla serviO di Francia , fu, perche it Re non 
voIse mai restituire ai Genovesi la Cita di Savona, ma 
la diede a Monsig. Metnoransl, e it &gam, net 6. dice 
ii medesimo. 
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ehese del Guasto , c Ascanio Qolonna benet4 
con offerta di pngargli la taglia !or°. Allega-
ronsi queste a altre cagioni , ma si credette poi,. 
che la pia vera ; e principale fosse non tanto 
lo sdegno di non essere stato tenuto now dai 
Franzesi di lui , quanto gli pareva median , o 
qualche altra mala satisfazione, quanto che pen-
sando alla Ebert& di Genova per introdurre sot-
to nome della liberta della patria la sua gran-
dezza , ne potendo conseguire questo fine con 
altro modo, avesse deliberato non seguitare 	" 
gli stipendj del Re, ne ajutarlo a conseguire 
con le-sue galee la victoria di Napoli, come si 
credeva che per interrompere l'acquisto di Si-
cilia avesse proposta la impresa di Sardigna 
Pero indirizzato fanimo a questi pensieri trat-
tava per mezzo del Marchese del Guasto di 
condursi con Cesare non ostante la professione 
dell'odio grande che per la memoria del sacco 
di Genova aveva fatta molti anni contro alla 
nazione Spagnuola , e l'acerbita con la quale 
gli aveva trattati quando alcuno di lore era ye-
nuto nelle sue maul. Ma procedendo simulata-
mente non era ancora noto al Re it suo dise-
gno, pert!) non era stato sollecitato a procurare 
i rimedj a infermita tanto importante., ancorche 
ne avesse conceputo qualche sospetto : perche 
fu presa una gala che portava in Ispagna uno 
Spagnuolo mandato sotto pretesto della taglia 
di certi prigioni , al quale si trove una letters 
credenziale di Andrea Doria a Cesare, benche 
per le querele sue grandi gli fu permesso che 
senza essere esaminato continuasse it suo cam* 
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,Finalmente essendo arrive° Barbigios 

con quattordici galee a Savona , Andrea Doria 
temendo di lui si ritire a Genova con. le 'sue 
galee , e con i prigioni a Lericc: la qua! co-

, sa (1) come it Re intese gustando it pericolo 
quando era fatto irremediabile mando a lui 
Pierfrancesco da Nocera per ricondurlo agli 
pendj suoi , per it quale gli offerse satisfare al 
desiderio sun delle cose di Savona : pagargli i 
ventimila ducati dei soldi• corsi : pagargli altri 

,ventimila ducati per la taglia del Principe di 
Oranges preso altra volta da lui , e dipoi libe• 
rato dal Re quando a Madril fete la pace con 
Cesare, e in caso volesse concedergli i prigioni 
pagare innanzi uscissero delle sue mani la ta-
glia loro , quando anche ricusasse di conceder-
gli non volcre it Re gravarnelo. Non preste it 
Doria orecchie a queste offerte giustificando la 
partita sua dal Re con le querele , donde Bar-
bigios fu sforzato con detrimento grande delle 
cose del Reame di Napoli soprastare a Savona, 
nondirneno passando poi pia innanzi lascie per 
la guardia di Genova cinquecento Fanti a dieci 
miglia appresso a quella Citta , perch& dentro 
era peste grandissima , e per •la medesima ea-
gione pose in terra trenta miglia appresso a 
Genova mille dugento fanti Tedeschi venuti 

..1111••••••••••• 	 

(1) II Giovio dice, che mance poco, che i Franzest 
non perdessero i danari, e the Ugo dei Peppoli fu pri- 
gione 	 a fu liberato in cambio del Do.. 
via, e del Moncada Capitani Spagnuoli. 
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nuovarnente , i quail avevano avuta. la prima 
paga dai Franzesi , ma per non avere i V ene. 
ziani pagata la secondd, come erano obbligati , 
fu necessario. che it Triulzio Governatore dt 
Genova gli provvedesse. In queste agitazioni (i) 
del Doria it Pontefice presentendo quel che trat-
lava con Cesare signified it vigesimoprimo gior-
no di Giugno la cosa a Lautrech ditnandando-
gli ii consenso di condurlo agli stipendj suoi 
per privarne Cesare, e affermandogli che Fi-
lippino con le galee partirebbe tra dieci giorni 
da Napoli , percia Lautrech restitul a Filippino 
per non lo. csasperare it Segretario Serenon ri-
tenuto sempre per avere fume da lui di molte 
cose segrete ; e nondimeno per sospetto 
conceputo del Pontefice interprets sinistramente 
l'avviso suo . Finalmente Andrea Doria benche 
Barbigios nel passare innanzi con l'armata che 
era di diciannove galee , due fuste , e quattro 
brigantini , e vi era su it Principe di Navarra, 
avesse parlato seco , non dissimulando pia quel 
che avevano in animo di fare mando un uonio 
suo a Cesare in compagnia del Generale creato 
Cardinale mandato dal Pontefice a stabilire le 
sue convenzioni , le quail furono : la liberia di 
Genova sotto la protezione di Cesare : la sog-
gezione di Savona ai Genovesi : venia a lui che 
tanto aveva perseguitato it nome Spagnuolo con- 

(I) Dice it Bellai nel 3. che it Re tent() di ricon-
durre II Doria ai suoi stipendj, ma furono tradotte le  
provvisioni, essendosi accostato all' Imperatore . 
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don.? a servizio di Cesare con dodici.  gales , e 

"-per 'soldo sessantamila ducati l'anno , e con altri 
patti molto onorevoli Per le quail cose 

con tune le galee patti ii quarto-  giorno 
di Luglio da Napoli : la partita del quale pro-
cedendo , come gia aveva cominciato a proce-
dere , non noceva ai Franzesi , se non per la 
tiputazione , perehe gi3 molti giorni non solo 
faceva mala guardia , anzi talvolta ; suoi bri-, 
gantini conducevano furtivamente vettovaglie in 
.Napoli , ed egli oltre all'avere parlato con al-
cuni di Napoli aveva portato i figliuoli di An-
tonio da Leva a Gaeta , e fatto multi giorni 
spalle che in Napoli entrassero vettovaglie : ma 
se avesse servito fedelmente come nel principio 
ne avrebbero ricevuto danno grandissimo. Per-
cio sollecitava tanto pia Lautrech la venuta del-
l'armata Franzese , la quale si era fermata con 
somma imprudeuza per online del Pontefice a 
pigliare Civitavecchia , per la partita di Filippi-
no con le galee . L'armata Veneziana, la quale 
aveva preso l'assunto di lavorare dalla marina 
insino rincontrava la trincea di Pietro Navarra 
fu necessitata intermettere per attendere alla guar-
dia del mare , ii quale perche stesse pia serra-
to si era ordinato che alcune fregate armate 
scorressero di e notte la costa , e si usava an-
che per terra maggiore diligenza opponendose 
agli Spagnuoli che ogni di scorrevano , ma In-
contrati fuggivano senza combattere , in modo 
cite Napoli era ridotta in estrema neeessia , e 
i (T ) Tedeschi protestavano di partirsi, se pre- 

(') 	 Glavin e it Bellai nel 3. ditono, cb,e it Doria 
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sto non fossero soccorsi di, danari , e di vetto. 
vaglie : donde •Lautrech sostentandolo• assai la 
speranza di queste cose si persuadeva che,  per 
la pratica tenuta lungamente con loro di gior-
no. in giorno passerebbero all'esercito . Ma it 
quintodecimo giorno di Giugno,  le galee Vene. 
ziane, eccetto. quelle ch'erano intorno a. Gaeta; 
titornarono in Calabria per provvedersi di bis-
cotti , e . peril essendo restato aperto entrarono 
in Napoli molte fregate con vettovaglie di ogni 
sorte , da vino in fuora , cosa molto opportu-
na perche in Napoli non era• grano per tutto 
Luglio . Ma nell'esereito , nel quale era anche 
passata' la peste per contagione di gente uscita 
di Napoli, moltiplicavano grandemente le solite • 
infermita . Valdemonte era vicino alla morte , 
e Lautrech ammalato, per la infermit del qua-
le disordinandosi le cose , gl'Imperiali , i quali 
correvano senza ostacolo per tutte le strade tol-
sero le vettovaglie che venivano all'esercito che 
ne aveva strettezza : e nondimeno si soldavano 
nuovi cavalli leggieri, anzi Valerio Orsino con-
dottiere dei Veneziani con cento cavalli leggieri 
si parti dell'esercito per non essere pagato , e 
gli altri cavalli leggieri parte si erano partiti per 
non essere pagati , parte per le infertrnta erano 
inutili la gente d'arme Franzese si era ridotta 
in guarnigioni nelle terre circostanti , e i Gua. 

partitosi dal Re, raccolse molti soldati a suo nome con 
animo d'introdurgli in Genova con occasione della pe-
ste, sperando di ritorla ai Franzesi. 
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scki spars; per it paese •attendevano a fare le 
ricolte , e guadagnare : speravasi pure nei fanA 
ti , i. quali si diceva condurre l'armata , la quale 
soprastata pith di venti giorni dappoiche si era 
partito da Livorno arriva finalmente it decimo 
octavo di di Luglio con molti Gentiluomini , e 
con danari per l'esercito, ma non aveva se non 
eittocento fanti , perch6 gli altri, che portavano, 
erano restati parte per la guardia di Genova , 
parte ally impresa della Fortezza di Civitavec-
chia , alla venuta della quale avendo Lautrech 
mandato gente alla marina per ricevere i danari 
nun potettero le galee per il mare ingrossato 
Venire a terra : pere vi ritorn6 it di seguente 
it Marchese di Saluzzo con le sue lance, e cou, 
grossa banda di Guasconi, Svizzeri , e Tede-
schi, e con le bande nere, ma nel ritorno loro 
incontrarono 	Imperial; che erano usciti gross; 
di Napoli , i quali caricarono in modo i cavalli 
Franzesi , che voltarono (r) le spalle , e nel 
fuggirsi urtarono tahnente i fanti loro medesi,  
mi , che gli disordinarono , e trovandosi it Conte 
Ugo dei Peppoli , che dopo la morte di Ora-
zio Baglione era succeduto nel governo defile 
genti dei Fiorentini , a piede con quaranta ar-
chibusieri innanzi alla battaglia Belle bande nere 
un tiro di archibuso , resit) prigione dei cavalli: 
e fu tale 1' itinpeto degli Imperial; , che se la 

(i) I pretesti dei Tedeschi, e la penuria di Napoli, 
dice it Bellai net r. erano tali, che se i Franzesi aVe5' 
sero usata pit diligenza, prendevano Napoli. 
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battaglia delle bande nere non gli ritenevath., 
cevano grande strage, perche combatterono mas. 
simamente la cavalleria loro egregiamente . Re-
starono morti dei Franzesi pin di cento , e al-
trettanti presi, tra i quali parecchi Gentiluomini 
Franzesi smontati dell'armata : e fu preso an-
che Ciandale nipote di Saluzzo : nondirnno i. 
danari si .condussero salvi , e fu attribuito it di-
sordine ai cavalli Franzesi motto infcriori di 
viral ai cavalli degl'inimici, don,de si diminuiva 
ranimo ai fanti dell'esercito conoscendo non 
potersi fidare del soccorso dei cavalli. Ma avea 
nociuto sommamente all'esercito la inferrnita di 
Lautrech , it quale benche si sforzasse di so-
stentare con Ia virtu dell'animo Ia debolezza del 
corpo , nondimeno non poteva ne vedere , ne 
provvedere a tutte le cose , le quali continua-
Tnente declinavano, perche gr Imperiali scorren-
do fuora non solo si provvedevano di tutti 
bisogni , eccetto che di vino the non potevano 
condurre, ma toglievano spesso le vettovaglie 
deiresercito , e pigliavano le bagaglie , e i sac-
comanni insino in sui ripari , c i cavalli insino 
alrabbeveratojo in modo che all'esercito dimi-
nuito motto per le infermita cominciavano a 
znancare le coso necessarie , diventato di asse-
diato assediante , e in pericolo , cbe se non si 
fosse fatto guardia ai passi, tutti i fanti sarebbe-
ro fuggiti : e per contrario in Napoli crescendo 
e la comodita , e Ia speranza i Tedeschi non 
pia tumultuavano , e gli altri pigliavano in glo-
ria it patire : dai quali pericoli tanto ntanifcsti 
vinta pure finalmente la pertinacia di Lautrecb? 
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it q~a1e pochi dl innanzi aveva spedito in Frau-
eta , perche mandassero per mare •scimila fanti , 
mand6 Renzo da Ceri venuto in su l'armata 
Verso l'Aquila , percha conducesse quattromila 
fanti , e seicento cavalli, assegnandogli ii Teso-
riere dell'Aquila , e dell'Abruzzi , it quale pro-
mettcva condurgli in campo in brcvi di , prov-
visione che fa tta prima sarebbe stata di somma 
utility . Ai ventinove erano rotte le strade che 
non che altro insino a Capua , quale avevano 
alle spalle , non si andava sicuro , e nell'eserci-
to ammalato quasi ciascuno Lautrech solleva-
tosi prima dalla febbre ritornato in maggiore 
indisposizione che it solito , la gente d'arme 
quasi tutta sparsa per le vale, 0 per essere am-
naalati , o per rinfrescarsi sotto quella scusa , e 
i fanti quasi ridotti a niente , cd essendo in 
Napoli declinata la peste , e le altre infermita , 
per le quali erano ridotti a settemila fanti , si 
temeva non assaltassero it campo . Pero Lau-
trech ferule i cinquecento fanti di Renzo man-
dati dopo la rotta di Simone Romano per im•-
pedire che le genii inimiche di Calabria non 
venissero verso Napoli, e man& intorno net 
paese a soldarne male , Coudusse it Duca di 
Nola con dugento cavalli leggieri , e Rinuccio 
da Farnese con unto, che promettevano me-
nargli presto : chiamo dugento Stradiotti dei 
Veneziani dalla impresa di Taranto : rivoct) con 
gravi pene tutti gli uomini d'arme sani : solle-
citava ogni dl Renzo , e riscaldava , ma tardi , 
con grandissima veemenza, ed efficacia tutte le 
provvisioni. Ai due di Agosto non erano nel 
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campo Franzese pure cent°. cavalli , e 
riali correvano ogni giorno in sulle trincee , e 
la notte dinanzi avevano scalato, e saccheggiato 
Somma, dov'era una Banda di uomiui d'arme , 
e di cavalli leggieri (1). Pero Lautrech veden-
dosi quasi assediato sollecitava San Polo che gli 
mandasse gentc per mare , e i Fiorentini che 
voltassero a 	duemila fanti , i quali avevano 
ordinato di mandare a San Polo , ed eglino 
prontamente lo consentivano . Era morto in 
campo Ciandale lasciato in su la fede: era am-
malato it Navarra , Valdeinonte , Camillo da 

, it Maestro del campo nuovo , e vec-
chio : Lautrech era ricaduto : ammalati tutti gli 
Oratori, tutti i Segretarj e tutti gli uomini di 
eonto , da Saluzzo , e it Conte Guido in fuo-
ra, ne si trovava in tutto it campo quasi una 
persona sana . Morivano i fanti di fame , ed 
essendo mancate quasi tutte ,le cisterne vi si pa-
tiva anche di acqua , ne poteva fare altro reser-
eito che starsi nel suo forte a huona guardia 
aspettando it soccorso , e la negligenza .anche 
accresceva i disordini 	Roppero poi gli' Spa- 
gnnoli l'acqua di Poggio Reale , e benche 
vassettasse non si usava senza grave pericolo 
Aspettava Lautrech fra due di it Duca di Sony 
ma con mille cinquecento fanti, e presto i ca' 

(t) Il Giovio net 26. dice , che Lautrech essendo 
ammalato, tutto iI campo andava in disordine, non 
ostante le provvisioni, e gli ajuti, cif egli andava pro' 
curando essendo piano di disordini nel campo Frate 
use . 
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val 	 e fanti dell'Abate di Fade, it quale, La- 
trech poiche aveva rotto it Vescovo Colonna , 
aveva mandato a chiamare. Ritornarono in que-
sto tempo le galee dei Veneziani malissimo ar-
thate , e si male provviste di vettovaglie , che 
bisognava per guadagnare da vivere, lasciata , la 
cpra del guardare it Porto di Napoli , scorres- 
sero per In marine circostanti 	Agli Otto gli 
Spagnuoli tornati a Somme , di nuovo la spo-
gliarono , e• presero ogni resto di cavalli .che 
'vi aveva it Conte -Guido in guarnigione : assal-
tarono ancora la scoria Belle vettovglie , con la 
quale erano dugento Tedeschi , che rifuggiti in 
due case si arrenderono vilmente , onde spesso 
in campo non era da mangiare , e accresceva 
tutte le incomodita it circuito largo dell'allog. 
giamento che insino da principio era stato giu-
dicato troppo grande , it che faceva pericolo , 
e consumava i fanti per le troppe fazioni ; e 
nonchmeno Lautrech intrattenendosi in su la 
speranza del soccorso non voleva udire di ri- 
strignerto, e ancora non bene riavuto scorreva , per tutto 	campo per mantenere gli ordini, 
e le guardie , temendo non fosse assaltato'. De., 
clinavano le cose giornalmente in modo che a  
quindici di per la troppa potenza dei cavalli 
Imperial' non era pia commercio tra it campo, 
e le galee , ne potevano quei del campo per 
non avere cavalli uscire delle strade : davasi ogni 
notte all'arme due , o tre volte peril gli no- 
mini 	da tante fatiche , e incomodita 
non potevano andare alle scorte delle vettova:  
glie quanto bisognava, e quel che aggrava tutu 
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i disordini fu che la notte medesima venendo 
i sedici (t) morl Lautrech , in su rautorita e 
virtu del quale ai riposavano tutte le cose , cre-
dendosi per certo , che le fatiche grandi the 
aveva avessero rinnovata la sua infermita . Re-
stb it pondo del govern() nel Marchese di Sa-
luzzo non pari a tanto peso , e moltiplicando 
ogni di i disordini arrive Andrea Doria come 
soldato di Cesare con dodici galce a Gaeta, in,  
modo che l'armata Franzese allento la guardia 
it Conte di Sarni in quei di con mile fanti 
Spagnuoli prese Sarni , cacciatine trecento fanti 
che vi erano ale stanze , dipoi andato it vige-
simo secondo di di Agosto con pie gente di 
notte a Nola , la prese , e Valerio Orsino che 
vi era a guardia si ritire nella Fortezza , dices. 
do essere ingannato dai paesani, a avendo man-
dato a Saluzzo per soccorso gli mande due-
mila fanti , i quail venendo di notte assaltati 
dalle genti di Napoli furono rotti. Ai ventidue 
it campo quasi senza genie , e senza governo. 
si sostentava solo dalla speranza della venuta di 
Renzo , ch'era ancora all'Aquila, non desidera-
to pia per pigliare Napoli , ne per speranza di 
poter resistere in quell° alloggiamento, ma solo 
per potersi levare sicuramente . Era morto 
demonte , e it Marchese di Saluzzo , Conte  

Guido, 

(I) La ruorte di Lautrech successe con tanto dam% 
dei Franzesi , che it Giovio net 26. dice, the fu P ulti-
ma rovina torn, chiamando particolarmente questo Ca-
pitano imprudence; e tumultuario 

   
  



49 
Guido , Conte Ugo , e Pietro Navarra amma-
lati , Maramus uscita di Napoli con quattrocen-
to fanti per privargli in tutto delle vettovaglie , 
e trovata Capua quasi abbandonata vi entre den-
tro Per it che i Franzesi abbandonato Poz-
zuolo messero la guardia che vi era in Aversa, 
luogo motto importante al campo , ma perduta 
Capua , e Nola restavano serrate quasi tune le 
vettovaglie alresercito , in modo che non poten-
do pill sostenersi , per ultimo partito si levaro-
no una - none per ritirarsi in Aversa : ma pre-
sentita dagr Imperiali che stavano intenti a que-
sto caso, la levata loro gli roppero net cammi-
no , dove fu preso Pietro Navarra, e molti altri 
capi , e uomini di condizione , e it Marchese 
di Saluzzo si ritir6 con una parte delle genti 
in Aversa , dove avendolo seguitato gr Imperia- 

, non potendo difendersi mandato fuora it 
_Conte Guido Rangone a parlare col Principe 
di Oranges capitold per mezzo suo con .Iui : 
lasciasse Aversa con la Fortezza , artiglierie , e 
munizione : restasse egli , e gli altri Capitani 
prigioni (I) , dal Come Guido in fuora , al 
quale in premio della concordia fu consentita  
la liberth : facesse it Marchese ogni opera che 
i Franzesi , e i Veneziani restituissero tutto it 
Regno , i soldati , e quegli che per l'accorde 

(1) Il Giopio dice, che it Conte Guido Rangone 
biasimando l'accordo, che fete il Marchese di Saluzzo, 
protest6 di essere libero, e che entrati 	Imperiali in 
Averse, fecero prigioni tutti i Capitani Franaesi, o sac-
cheggiarono la CAUL 

adociard. Vol. X. 4 
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restavano liberi : lahciassero la bancliere , le -  ar-
mi , i cavalli , e le robe , concedendo per& a 
quegli di pia quality ronzini , mull, e cortaldi : 
i soldati Italiani non servissero per sci mesi 
contro a Cesare. Cosi rests tuna la gente rot-
ta , e •tutti i Capitani , o morti , o presi nella 
fuga , o nell'accordo rcstati prigioni. Aversa fu 
saccheggiata dall'esercito Imperiale che si ritiro 
poi a Napoli dimandando otto pagbe Renzo 
che it .giorno seguente si era appressato a Ca-
pua col Principe di Melfi , e l'Abate di Farfa, 
inteso it caso , se ne andarono in Abruzzi , it 
quale paese solo , e qualche terra di Puglia , 
e di Calabria si tenevano in nome del Confe-
derati Questo fine ebbe la impresa del •Regno 
di Napoli , disordinita per molte cagioni , ma 
-condotta all' ultimo precipizio per due cagioni 
principalmente , Puna per le infermita causate 
in gran parte dall'avere tagliato gli acquedoW 
di Poggio Reale per torte a Napoli la facolta 
del rnacinare , perche I'acqua sparsa per it pia-
no non avendo esito corroppe raja , donde i 
Franzesi intemperanti e impazienti del caldo 
si ammala.rono Aggiunsesi la peste , la conta:  
gione della quale penetre per alcuni infetti di 
peste mandati studiosamente da Napoli nell'eser-
cito : l'altra che Lautrekh , it quale aveva me-
nati di Francia la maggior parte dei capi spe-
rimentati nelle guerre , sperando pia che non 
era conveniente , ne si ricordando essergli stato 
di poco onore l'avere , quando era alla difesa 
dello Stato di Milano , scritto al suo Re che 
impedirebbe agr inimici it passo del flume 

   
  



, aveva in questo assedio scrittogli molte 
volte che piglierebbe Napoli : percio per non fare 
da se stesso falso it suo giudizio , stette ostinato 
non si levare contro al parere degli. altri Capitani, 
che vedendo it cameo pieno d' inferrnith lo con-
sigliavano a ritirarlo a Capua , o in qualche al-
tro luogo salvo , perche avendo in mano quasi 
tutto it Regno , non gli sarebbe mancato ne 
vettovaglie, ue danari , e avrebbe consumato 
gl' Imperiali , ai quali mancava ogni cosa. Non 
erano in questo mezzo state le cose di Lom-
bardia senza travaglio , perche San. Polo raccol-
te le genti , e le pruvvisioni delle vettovaglie , 
prese di la dal Po alcune terre , e Castella oc-
cupate prima da Antonio da Leva , che ai tre 
di Agosto era alla Torretta attendendo a con- 
durre 	vettovaglie poteva in Milano, perche 
in tutto lo Stato erano si triste le ricolte , che 

.era giudicato vi fosse da vivere per otto mesi 
soTamente per gli uomini del paese : dipoi si 
ritir6 a Marignano , non potendo anche per 
mancamento di danari soprastare molto in quel 
luogo ; nel quale tempo it Duca di Urbino era 
ancora a Brescia, e San Polo a Castelnuovo di 
Tortona , donde venuto a Piacenza si abbocca-
rono agli undici giorni a Monticelli in sul Po , 
dove si conchiuse ehe gli eserciti si unissero 
intorno a Lodi. Passe) poi San Polo it Po pres-
so a Cremona , sendogli comportato tacitamente 
a Piacenza che avesse barche per fare it ponte, 
e peril Antonio da Leva , che aveva it ponte 
a Casciano , e a sua divozione Caravaggio , e 
Tsevi , levb it poote, e abbandono.  i luoghi di 
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Ghiaradadda , come prima anche aveva abban-
donata Novara: ma in Pavia aveva messo i set-,  
tecento fanti, e in Sant'Angelo cinquecento -(i). 
Aveva San Polo quattrocento lance, cinquecen-
to cavalli leggier' , milk cinquecento fanti Te-.  
deschi a pagamento , ma in numero per la ne-
gligenza sua , e per la fraude dei ministri suoi 
molto minore , per i quali , e per gli altri Te-
deschi e Svizzeri che si aspettavano avevano 
convenuto i Veneziani di pagare ciascun mese 
a San Polo dodicimila ducati , e trecento Sviz-
zeri pagati a Ivrea per novecento , e tremila, 
(anti Franzesi : avevano i Veneziani trecento 
uomini d' arme , mu le cavalli leggier; , e sei-
mila (anti, e it Duca di Milano pith di duemila 
fanti eletti , it Leva quattromila Tedeschi , mille 
Spagnuoli , tremila ltaliani , e trecento cavalli 
leggieri. Passarono le genti dei Collegati Adda , 
e si unirono ai ventidue dl di Agosto , stando 
ancora fermo Antonio da Leva a Marignano . 
1)a quello alloggiamento mando it Duca di Ur-
bino a Sant'Angelo tremila (anti , e trecento 
cavalli leggieri con sei cannoni sotto Giovanni 
di Naldo, che nello accamparsi fu morto da 
un'artiglieria , pert vi an& egli in persona , a 
l'ottenne Alloggiarono it vigesimo quinto gior-
no di Agosto le genti dei Collegati a San Ze-
none in sul flume del Latnbro propinquo a due 
miglia e mezzo a Marignano: ai ventisette pas- 

(1) II Tarcagnotts dice che questi due eserciti sl 
congiunsero insierne dicendo it numero dei fauti were 
Inaggiore, eh, guest° dell'Autore. 
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sato Lambro si, accostarono a Marignano : i 
!pall accostandosi , gli Spagnuoli si ritrassero 

Marignano a un riparo vecchio , e dopo una 
scaramuccia di pia ore uscirono al largo, e si 
credette volessero combattere e tirato per una 
ora da ogni banda le artiglierie , approssiman-
dosi gia 1a notte si ritirarono in Marignano, e 
Riozzo e in sulralloggiare 	campo l'assalta-
rono bravaniente : it giorno seguente si ritire 
Antonio da Leva con tutta la .gente a Milano, 
i Collegati a Landriano . Consultossi poi se fos-
se da tentare di sforzare Milano : it che men-
tre si praticava ande I'esercito con disegno di 
entrare in Milano per furto , it che fu inter-
rotto da una pioggia grossa che impedi per la 
trista via randare a Porta Vercellina , dove si 
aveva a entrare : per() esclusi da questo dise-
gno , ed essendo riferito da chi fu mandato a 
riconoscere Milano non essere riaseibile quella 
impresa , si delibere di andare per it cammino 
di Biagrassa , che altro non si poteva fare , a 
campo a Pavia , sperando pigliarla facilmente , 
perche non vi eran pill di dugento fanti Ta-
deschi , e ottocento Italiani . Cosi andando a 
quella volta spinti certi fanti di la dal Tesino, 
fu preso Vigevene ; e ai nove giorni di Settem-
bre arrive San Volo a Santo Alesso a tre mi-
glia di Pavia , dove accostatisi l'uno e l'altro 
esercito , sopravvenne avviso che gli messe in 
maggiore disputazione , perche essendo in Ge-
nova la peste grandissima , e per questo (r) 

(t) La ricuperazione di Genova con tutu i auoi par- . 

   
  



54 
abbandonata quasi da ciascuno , eziandio quasi 
da tutti i soldati , e per ii medesimo pericolo,  
Teodoro • Governatore ritiratosi in Castello, An-
drea Doria presa questa occasione si approssimo 
alla Citta con alcune galee , ma non avendo 
pia che cinquecento fanti , con poca speranza 
di sferzarla . Ma l'armata Franzese ch era net 
porto temendo non gli fosse chiuso it cammino 
di andarsene in Francia , senza avere cura al-
cuna di Genova , si part' per andare verso Sa-
vona , dove la prima che arrivasse fu la galea 
di Barbigios , donde essendo nella Cita pochi 
soldati, se bene Teodoro fosse tomato ad abi-
tare nel palazzo , e it popolo per la ingiuria 
della Ebert& data a Savona inimico al nome di 
Francia , ii Doria avuta poca resistenza vi en-
tro dentro Fu cagione di tanta perdita la ne-
gligenza, e it troppo promettersi del Re , per-
die non pensando che le cose sue net Regno 
di Napoli cadessero si presto , e persuadendosi 
che in ogni caso Ia ritirata dell'armata a Geno-
va , e Ia vicinity di San Polo bastassero a sal-
varla pretermesse di farvi le provvisioni neces-
sarie . Teodoro ritirato nel Castello dimandava 
soccorso a San Polo , dando speranza di ricu-
perare la terra , se gli fossero mandati subito 
tremila fanti; sopra che consultandosi tra i Ca-
pitani dei Collegatr, i Franzesi erano disposti 
ad andarvi subito on tutto it campo , e it Da-
ea di Urbino mostrava cite ii provvedere le bar- 

ticolari 8 scritta motto particolarmsnte dal Giovio nil i4. 
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chef per fare un ponte in sut Po, e it provve-
dere le vettovaglie die bisognavano , era cosa 
pia lunga , che non ricercava it bisogno pre-
sente : pert, secondo it suo consign° si risolva 
che Montigian voltasse da Alessandria , dove 
erano arrivati, a Genova tremila fanti Tedeschi, 
e Svizzeri , i quali di Francia venivano all'eser-
cite di San Polo, e quando pure non volessero 
andare, gli conducesse in campo, e in cambio 
loro non vi si mandassero tremilraltri fanti ; e 
che intrattanto si attendesse a stringere a Pa-
via, e i Veneziani davano intenzione , eziandio 
in caso non si pigliasse , di soccorrere Genova 
con tutte le genti , purche restassero assicurati 
dells cose da quella banda . Continuossi adun-
que la oppugnazione di Pavia , per la quale ai 
quattordici erano stati piantati in sul Tesino di 
qua nel piano dalla banda di sotto nove can-
noni a un bastione appiccato con l'Arazana , che 
in poche ore lo rovinarono quasi mezzo , e di 
11 dal Tesino tre cannoni per battere , quando 
si desse l'assalto, un fianco che risponde all'Ara-
zana , e in su un colle di qua dal Tesino cin-
que cannoni , che battevano due altri bastion; , 
e al faire del colle , tre altri che tiravano alla 
muraglia,tutta artiglieria dei Veneziani, serven-
do l'artiglieria di San Polo per levare le difese: 
e it di seguente Annibale Castellano di Cremo-
na si era condotto con una trincea in su it 
fosso del bastione dal canto dell'Arazana , che 
era gia in terra pin che i due terzi , in modo 
the quegli di dentro l'avevano quasi abbando-
nato : nel qual di In morto da un'artiglieria 
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Malatesta da Sogliano condottiere deli Venezia-
ni . Cosi continuato a battered tutto it giorno , 
e la notte, seguente si prepare resercito per da-
re la -battaglia, essendo da ogni Banda da tre 
bastioni gettata muraglia assai, ma volendo la 
mattina cavare l'acqua dei fossi vi trovarono un 
muro si gagliardo , che vi consumarono tutto 
it di , ed eziandio it di seguente , tanto che 
l'assalto- si prolungb insino al di diciannove , 
essendo levata quasi tuba l'acqua : nel qual dl 
essendo al principio della mattina stato preso it 
bastione del canto, si comincie a dare rassalto , 
del quale essendo divisa la gente in Ire parti 
toccava it primo assalto ad Antonio da Castello 
con le genti dei Veneziani , it secondo a Lor-
ges on quelle di San Polo, l'ultimo al Castel-
lano di Cremona con le genti di Milano ch'e-
rano milk dugento land , e it Duca di Urbino 
si messe a piede con dugento uomini d'arme , 
affronto i bastioni , che si difesero pill di due 
ore ferocemente , essendo alla difesa dugento 
Tedeschi , e ottocento Italiani con pochi Spa-. 
gnuoli , i quail benche si portassero egregia-
mente , pure per it poco numero si difendevano 
con diflicolta ' massimamente che 
piantata di la dal Tesino strisciava tutti i lore 
ripari Fu ferito nell'assalto in una coscia da 
uno scoppio Pietro da Birago , che mori fra 
pochi di , ma non voile essere levato di terra, 
acciocche i suoi non abbandonassero la batta-
glia , e fu ferito anche di scoppie Pietro Bot-
ticella , che si parti dalla battaglia , Capitani 
embedue del Duca di Milano : finalmente a ore 
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Tentidue si entrb dentro con poco &rine, , e 
con laude grande del Duca di Urbino. Di que-
gli di dentro furono ammazzati da seicento in 
ottocento soldati , Ira i quali quasi tutti i Te-
deschi: ma cominciato ad entrare dentro l'eser-
cito, Galeazzo da Birago con tutti i soldati sal- 
vi , e molti uomini della terra si ritire in Ca-
stello : la Citta tuna andb a sacco , poco utile 
per i due sacchi precedenti : it . Castello si ac-
cette a patti perche era necessario batterlo , e 
in cameo non era munizione, e i fossi larghis-
simi , e profondissimi da non si riempiere sl 
presto , e dentro cinquecento uomini di guerra. 
I patti furono che gli Spagnuoli con le arti-
glierie e munizioni che e' potessero tirare a brae-
cia , e ogni loro arnese , avessero facolta insie-
me con i Tedeschi ch'erano restati pochissimi 
di. andarsene a Milano , e gl'Italiani in ogni 
luogo , fuori che a Milano . Presa Pavia con-
sigli6 it Duca di Urbino che non si pensasse 
a sforzare Milano , perche bisognava esercito 
bastante a due batterie , ma per fargli danno 
grande si pigliasse Eiagrassa , San Giorgio , 
Moncia (i), e Como , e che si attendesse al 
soccorso di Genova , perehe se bene i Tedeschi 
e gli Svizzeri avevano risposto a Montigian di 
Toler andare a Genova , nondimeno i Tedeschi 
per non essere pagati se ne andarono a Ivrea, 
in modo che non A era mandato soccorso al- 

(I) Queste deliberazioni sono raccontate dirersamente 
dal Giovio nel a6. 
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cuno al Castelletto , dove Andrea Doria minava 
arollecitarnente Pero San Polo ch'era yestato 
con eento-lance., e duemila fanti parti ai ven-
tisette per la volta di Genova , passando it Po 
a Porto Stella in bocca. del Tesino al cammino 
di Tortona , promettendo di ritornare indietro 
se intendesse it soccorso essere non riuscibile 
e che it Duca di Urbino in .tanto l'aspettasse 
in Pavia, al quale erano restati quattromila fanti 
dei Veneziani , e mille del Duca di Milano . 
Nel qual tempo Antonio da Leva ritirato in 
Milano proibi che alcuno non potesse fare pa-
ne in casa , o tenervi farina , eccetto i condut-
tori di quel dazio , i quali gli pagarono nove 
mesi continui per ognt moggio di farina tre 
ducat; , con i quali danari page tutto quel tem-
po i cavalli , e i fanti Spagnuoli , e Tedeschi : 
it che non solo lo difese dal pericolo presente, 
ma to sostenne tutta la vernata futura , avendo 
alloggiati i fanti Italiani a Novara , e in alcune 
terre di Lomellina , e per le ville del contado 
di Milano , nei quali luoghi comport() che tutta 
la vernata predassero , e taglieggiassero. Giunse 
al primp di Ottobre San Polo a Gavi , lontano 
venticinque miglia da Genova, lasciata l'artiglie-
ria a Novi , e it giorno seguente prese la Roc-
ca del Borgo dei Fornari, e fattosi pit\ innanzi 
verso Genova , dov'erano entrati settecento fanti 
Corsi, si ritorne al Borgo dei Fornari, non si 
trovando in tutto per mancamento di danari 
quattromila fanti tra i suoi, quegli condotti da 
Montigian , e milk ch'erano stati rnandati dal 
campo con Nicculo Doria, e quoi pochi the gli 

   
  



59 
erano restati continuamente passavano in Fran-
cia , peril disperato della impresa man& Mon-
tigian con trecento fanti a Savona, dove i Ge-,  
novesi erano a campo , ma non vi poterono 
entrare perche era serrata con le trincee , e 
presi attorno Juni i passi : ritirossi (1) ai dieci 
giorni di Ottobre in Alessandria , e dipoi ,a Se-
nazzara tra Alessandria , :e Pavia ad- abboccarsi 
col Duca di Urbino , ma restato quasi senza 
gente ; dove consultando le cose comuni it Duca 
dimostrando•cbe tra i Veneziani, e ,i1 Duca di 
Milano non erano restati quattromila fanti , e 
che Antonio da Leva aveva tra Milano, e fuo-
ra quattromila Tedeschi , seicento Spagnuoli, e 
mille quattrocento Italiani , si risolve di ritirarsi 
in Pavia , e che San Polo si ritirasse in Ales-
sandria , cbe gli hi conceduta dal Duca di Mi-
lano , ragionando di soldare tutu; nuovi fanti , 
e poi, se i tempi servissejo, fare la impresa di 
Biagrassa , di Mortara , e del Castello di No-
vara . Succede che ai ventuno di Ottobre vedu-
to the Montigian non vi era potuto entrare 
Savona si arrende , in caso che fra pochi gior-
ni non fosse soccorsa : pen') San Polo deside-
roso di soccorrerla , ma avendo da se in tutto 
mille fanti, dimande tremila fanti al Duca di 
Urbino , e al Duca di Milano , i quali gliene 
mandarono solo mille dugento , in modo ch'egli 

(r) Queste provvisioni del Leva furono fatte , per 
quello che dice it Bugatio , per cavar pilt danari dsa 
Popoto di Milano . 
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non si assicurando con A. poco numero di gen- 
ie poterla soccorrere la lascio perdere , a a 
CasteIloilo di Genova. si arrende per la fame, 
it quale acquistato fu spianato dai Genovesi , 
ii porto di Savona per rendetrlo inutile, i quali 
con l'autorita di Andrea I)oria stabilirono in 
quclla Citta un governo nuovo trattato prima (i) 
sotto nome di liberth : la somma del quale In 
che da un Consiglio di quattrocento Cittadini 
si creassero tutti i Magistrati 	e dignith della 
loro Cita , e it Doge principalmente , e it su-
premo Magistrato ,per tempo di due anni , le-
vata la proibizione ai Gentiluomini che prima 
per legge n'erano esclusi , ed essendo it fonda-
mento pia importante a conservare la Iberia, 
che si provvedesse alle division; dei Cittadini , 
le quali vi erano state lungamente maggiori , e 
pia perniciose che in aura CittN d' Italia . Con-
ciossiache non vi fosbse una divisione sola , ma 
la parte dei Guelfi , e la opposita dei Gbibel- 

K la pale ottenuta , i Colonnesi empie-
rano subito quel porto con molti sassi per 
renderlo inutile , nel qual tempo disperata 
Teodoro da Triulzi del soccorso, e non aven-
do pki danari si arrese a patti: acquistato it 
Castelleito , fu a furore di popolo spianato 
dai Genopesi 

(i) Dice it Giovio che San Polo, ritiratosi in Ales-
sandria si accompagno col Duca di Urbino, e cite pre-,  
se Novara . 
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lini quells tra i Gentiluomini , e i popolari , 
ne anche I popolari tra loro di nna niedesima 
volonta , e la fazione molto potente Ira -gli 
Adorni , e i Fregosi Per le quali division; si 
poteva credere che quells Citta opportunissirna 
per it silo , e per la perizia delle cose navali 
all'impero marittimo fosse stata depressa , e 
molto tempo in quasi continua soggezione, pe-
r6 per medicare dalle radici questo male, spenti 
tutti i nomi •delle famiglie , e dei casati della 
Chia ne conservarono solamente it nome di ven-
totto delle pia Hinge; , e pia chiare , eccettuate 
l'Adorna , e la Fregosa , che del tutto furono 
spente , ai nomi , e al numero delle quali fa- 
miglie 	aggregarono tutti quei Gentiluomini, 
e popolari che restavano senza nome di casato, 
avendo rispetto per confondere pia la memoria 
delle fazioni di aggregare dei Gentiluomini nel-
le famiglie popolari, dei popolari nelle famiglie 
dei Gentiluomini , dei seguaci stati degli Ador-
ni , nelle case che avevano seguitato it nome 
Fregoso , e cosl per contrario dei Fregosi in 
quelle ch'erano state seguaci degli Adorni : or-
dinato ancora che tra loro non fosse distinzio-
ne alcuna di essere proihiti pia questi che que-
gli agli onori , e ai Magistrati . Con la quale 
confusione degli uomini , e dei nomi speravano 
conseguire , che in progresso di non molti anni 

(I) 11 Giovie non solo nel 26. dice chi i Genovesi 
rieuperarono 1a, liberth mediante it Doria , ma descrivo 

Epitaffio cho fecero al medsaimo Doris. 
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si. spegnesse la memoria pestifera delle fazioni 
restando 	quel mezzo tra loro grandissima 
l'autorita di Andrea Doria , senza it consenso 
del quale per la• riputazione dell' uomo •, per 
l'autorita delle galee che aveva da Cesare, che 
nei tempi che non andavano alle fazioni dimo-
ravano nel Porto di Genova, e per le altre sue 
condizioni non si sarebbe fatto deliberazione al-
cuna di quelle pill gravi , essendo manco mo-
lesta la potenza , e grandezza sua , perche per 
ordine suo non si amministravano •le pecunie , 
ne s' intrometteva nella elezione del Doge i  e 
degli altri Magistrati , e ride cose particolari 
minori , in modo che i Cittadini quieti , e in-
tenti pill alle• mercatanzie , che all' ambizione , 
ricordandosi massimamente dei travagli , a delle 
soggezioni passate , avevano cagione di amare 
quella forma di governo. Appiccaronsi poi l'ar, 
mata Franzese , e quella di Andrea Doria tra 
Monaco e Nizza s  dove una gales del Doria 
fu messa in fondo (1) . Abboccaronsi perdata 
Savona di nuovo it Duca di Urbino , e San Po-
lo a Senate tra Alessandria e Pavia , dove it 
Duca con poca satisfazione di Francesco Sfor. 
za , e di San Polo risolve di andarsene di la 
da Adda , lasciando al Duca di Milano la guar-
dia di Pavia , e confortando San Polo a fer-
marsi quella vernata in Alessandria. Delle .quali 

(1) 	abboccamento del Duca di Urbino, e San Polo 
P scritto particolarmente dal Gittstiniano dal Giovio nel 
26. dal Bugatto nel 6. a dal Ball a net 3, 
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cose non solo si satisfaceva poco ai -ministri , 
ma .ancKa it • Re di Francia , non accettando 
alcune scuse leggieri dategli dai •Veneziani , si 
lamentava sommamente ch'eglino. non avessero 
dato soccorso al Castelletto di Genova , e alla 
eitta di Savona ,. 	quale i Genovesi sfasciava- 
no Venncro poi a San Polo milk fanti Te-
deschi., con i quali computati mine fanti che 
aveva Valdicerca in Lomellina si trovava quat-
tromila fanti . Nacque in questo tempo tumulto 
nel Marchesato di Saluzzo , perche aveudone 
preso dopo la morte del Marchese Michelanto-
nio it dominio Francesco Monsignore suo fra-
tello , ch'era entrato dentro , perche Gabriello 
secondogenito , eziandio vivente it Iratello mag-
giore, era stato tenuto prigione nella Rocca di 
Ravel per ordine della madre , che in puerizia 
aveva governato i figliuoli , sotto titolo ch'egli 
fosse quasi mentecatto , it Castellano di Ravel 

Jo liber6 , pere presa la madre che lo teneva 
prigione acquist6 , accettato dai popoli , tutto lo 
Stato dal quale fuggl it fratello , che poco 
dopo entre in Carmignuola , e raccolte genti 
roppe poco dipoi Gabriello . Non si fece pig 
in ,questo anno cosa di momento in Lom6ar-
dia , se non che it Conte di Gajazzo scorse 
insino a Milano , perche i Veneziani non' da-
*rano i fanti promessi a San Polo per la im-
presa di Serravalle , Gavi , e altri luoghi del 
Genovese ; tentossi hene una fazione importan-
te , perche Montigian , e Villacerca con due-
mila fanti , e cinquanta cavalli partirono a ore 
ventidue da Vitade per pigliare Andrea Doria 
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nel suo palazzo , it quale posto' a canto al ma-
re e 'quasi contiguo alle mura di Genova. Non 
ebbe effetto questo disegno 	perche i fanti 
stracchi per la lunghezza del cammino , che e 
ventidue miglia , non arrivarono di notte , ma 
che gin era qualche ora di dl: pert) essendosi 
levato it rumor° Andrea Doria dalla banda di 
dietrd saltato in su una •barca campo it perico-
lo , e i Franzesi non fatto altro effetto , che 
saccheggiato it palazzo, salvi tornarono indietro 
e il Conte di Gajazzo fatta una imboscata 
Milano , e Moncia roppe cinquecento Tedeschi, 
e cento cavalli leggieri , the andavano per fare 
scoria alle vettovaglie , benche dipoi mandato 
da loro a Bergamo afflisse con le ruberie in 
mode quella Citta , che it Senato Veneziano , 
it quale to aveva fatto Capitano Generale delle 
fanterie sue, non potendo pia tolleraie tanta 
insolenza , e avarizia • lo rimosse ignominiosa-
.mente dagli stipendj suoi . Nel qual tempo gli 
Spagnuoli presero la terra di Vigevene , e it 
Belgtojoso , it quale era fuggito di mane dei 
Franzesi , mandato da Antonio da Levi con 
'duemila (anti per occupare Pavia di furto , do-
ve erano cinquecento fanti del Duca di Mila-
no , presentatosi una none alle mura fu sco-
perto , e astretto a ritirarsi senza frutto'. So-
pravvennero in quel di a Genova duemila fanti 
Spagnuoli mandati di Spagna da Cesare per di-
fendere Genova , o per andare a Milano , se-
condo fosse di bisogno , ai quali per condurgli 
and() it Belgiojoso . Preparavasi San Polo per 
impedire la venuta di questi fanti i quali ao- 

cen- 

   
  



65 
cennavano fare it cammino , o di Casale , o di 
Piacenza e instava che I le gcnti Veneziane si 
facessero:lorti a Lodi, ,perche da Milaao non 
fosse fatto loro spalle , •e cercava anche persua-
dergli a fare comunemente la impresa di Mi-
lano (r) inanimito dalla carestia , e disperazione 
di, quel popolo ; la quale it Duca di Urbino 
dissuadeva. Ma procedevano i Veneziani freddi 
alle fazioni gagliarde , e in questo tempo mot-
to pill, perche• per le relazioni di Andrea Na-
vagiero , che era tomato lore Oratore di Spa-
gna, fatte in favore di Cesare , e per qualche 
pratica , che si teneva in Roma con Oratore 
Cesareo , erano varj pareri nel loro Senato , 
inclinandosi multi a cancordare con Cesare : 
pure finalmente fu risoluto continuare la confe-
derazione col Re di Francia . Nei qual tempo 
it Torniello passato Tesino con duemila fanti 
prese Basignana , e andava verso Lomellina : e 
rAbate di Farfa andato a Crescentino luogo 
del Ducato di Savoja eon i auoi cavalli fu di 
notte rotto , e fatto prigione , ma liberato per 
opera det Marchese di . AIonferrato : e it Mar-
chese di Mus roppe alcune genii' di Antonio 
da Leva , e tolse loro le artiglierie Dubitavasi 
che it Pontefice non inclinasse alle parti di Ce-
sare , perche it Cardinale di Santa Croce arri- 

(i) Dice it Giapio nel ;6. che it popolo di Milano 
era in somma penuria perche non aveva mai Cesare 
"Alto consentire che si scemassero le genii che vi 
erano. 

Gisicciard. Vol. Jr. 	 5 
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veto a Napoli fece liberare i tre Cardinal; die 
erano quivi statichi , e si diceva the aveva corn-
missione da Cesare di far restituire .Ostia , e 
Civitavecchia , per opera del quale avendone sup-
plicato al Pontefice , Andrea Doria restitui Por-
tercole ai Senesi . Ma si scopriva ogni di phi 
l'animo del Pontefice intento a cose nuove , 
perche per opera sua , benche occultamente , 
Braccin Baglione molestava nelle cose di Peru-
gia Malatesta , benche fosse agli stipendj suoi', 
e inteso it Duca di Ferrara essere venuto a Mo-
dena, tenth di pigliarlo nel ritorno a Ferrara 
con uno aguato di dugento cavalli fatto da Pao-
lo Luzzasco alla Casa dei Coppi nel Modane-
se ma non essendo partito it Duca la cosa si 
scoperse. Non era in questo tempo it Rtame 
Napoletano per la rotta dei Franzesi liberato 
interamente dalle calamith della guerra , perche 
Simone Romano , raccolte di nuovo genti are-
va preso Navo , Oriolo , e Amigdalara , terre 
poste in sul mare nel braccio delt'Appennino , 
e unitosi con lui Federigo Caraffa mandato dal 
Duca di Gravina con milk 'anti , e molti altri 
del paese aveva esercito non contenendo : ma 
dopo la vittoria degl'Imperiali intorno a Napoli 
abbandonato dalle genti del Duca di Gravina , 
saccheggiata Barletta , nella quale Citth fu in-
tromesso per la Rocca, si Anne quivi, tenen-
dosi nel tempo medesimo per i Veneziani Tra-
ni guardato da Camillo , e Monopoli guardato 
da Giancurrado tutti due della famiglia degli 
Orsini : vennero poi Renzo da Ceri , e it Prin-
cipe di Melfi con mille fa9ti , i quali essendosi 
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ridotti tra Nocera , e Gualdo , e •dipoi partitisi 
per comandatnento del Poutefice , ii quale non 
voleva offendere l'animo dei vincitori, imbarca-
tisi a Sinigaglia si condussero per mare a Bar-
letta con intenzione di rinnovare la guerra in 
Puglia , cosa deliberata con consentimento co-
mune dei Collegati , perche l'esercito Imperiale 
fosse necessitato a fermarsi nel Regno di Na-
poli insino alla primavera , al qual tempo si ra-
gionava di fare per la salute comune uuove 
provvisioni . Pere, it Re di Francia man& a 
Renzo soccorso di danari , e i Veneziani desi-
derando ii. medesimo , cziandio per ritenere pia 
facilrnente con gli ajuti degli altri le terre oc-
cupate nella Puglia , ofFerivano di accemodarlo 
di dodici gales : ma instando it Re ch'essi l'ar-
massero , e che la spesa si computasse negli 
ottantamila ducati , ai quali erano tenuti per la 
contribuzione promessa a Lautrech , non udi-
vano : e it Re d' Inghilterra prometteva di non 
mancare Belle provv tsioni ordindrie , e i Fioren-
tini si erano composti di. pagare la terza parte 
Belle genti che vi aveva condotte Renzo . Non 
erano pronti a estinguere questo incendio gli 
Imperiali occupati in esigere danari per satisfa-
re ai soldati dei pagamenti decorsi: le quali esa-
zioni per fare pill facili ► e per assicurare it 
Rearne con gli esempj della severita fece it 
Principe di Oranges (I) decapitare pubblica- 

(,) 11 Giovio particolarreente net 26. dice, che oltre 
a Federigo Gaetano, e it Duca di Emden* deeapitati, 
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rnente in su la piazza del mercato di Na.poli 
dov' era la peste grande, Federigo'Gaetano figli-
uolo del Duca di Trajetto , ed Enrico Pandone 
Duca di Boviano, nato di una figliuola di Fer• 
dinando vecchio Re di Napoli , e quattro altri 
Napoletani , usando ancora simili supplizj in 
altri luoghi del Regno: col quale esempio spa. 
ventati gli animi di ciascuno , procedendo con-
tro agli assenti che avevano seguitato i Fran-
zesi , e confiscando i loro beni gli compone-
vano poi in danari non pretermettendo acerbith 
alcuna per esigerne maggiore quantity potesse-
ro . Le quali cose tutte si trattavano da Giro-
lamo Morone , al quale in premio dells opera 
sue fu donato it Ducato di Boviano Aggiun-
sesi a questi movimenti che nell'Abruzzi Gian-
iacopo Franco entre per it Re di Francia nel-
la Matrice , ch'e vicina all'Aquila ; per it che 
tutto i1 paese era sollevato , e nell'Aquila si 
stava con sospetto , dove era Sciarra Colonna 
ammalato con seicento fanti . Provvedevano an-
che i Veneziani le cose di Puglia, e mandan. 
do per mare alcuni cavalli leggieri per fornir 
Barletta , parte dei legni che gli conducevano, 
dettero a traverso nella spiaggia di Barletta , 
di Trani , dove it Irovveditore loro anneg6 
ch'era montato in su un battello . I cavalli, dei 
quail era capo Giancurrado Orsino , mat trat- 

furono fatte per gr Imperiali tnolte esazioni severe verso 
coloro, che furono sospetti, cavandone it Ssco gran 
swot= di danari. 
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tad diedero nelle mani degl'Imperiali, e Giam-
paolo da Ceri ate roppe presso al Guasto re-
816 prigione dcl Marchese . Dettesi nella fine 
dell' anno l'Aquila alla legs per opera del Ve-
scovo di quella Citta , e del Conte di Monto-
rio , e di altri Fuorusciti , a the dette cause 
ressere mal trattata dagP Imperiali. Seguita Pan-
no male cinquecento• ventinove , nel principio 
del quale comincie ad apparire qualche indizio 
di disposizione da qualunque parte (r) alla pa-
ce, dimostrandosi di volerla trattare appresso al 
Pontefice , perche sapendosi , cha il Cardinale 
di. Santa Croce ( cosi era il titolo del Generale 
Spagnuolo) andava a Roma con mandato di 
Cesare a poter conchiudere la pace , it Re di 
Francia che ne aveva sommo desiderio spedl it 
mandato agl' Imbasciatori suoi , e il Re nu-, 
ghilterra mando Irnbasciatori a Roma per la 
medesima cagione . Le quali pratiche aggiunte 
alla stracchezza dei Principi facevano che i Col-
legati alle provvisioni della guerra procedevano 
lentamente, perche e in Lombardia era ii mag-
giore pensiero se gli Spagnuoli venuti a Gene-
va avrebbero facolta di passare a Milano , don-
de per mancameoto di danari erano partiti quasi 
hitt; i Tedeschi , ai quali condurre andato it 
Belgiojoso con cento cavalli insino a Case pas-
se di quivi sconosciuto a Genova : donde con- 

(r) II Giovio nel 26. dice brevemente 'questo tratta-
mento di pace, ma it Bellai nel 3. e it Taroagnotta ne 
sctivono particolarmente 
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dusse i (anti a Savona per raccorro cinquecento 
fanti venuti di nuovo di Spagna , e isbarcati a 
Villafranca . Ma nel Regno di. Napoli dubitan• 
do gl' Imperiali che la ribellione dell'Aquila , e 
della Matrice , e la testa fatta in 'Puglia non 
partorissero cosa di maggiore moment°, delibe-
rarono voltare alla espugnazione di quei luo-
ghi le genti che avevano: per?" fu deliberato 
che (t) it Marchese del Guasto andasse con i 
(anti Spagnuoli alla ricuperazione dells terre di 
Puglia , e ii Principe con i (anti Tedeschi an-
dasse alla ricuperazione dell'Aquila , e della Ma-
trice , it quale come si accosto all'Aquila quegli 
che vi erano dentro se ne uscirono, e Oranges 
compose la Cita , e tutto 	suo Contado in 
centomila ducati , tolta ancora la cassa di ar-
gento , la quale Luigi Decimo Re di Francia 
aveva dedicata a San Bernardino. Di quivi man-
& genie alla Matrice , dov'era a guardia Ca-
millo Pardo con quattrocento fanti , it quale se 
n'era uscito poehi dl prima con promessa di 
tornare , ma , o temendo , perche non vi era 
vino , e tolto I'acqua , e discordia tra la terra , 
e i (anti , o per altra cagione , non solo non 
tome , ma non mando anche loro tutti i da-
nari che gli mandarono i Fiorentini per sosten-
tare quel luogo , pen) i fanti se ne uscirono 
per le mura, e la terra si mend& Per i quail 
sucressi cosi prosper; si temeva che Oranges 
non passasse in Toscana a instanza del Ponte- 

(i) II Giovio dice, che fu tl Gonzaga. 
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ace , it quale liberate, di pericolosissima , ben-
chi breve infermita , non desisteva di trattare , 
e. di dare speranza a ciascuno , perche ai Fran-
zest prometteva aderire alla lega se gli era re-
stituita Ravenna, e Cervia, componendo ezian-
dio con oneste condizioni con i Fiorentini , e 
col Duca di Ferrara , it quale nel pagamento 
dei danari fatto prima a Lautrech aveva affer-
rnato pagargli per sua liberality , non gia per-
chi fosse obbligato , non avendo it Pontefice 
ratificato . Da altra parte avendo ricuperato , 
bench• con grossi beveraggi per la commissio-
ne portata al Cardinale di Santa Croce, le For-
tezze di Ostia , e di Civitavecchia aveva prati-
che pia occulte, e pia fidate con Cesare , trat-
tando pia insieme le cose particolari , the le 
universali della pace , le quali cominciavano ad 
'avere pih 'segreto , e pia fondato maneggio per 
altre mani (z) . Ma in Puglia questo era to 
stato delle cose . Tenevasi Barletta per it Re 
di Francia , nella quale era Renzo da Ceri , e 
con tui it Principe di Melfi , Federigo Caraffa 
Simone Romano, Camillo Pardo, Galeazzo da 
Farnese , e Giancurrado Orsino , e it Principe 
di Stigliano. Tenevano i .Veneziani Trani, Pu. 
lignano , e Monopoli , avendo in questi luoghi 
duemila fanti , e seicento Cappelletti , dei quart 
ne erano in Monopoli dugento: tenevano anche 
it Porto di Biestri. Ma a queste genti it Re di 

(I) 11 Giovio n el 26, scrive particolarmente le costs 
di Puglia, es in chs termitic si trovassero. 
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Franca mandata ch'ebbe da principio piccola 
quanta di danari non faceva alcuna provvisio-
ne , ne aveva accettati i corpi delle dodici galie 
offertigli dai Veneziani , dei quali si roppero 
nella spiaggia di .Bestrice tre galee , e una fu-
sta grossa, che andavano a provvedere di vetto-
vaglie Trani • e Barletta : ma in pia volte ne 
avevano perdute cinque , ma ricuperata I' arti-
glieria , e gli altri armamenti • Tenevasi ancora 
per i Franzesi it monte di Santo Angelo , Nar-
doa in terra di Otranto , e Castro , dov' era it 
Conte di Dugento, e facendo la guerra con gli 
uomini del Regno , e con le forze del paese 
erarto adunati in varj luoghi molti ribelli di Ce-
sare , e molti che seguitavano come soldati di 
venture la guerra solamente per rubare: donde 
era pill che non si potrebbe credere miserabi-
le (i) la condizione del paese sottoposto tutto 
a ruberie , a prede, a taglie , e a incendj da 
ciascuna della parti. Ma pia che di altri erano 
famose le incuraioni di Simone Romano , ii 
quale correndo con i suoi cavalli leggier; , e 
con dugento cinquan:a fanti per tutti i luoghi 
circostanti conduceva spesso in Barletta bestia-
mi , frumenti , e altre cose di ogni sorte , tal-
Volta uscendo con magglore numero di (anti , 
ora per furto , ora per forza saccheggiava que-
sta , e quelraltra terra , come accadde in Ca-
nose : nella quale terra entrato di notte con le 

(i) Dice it Giovio nel 36. che la Puglia era in gran 
eniserie per le depredazioni dei suldati 
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scale la svaligi6 , e ne mend molti cavalli di 
quaranta uomini d'arme alloggiati nel Castello . 
Finalmente it Marchese del Guasto non tentata 
Barletta , terra fortissima , e ben fortificata , si 
pose nel mese di Marzo a campo a Monopoli 
con quattromila fanti Spagnuoli, e duemila fanti 
Italiani , dov'era Camillo Orsino , e Giovanni 
Vitturio Provveditore , perche i Tedeschi in 
numero duemila cinquecento fermatisi nell'A-
bruzzi ricusarono di andare in Puglia , e allog-
gie in una valletta coperta dal monte in modo 
the non poteva essere offeso dalle artiglierie 
della terra, nella quale Renzo man& subito in 
su le galee trecento fanti . Ha Monopoli, terra 
di circuito piccolissimo , it mare da tre bande , 
e di verso la terra 6 la muraglia di trecento , 
o trecento cinquanta passi col fosso intorno : a 
rincontro della muraglia fece it Marchese it ba-
stione vicino a un tiro di archibuso , e due al-
tri in sul lido del mare , uno da ogni parte , 
ma questi tanto Iontani che battevano it mare, 
e la porta di verso it mare per impedire che 
le galee non vi mettessero soccorso, o vettova-
glie . Dette al principio di Aprile (1) it Gua-
sto l'assalto a Monopoli , dove per& pia di 
cinquecento uomini, e molti guastatori , rotti 
tre pezzi di artiglieria , e si discost6 un miglio 

(t) 11 Giovio passandola di leggieri appena (la ri-
cordo , che la rotta data al Guasto sotto Monopoli fosse 
di momento alcuno, se bene dice, che vi fu morto un 
suo Cameriere e uno Spagnuolo, che offese it Papa 
esseado in Castello . 
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e mezzo , perche l'artiglieria della terra gli dart-
neggiava assai ; donde i Veneziani usciti fuora 
scorsero tutti i bastioni suoi ammazzando pith 
di cento uomini, avendo assicurato it Porto con 
un bastione fatto in sul lido a rincontro di quel- 
lo degl' 	Accostossi di nuovo it Guasto 
a Monopoli, dove faceva due cavalieri per bat-
tere per di. dentro , e trincee per condursi in 
sui foss; , e riempiergli con seieento carra di 
fascine ; ma poco poi usciti di Monopoli du-
gentn fanti abbruciarono it bastione, e accosta-
tosi con una trincea al diritto della batteria e 
fatta un'altra trincea al diritto degli alloggia-
menti Spagnuoli lontana al fosso un tiro di 
mlno , e di dietro a quella fortificato un ba-
stinne vi piante su I'artiglieria, e bane sessanta 
traccia di muro d',intorno a quattro braccia da 
terra : ma inteso the la none vi erano entrate 
nuove genii mandate da Renzo ritire l'artiglie-
ria , e finalmente essendo la fine di Maggio , 
ne 'eve it campo . Seguitarono e mentre stava 
it campo a Monopoli , e dopo la ritirata varie 
fazioni e movimeno , perch;' e quegli di Bar-
letta facevano prede , e danni grandissimi , e i 
fanti ch'erano net monte di Sant'Angelo , dei 
quali era capo Federigo Caraffa , presero San 
Severo , e soccorsa la terra di Vico costrinsero 
gi' Imperiali a levarne it campo (i). And6 poi 
ii Caraffa per mare con veut►sei vele a Lancia- 

(t) II Giovio net z6. dice, the nella presence guer-
ra di Puglia non si fece cosa notabile. 
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no , dove erano alloggiati cento sessanta uomi-
ni d'arme, ed entratovi per forza ne men) tre-
cento cavalli da fazione 4 e molta preda , non 
vi lasciando alcuno presidio Facevano anche 
molti Fuorusciti danni grandissimi in Basilicata, 
per le quali difficolta s'impediva molts 
periali l'esigere le imposizioni: ne e dubbio che 
se it Re di Francia avesse maudati danari , e 
qualche soccorso che sariano per tutto it Re-
gno succeduti nuovi travagli, per i quali sareb-
be stato almeno implicato resercito Cesareo alla 
difesa delle cose proprie. Ma non potevano fi-
nalmente genii tumultuarie, e collettizie , e sen-
za 

 
soccorso , o rinfrescamento alcuno , perche 

solo i Fiorentini davano a Renzo qualche sus-
sidio , fare cose di moment() grande , anzi ii 
Duca di Ferrara dinego a Renzo di mandargli 
per mare quattro pezzi di artiglierie , e gia in 
Barletta cominciava a mancare frumento , e da-
nari , e circa seicento ribelli assediati dal Vicere 
della Provincia di Calabria in Montelione , ne-
cessitati• ad arrendersi per non avere ne muni-
zione , ne vettovaglie, furono condotti prigioni 
a Napoli . Andarono poi it Principe di Melfi 
con rarmata , e Federigo Caraffa per terra a 
campo a Malfetta terra gia del Principe , dove 
Federigo combattendo fu ammazzato di un sas-
so , donde it Principe sdegnato sforzata la ter-
ra la saccheggie . Simile infortunio accadde a 
Simone Romano , perche essendo rarmata Ve-
neziana , la quale da eavo di Otranto infestava 
tutto it paese 	accostatasi a Brindisi , e poste 
genti in terra, con le quail era Simone Roma- 
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no , occuparono la Citta , ma combattendo (i) 
la Rocca , Simone fu morto di un'artiglieria 
Mentre che nel Regno si travagliava con varj 
successi non stavano quiete le cose di Lombar-
dia , perche San Polo alla fine di Marzo pre-
se per forza Serravalle , e la Fortezza si accor-
do-  di stare neutrale : ma essendo gl' inirnici 
rientrativi di notte di furto , si temeva non po-
tere pia impedire agli Spagnuoli ii cammino 
per .Milano; massimamente che ogni di gli di-
minuivano 

 
le genii per mancatnento di danari, 

avendone pochi dal Re, e di quegli, come Ca, 
pitano di pochissimo governo spendendone una 
parte per se , e un'altra parte era fraudata dai 
ministri . Disputavasi tra it Re , e i Veneziani 
quale impresa fosse da fare , e it Re instava di 
Genova per la importanza di quells Cilia , mas-
simamente affermandosi gia per cosa certa cbe 
Cesare passerebbe Ia state prossima in Italia, e 
perche ►l Re veduto i Veneziani non l'avere 
mai ajutato ne a soccorrere , ne a ricuperare 
quella Citta , non ostante si fossero scusati , al-
legando essere stato romore della venuta in ha-
rm di nuovi Tedeschi , dubitava non fosse mo-
lesta loro la vittoria di quella impresa : ma i 
Veneziani allegando essere restata ad Antonio 
da Leva pochissima gente, e offerendo, acqui-
stato che fosse Milano , mandate le genii alla 

(i) La morte di Simone Romano eagion6 la total 
rovina dei Franzesi net Regno e i progressi di San Polo 
in Lombardia . 
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espugnazione di Genova , si deliber6 fare con 
suo consentimento la impresa di Aililatio con 
sedicimila fanti , provvedendo ciascuno alla me-
ta . Fu questa deliberazione fatta di Marzo , e 
assente it Duca di Urbino , it quale per 11  es-
sere approssimati ai collar); del Regno it Prin-
cipe di Oranges, e i fanti Tedesebi, si era quasi 
contro la volonta dei Veneziani ridotto nel suo 
Stato : ma i Veneziani lo condussero di nuovo 
con le condizioni medesime , le quali avevano 
prima ottenute da loro it Conte di Pitigliano , 
e Bartolommeo di Alviano , e gli mandarono 
trecento cavalli , e tremila (anti per sua difesa , 
come erano tenuti , e dettero it titolo di Go-
vernatore a farms Fregoso . Erano nell'esercito 
Veneziano seicento uomini d'arme , e mille cavalli 
leggieri , e quattromila fanti , benche fossero ob-
bligati a tenerne dodicimila, it qual esercito prese 
it sesto di di Aprile Casciano per forza , e la 
Rocca a discrezione , e Antonio da Leva , e it 
Torniello usciti di Milano per divertire, non even-
do fatto effetto aleuno si ritirarono. Succedette la 
passata dei fanti Spagnuoli del Genovese a Milano 
per irnpedire la quale si erano fatte tante pratiche, 
e tante consulte, perche avendo creduto San 
Polo, e i Veneziani the tentassero (I) di pas-
sare per it Tortonese , e PAlessandrino., partiti 
da Vostaggio presero per ordine del Belgiojoso 
cammino 	lungo per la montagna di Pia- 

(,) Il Giovio net 26. scrive diversamente it passag-
e° dei fanti Spagnuoli al camp° in Lombardia. 
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cenza , e luoghi sudditi alla Chiesa ed essendo 
venuti a Varzi nella montagna predetta , non 
ostante che San Polo inviasse in la centocin-
quanta cavalli, e desse avviso del cammiao loro 
a Lodi, e alle genti dei Veneziant, i quart per 
ovviare mandarono pale delle loro genti al 
Duca dt Milano , ma pia tardi un giorno di 
quello ch'era necessario , e minore numero di 
quello the avevano prornesso , passarono di not-
te it Po ad Arena serviti di navi di Piacenza, 
non si potendo pia ovviare la unione loro col 
Leva, che per facilitarla era venuto a Landria-
no dodici miglia da Pavia , dove unitosi con 
lui , a condottisi a Milano , essendo sr poveri 
di ogni cosa che si conveniva loro it name di 
bisognoso , accrebbero la calamity (r) dei Mi-
lanesi spogliandogli insino per Le strade . Cosi 
restarono vani i disegni dei Franzesi, e dei "Ve., 
neziani di tutta la vernata , cb'erano stati d'im-
pedirc la passata di questi (anti , pigliare Gavi, 
e i luoghi circostanti per conto di Genova , e 
Case che faeeva danno grande a tutto it paese. 
Prese ancora Antonio da Leva a patti Binasco: 
ma I'essere stati gli Spagnuoli accomodati di 
barche da Piacenza , e it credersi che non si 
sarebbero mossi se non avessero avuto .certezza 

(i) Dice it Gioyio , che i Milanesi erano oppressi 
fuor di rnodo e che 11 pane the si vendeva , era se-
gnato eon l'Aquila Imperiale e in questa occasione re-
cita una puntura che diede al Leva Antonio Cag-nuola , 
dicendo, che fra gli altri titoli acquistati da Cesare egli 
aveva acquistato quello di Yornajo 

   
  



di potere in caso di necessita ritTrarsi in quella 
Citta , aggiunto a Imola altri indizj accresceva 
ai Collepti sospetto , e massirnatnente veduta 
la restituzione delle Fortezze , che it Pontefice 
non fosse aecordato , o per accordare con Ce-
sare : it quale avendo volto occultamente tutti i 
suoi pensieri a ricuperare lo Stato di Firenze , 
se bene aggirando gli Oratori Franzesi tenesse 
vane praticbe , e proponesse vane speranze a 
loro , e agli altri Confederati di accordarsi alla 
lega , nondimeno parte movendolo it timore 
della grandezza di Cesare , e la prosperith dei 
suoi successi, parte per lo sperare d' indurre pith 
facilmente lui , che non avrebbe indotto it Re 
di Francia ad ajutarlo a rimettere i suoi in Fi-
renze s , desiderava ancora estremarnente per 
Lacilitare questo disegno tirare a sua divozione 
lo Sfato di Perugia . Pert) A credeva che fo-
mentasse Braccio ,Baglione che tutto di tentava 
nuovi traOglj in quei confini. Per it quale sos-
petto Malatesta dubitando , mentre stave ai suldi 
silo; di avere a essere oppresso col suo favo-
re  , gli pareva necessario cercarsi di altra pro-
tezione , e pert) mosso , o da questa cagione , 
o da cupidity di maggiori partiti , o dall'odio 
antico negava di ricondursi seco , pretendendo 
non essere tenuto all'anno del beneplacito, per- 
• diceva non apparirne scrittura , benche it 
Pontefice affermasse che gli era obbligato , pe- 
rb 	di condursi col Re di Francia , e 

avere maggiore inclinazione a Cesare, 
che al Re di Franc i a. 
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con i Floientini , 'e lamentandosi eziandio  di 
pratiche tenute dal Cardinale di Cortona contro' 
a lui , e- di una lettera che aveva intercetta del 
Cardinale dei Medici a Braccio Baglione . Ma 
it Pontefice volendo per indiretto interrompere 
questa condotta proibi per editti pubblici che 
niuno suu suddito pigliasse senza sua licenza 
soldo da altri Principi sotto pena di confisca-
zione . Nondimeno non reste per questo (i) 
Malatesta di condursi , al quale i Franzesi si 
obbligarono di dare dugento cavalli , •duernila 
scudi di pruvvisione , Ordi n e di Sari Michele, 
e duemila fanti in tempo di guerra ; e i Fio-
rentini gli dettero titolo di Governatore , due-
mila scudi di provvisione, mille fanti in tempo 
di guerra , cinquanta cavalli al figliuolo suo , e 
cinquanta al figliuolo di Orazio, e cinquecento 
scudi per it piatto di tutti due: presero lepro-
tezione del suo Stato , e di Perugia , e tra it 
Re di Francia , e loro cento• scudi* it mese a 
tempo di pace per intrattenere died Capital-1i : 
pagavangli (2) i Fiorentini anche dugento fanti 
per guardare Perugia , ed egli si obblige nei 
bisogni loro di andare a servirgli con mille fanti 
soli, non avendo eziandio le genti promesse 

dai 

(t) 11 Giovio nel 	dice ancora egli le cagioni 
perche Malatesta fu condotto dal Re di Francia a dai 
Fiorentini contro it Papa . 

(2) Tutte queste provvisioni, dice it Giovio che fe. 
cero gli ostinati Fiorentini, fu per impedire, che it Papa 
ritornasse nei auoi la grandezza in Firenze . 
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821 'Franzesi Querelossi molto appresso al Re 
di Francia it Pontefice di questa condotta co-
me fatta direttamente per impedirgli di potcre 
disporre a suo arbitrio di una Citth suddita alla 
Chiesa , raninao del pale non volendo it Re 
offendere , differiva it ratificarla , e it Pontefice 
per questo sperando dt poterne rimuovere Ma-
latesta lo persuadeva the continuasse l'anno del 
beneplacito „ e nel tempo medesimo fomentava 
occultamente Braccio Baglione , Sciarra Colon-
na , e i Fuorusciti di Perugia , i quail racco-
gliendo gente si erano accampati a Norcia; co-
se tutte vane , perche Malatesta era deliberato 
non continuare negli stipendj del Pontefice , e 
ajutandolo scopertamente i Fiorentini non te-
move di questi movimenti , i quali conoscendo 
it Pontefice non bastare alla sua intenzione, pre-
sto cessarono. Non lasciava anche it Pontefice (t) 
stare quieto it Duca di Ferrara , tanto aliens" 
dalle convenziOni fatte in nome del Collegio dei 
Cardinali con lui , ch'essendo vacato di nuovo 
it Vescovado di Modona per la morte del Car-
dinale da Gonzaga , promesso al figliuolo del 
Duca in quella convenzione , le confer) a un 
figliuolo di Girolamo Morone , cercando per la 
dinegazione del possesso occasione di provocar. 
gli contro quello ministro di autorita appres-
so all'esercito Imperiale Tenne ancora pratica 
per mezzo di Uberto da Gambara Governatora 

(,) I progressi del Papa contro al Duca di Ferrara 
'sono descritti dal Giovio nella vita di quel Duca 

6uicciard. Vol. I. 
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di Bologna , con Girolamo Pio .di occupare 
Reggio , del quale , it Puca pervenutogli indi-
zio ,di questa pratica , fete rgliare it debito 
supplizio Trattava anche di ricuperare furtiva-
mente Raveopa , cosa che medesimamente riu-
scl vans : nel qual tempo inclinando. ogni di 
pitl con l'animn alle partPdi Cesare, ed essendo 
gia con lui in pratiche motto strette , mande (1) 
it Vescovo di Vasone suo maestro di casa a 
lui. Avvocb in Ruota la causa del divorzio d'In-
ghilterra, cosa che avrebbe fatto motto innanzi, 
se non to avesse ritenuto it rispetto della Bolla , 
cb' era in Inghilterra iu mano del Carnpeggio , 
perche essendo augumentate le cose di Cesare 
in Italia non solamente non volendo offenderlo 
pig , ma rivocare la offesa che gli aveva fatta , 
deliberato eziandio innanzi che anmialasse di 
avvocare la causa , mande Francesco Campana 
in Inghilterra al Cardinale Campeggio , dimo-
strando al Re mandarlo per altre cagioni pure 
attenenti a quella causa , ma con commissione 
al Campeggio , che abbruciasse la Bolla; it che 
bench differisse di eseguire per essere soprav-
venuta la intermit& del Pontefice, guarendo poi, 
messe a effetto it comandamento suo . Pero it 
Pontefice liherato da questo timore avvoce, to 
causa con indignazione grandissima di quel Re , 

Giovio nel 27. dice it medesimo, e chr. i/ 
Vescovo di Vasone mandato dal Papa a Cesare in Bar-,  
oellona , era chiamato Girolamo. 
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tritsiimarnente quando.  dimandando Ia -Bolla al 
Cardinale intese .4uello• -che n'era successo. Par-
torirono queste cose la rovina del Cardinale 
Eboracense , perche it Re pregupponeva l'auto-
rita del Cardinale essere tale appresso it Ponta-
fice , che se gli fosie grato it matrirnonio con 
Anna, avrebbe ottenuto film; quell° .che averse 
volute per la quale indegnazione ' aperti gli 
orecehi alla invidia, e alle cahuinie dei suoi av-
versarj , .toltogli i danari, e le robe sue, mobili 
di valuta inimodeiata , e dell'entrate Ecclesiasti-
che • lasciatagli una piccola parte, lo relegO al 
suo Vescovado con pochi servidori 	motto 
poi , o per avere intercette sue lettere at Re di 
Francia , o per altra cagione instigato dal me-
desimi , i quali per certe parole dette dal ,Re , 
che dimostravano desiderio di lui , temevano 
ch'cgli non ricuperasse Ia pristina autoritl , to 
cite) a difendere un'accusazione introdotta-  con-
Ito a lui net Consiglio regio , per la quale es-
sendo menato alla Corte come prigione, soprav-
vennogli net cammino flusso o per sdegno 
o per timore morl it secondo dl della sua in-
fermita: esempio ai tempi nostri memorabile di 
quel che possa la fortuna , e la invidia nelle 
Corti dei Principi . Succedette in questo tempo 
in Firenze nuova alterazione con detrimento 
grande di quel governo contro a Niccolo Cap-
poni Gonfaloniere, quasi alla fine del secondo 
anno dcl suo, rnagistrato , concitata principal-
mente dalla invidia di alcuni Cittadini principa-
li i quail usarono per occasione it sospetto 
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vano , e la" ignoranza della moltitudine (1) 
Aveva .Niccol6 iavuto in tutto it suo magistrato 
due oggetti principali, difendere contro alla in- 

fresca quegli cli erano staii onorati. 
Medici anzi che con i principali di loro si co—
municassero , come con. gli altri Cittadini gli 
onori e i consigli pubblici ; e nelle cose che 
non erano di momenta alla liberth non esacer-
bare l'animo del Pontefice ; cosa Puna e l'altra 
motto utile alla Repubblica , perche molti di 
quei medesimi che come. inimici del governo 
erano perseguitati , essendo sicuri e accarezzati 
sarebberg stati congiuntissuni con gli altri a con-
servarlo sapendo massimamente che it Ponte-
fice per le cose succedute nei tempi che si mu-
td to Stato aveva mala satisfazione di lora e 
it Pontefice se bone desiderasse ardentissima-
mente it ritorno dei- suoi , pure non provocato 
di nuovo aveva minore causa di precipitarsi , e 
di querelarsi , come continuamente faceva (2) 
con gli altri Principi. Ma 8  queste cose si op-
poneva l'ambizione di alcum , i quail conoscen-
do, se erano amrnessi net govern() quegli, che• 
erano stati amici del Medici, uomini senza dub-
bio di maggiore sperienza a valore, dovere 

(i) Dice it Giovio nel 27, che Niccoh) Capponi vcr 
leva, che it Papa si soddisfacesse di quelle cose, che 
non erano 	danno alla Repubblica. 

(2) 11 desiderio della vendetta e di conservar la 
liberta, cagiono nei Fiorentini la istessa gelosia, clfeb- 
bero tutte le Repubbliche antiche popolari, 	era di 
non vedere volentieri, che nella Cilia fossero Cittadini 
di pit] erninentc autorita degli 
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stare 'tninore la • loro autorit1', non attendevano 
ad altro che a tenere Ia moltitudine picna di 
sospetto del Pontefice , e di loro , calunniando 
it Gonfaloniere per queste cagioni,, e perche 
non ottenesse Ia prorogazione net magistrato . 
per 	terzo anno , che non avesse l'animo alie-
no , (lant° ricercava la utilita della Repubblica, 
dai Medici . Dalle quasi calunnie egli non si 
commovendo , e giudieando motto utile che it 
Tontefice non si esasperasse, intratteneva con 
lettere, e con imbasciate privatamente , pratiche 
peril non cominciate , nL proseguite senza sa-
puta sempre di alcuni dei principal; , e di que-
gli ch'erano nei prim; magistrati , ne ad altro 
tine che per rimuoverlo da qualche precipita-
zione . Ma essendogli per caso caduta una let-
tere ricevuta da Roma, nella quale era qualche 
parola da generare sospetto a quegli che non 
sapevano la origine , e it foudamento di queste 
cose , e pervenuta nelle mani di alcuni di que-
gli che risedevano net supremo magistrato, con- 
citati 	giovani sediziosi , occuparono con 
Fume it palazzo pubblico , ritenendo quasi co-
me in custodia it Gonfaloniere , e chiamati ii 
magistrati , e molti Cittadini quasi tumultuosa-
mente deliberarono che fosse privato del magi-
strato: la qual (I) cosa approvata net Consiglio 

(I) 11 Giovio particolarmente descrive la difesa cite 
fece it Capponi e come da tutti gii ordini assoluto, fu 
accompagnato elle proprie case per opera di Pier Vetr-
tori (lodato pure fra tutti dalla maldicenza del Giovia) 
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rnaggiore, si comincio poi a conoseere legittima-
manta la -causa 'sua , e assoluto -dal giudizio fu 
con grandissirno onore ,accompagnato alle,case 
sue da quasi- tuna la nobiltit,, ma surrogato in 

..luogo suo Francesco Carducci, indegno , se to 
riguardi la vita passata, le condizioni sue, e i fini 

rpravi, di tanto snore Cominciarono in pest° 
tempo to cose di Lombardia di nuovo a travaglia-
re , essendo ai ventisette di Aprile passato San 
Polo it Po a. Valenza , per .1a .passata del quale 
gl' Imperial; abbandonarono it • Borgo a Basi-
gnano , e la Pieve al Cairo : di quivi mud?) 
Guido Rangone con parte dell'esercito a 	r- 
tara , ch'era torte per fossi doppj , fianchi, e 
acqua , i quali avendo la notte piantato l'arti-
glieria senza provvisione .di gabbioni , trincee -, 
e simili preparamenti , furono in sul di assaltati 
da quegli di dentro, che fee,ero loro danno as-
sai , e inchiodarono due pezzil di artiglierie , 
con pericolo di non le pigliare tutte, non•sen-
za carico di Guido, benche alquanto ir.disposto 
del corpo , che non si fosse trovato presente 
quando. si piantarone. Era ellora in Milano 
mala provvisione, ma non erano migliori quelle 
dei Franzesi , e dei Veneziani , che ricercando , 
e dolendosi l'uno dell'altro non facevano alcuraa 
provvisione , donde tra le altre difficolta nasce-
va nei Collegati qualche dubbio , che it Duca 
di Milano vcduta la poca speranza the gli re- 

essendo stato visitato it detto Capponi dog linbasciatori 
di Francia, e dei Veneziani. 
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stava di avere con le forze , e ajuti Toro a ri-
cuperare quello 'Sudo , non facesse per mozzo 
del Morone qualcheconcordia con gl' Imperia-
li . Ma erana ii pensteri (i) del RI di Francia 
indiritti• tutti alla pace , diffidandosi .di potere 
altrirnenti ricuperare i figliuoli , alla •quale es-
gendo anche inclinato Cesare erano tornati di 
Spagna due nomini di Madama Margherita 
mandati a questo effetto da lei con mandato 
amplissimo in lei per fare la pace : di che es-
sendo certificato it Re da un suo. Segretario , 
(pale per questa cagione aveva spedito in Fian-
dra , dimando ai Collegati , the anch'essi man-
dassero  i mandati , ed essendosi spiccato con 
l'animo effettualmente da tutte le provvisioni 
della guerra , cercando pure tirare a se qualche 
giustificazione , si latnentava che i Veneziani 
ricusavano contribuire danari per la passata sua, 
i quali se ben \ da principio l'avessero stimolato 
caldamente , Pissando Cesare , a :passare , e it 
Re avesse offerto di farlo con duemda quattro-
cento lance , mille cavalli leggier; , e ventimila 
fanti in caso che i Confederati gli dessero da_ 
nari per pagare , oltre questi mille cavalli leg-
gieri , e ventimila fanti , e concorressero alla 
meth della spesa delle artiglierie , nondirneno poi 
qual fosse la cagione si ritiraVano (2). San Polo 

(i) Dice U Bella nel 7. e it Giovio nel 26. che 
trattamenti di pace furono fatti dalla moglie, e madre 
del Re, e da Margherita, zia di Cesare, in Borgogna.  

(z) Dice it Giovio nel 36. e iL Bella nel 3. che 
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. in questo tempo sforz6 con quattro cannot); 
•Sant'Angelo dove erano quattrocento fanti,,  poi 
si , volse It San Colombano per • aprirsi le vetto-
vaglie di Piacenza , •che si accordt.: e inteso in 
Milano essere quattromila fanti, ma rnolti am-
malati , volse tl pensiero alla oppugnazione di 
• Milano. Arrendessi ai due di Maggio Mortara 
.a San Polo a discrezione, battuta in modo che 
non poteva Did difendersi , e it Torniello lascia-
ta la terra di Novara , ma non la Rocca , dove 
messe pochissimi fanti , si ritire a Milano , in 
modo che gl' Imperiali non tenevano. di la dal 
Tesino altro che Gaja , e la Rocca di Biagras-
sa , .avendo San Polo anche presa la Rocca di 
Vigevene : and ai dieci giorni al Ponte a Loca 
per unirsi al Borgo a San Martino con i Ve-
neziani. Arrivo poi it Duca di Urbino alreser-
cito , e venuti insieme a parlamento a Belgio-
joso determinarono nel Consietio comune di 
accamparsi a Milano con due eserciti da due 
parti , e che percid San Polo passato it Tesino 
girasse a Biagrassa per sforzarla , e it giorno 
medesimo andassero i Veneziani al Borgo di 
San Martino lontano da Milano cinque miglia 
affermando i Veneziani avere dodicimila fanti , 
e San Polo otto col quale dovevano unirsi i 
fanti. del Duca di Milano. Pero San Polo pass?) 

Tesino,it 	e avendo trovata la terra di Biagrassa 
abbandonata ottenne per accordo la Rocca, ed 

S. Polo volt?) alla oppugnazione di Milano un perniciose 
consiglio 
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tssendo alloggiato San Polo a Gazzano a otto 

' "miglia di 'Milano, parlarono di nuovo-  it terzo 
tiorno di Giugno a Binasco , nel 	luogo 
tssendo certificati che i Veneziani non avevano 
la meta dei dodicimila fanti , ai quali erano te-
nuti per i capitoli della confederazione , e que-
"relandosene gravemente San Polo, fu deliberato 
di accostarsi con un • campo solo a Milano dal-
la Banda del Lazzeretto , non ostante che ii 
Come Guido dicesse che Antonio da Leva , it 
quale non teneva altro che Milano , e Como , 
usava dire che Milano non si poteva sforzare 
se non con due campi . Ma pochi giorni poi 
mutata sentenza s congregati i capi delruno , e 
Taltro esercito in Lodi , it Duca di Milano , 
e (1) it Duca di Urbino , benche prima ayes-
sero fatto instanza che si andasse a campo a 
Milano , e dissuaso randare a Genova , consi-
gliarono it contrario , allegando it Duca di Ur-
bino per questa nuova deliberazione molte ra-
gioni , ma principalmente , che poiche Cesare 
ei preparava a passare. in Italia , per it quale 
'condurre era partito con le galee it Doria agli 
Otto di Giugno da Genova, e s'intendeva che 
in Germania si faceva preparazione di mandare 
nuovi Tedeschi in Italia sotto it Capitano Fe- 
lix , non sapeva quello che "fosse meglio, o pi- 

• 

(t) Dice it 	nel 26. che it Duca di Urbino 
vedendo le male provvisioni dei Franzesi, e i disordini 
del ctunpo mal voleritieri si aderiva alla presa di M. 
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gliare Milano , o non lo.  pigliare . Allegavansi 
da lui queste • ragioni ma si credeva che per-
suadendosi dover suocedere la pace che si trat-
tava in Fiandca , avesse dimostrato al Senato 
Veneziano , it quale fortificava Bergamo , esse-
re inutile spendere per la ricuperazione di Mi-
lano . La somma dcl suo consiglio fu , che le 
genti dci Veneziani si fermassero a Casciano , 
quelle del Duca di Milano a Pavia, e San Polo 
a Biagrassa , attendendo a vietare con i cavalli 
che in Milano non entrassero vettovaglie , dove 
si stimava fossero per mancare presto , perch& 
era seminata piccolissima parte di quel contado. 
Non potette San Polo rimuovergli da queSta 

tsentenza , ma non approve 	fermarsi col 
suo esercito a Biagfassa , allegando che ad af-
famare Milano bastava che le genti Veneziane 
si lermassero a Moncia , le' Storzescbe a Pa-
via , e a, Vigevene , e che it Re lo stimolava , 
in caso non si andasse a campo a Milano , di 
fare la impresa di Genova , la quale aveva in 
animo di tentare con celerita grande , spepando 
che in assenza del Doria , Cesare Fregoso, che 
era accordato col Re di Francia di esserne Go-
vernatore egli , e non it padre , .1a volterebbe 
con pochi fanti . I quali progress' , e it sapere 
quanto fossero ditninuiti di fanti aveva assicu-
rate in modo Antonio da Leva del pericolo di 
Milano ,' ch'egli (i) mando Filippo Torniello 

(i) 11 Bellai nel 3. dice , che it Torniello ricupere 
Novara con gran facility per i disordini del campo . 
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con pochi cavalli , e trecento fanti a ricuperare 
Novara , mentre che i Franzesi , e i Veneziani 
erano tra it Tesino 5  e Milano : ii quale entra-
to per la 'Rocca che si teneva per loro , ricu-
Fere Novara 5  e poi usci fuora con le genii a 
predare , e raccorre vettovaglie . Ma accadde 
ch'essendo uscito della Rocca , e andando per 
la terra it Castellano di Novara , due soldati 
Sforzeschi , e ire di Novara ch'erano nella Roc-
ca prigioni, ammazzati con ajuto di alcuni che 
lavoravano nella Rocca , e presi certi fanti Spa-
gnuoli, l'occuparono , spevando essere soccorsi 
dai suoi ; perche it Duca di Milano corn' ebbe 
inteso la partita del Torniello da Milano dubi-
undo di Novara aveva mandato a quella volta 
Giampaolo suo fratello con piccolo numero di 
cavalli, e di fanti, che 	era arrivato a Vi- 
gevene : ma it Torniello come seppe it caso 
della Rocca tom) subito a Novara , e con mi-
nacce, e con preparazione di dare loro l'assalto 
spaventa in rnodo quei soldati Sforzeschi , the 
pattuita solo la sua salute senza curarsi di quel-
la dei Novaresi , ch'erano con loro, arrendero-
no la Rocca . Deliberossi adunque d' infestare 
Milano con le genii dei Veneziani, e del Du-
ca di Milano , benche it Duca di Urbino disse 
che per essere pia vicino all° Stato dei Vene-
ziani non si fermerebbe a Moncia , ma a Ca-
sciano , e San Polo , it quale era alloggiato alla 
Badia di Biboldone , deliberd di tornare di la 
dal Po per andare verso Genova: con (1) que- 

(i) Questa variazionc di pensieri, dice 	Bugatte 
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sto consiglio ando ad alloggiare a Landriano 
lontano circa dodici , miglia da Milano tra, le 
strade di Lodi , e di Pavia , e volendo andare 
it giorno seguente , ch'era it vigesimo primo di 
Giugno , ad alloggiare a Lardirago alla volta 
di Pavia , man& innanzi le artiglierie , e i car-
riaggi , e Pavanguardia , ed egli parti piu tardi 
con la battaglia , e col retroguardo II Leva 
avvisato 	spit del ritardare suo , e della par- 
tita delrantiguardia , usci di notte di Milano 
con la gente incamiciata , egli, perche aveva gil 
lungamente it corpo impedito da dolori, armato 
in su una sedia portato da quattro uomini , e 
giunto a due miglia di Landriano, andando 
senza suoni di tamburi , inteso dalle spie San 
'Polo non essere ancora partito da Landriano , 
accelerato it passo gli assalt6 innanzi sapessero 
la sua venuta , essendo gia it primo squadroae 
dei Franzesi 'sotto Gian Tommaso da Gallera 
camminato tanto innanzi che non era a tempo 
al soccorso dei suoi e benche San Polo spe-
rando in duemila cinquecento Tedeschi cite aver  
va , smontato a piede combattesse valorosamen-
te, cominciarono essi nondimeno, fatta leggiere,  
difesa, a ritirarsi ; ma furono sostenuti da Gian-
girolamo da Castiglione , e da Claudio Rang°, 
ne , capi di duemila Italiani , che combatterono 
egregiamente , ma al fine voltando le spalle i 
cavalli , e i Tedeschi , gr Italian; fecero it me-
desimo , e San Polo rimontato a cavallo volen- 

Xtel 6., che cagiono la rovina di questo esercito . 
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do passare una gran fossa rest prigione, e• 
con lui Giangirolamo -da Castiglione , .Claudio 
Rangone , ,Lignach, Carbone, e altri capi d'im-
portanza : le genti furono rotte , e .presi mold 
cavalli, e i carriaggi quasi di tutto resercito, 
tuna rartiglieria. Salvaronsi quasi tutte le lance, 
e it Conte Guido con ravanguardia , e si ridus-
sero a Pavia , e di quivi al principio della not-
te a Lodi , sl impauriti che furono per rom-
persi da loro medesimi , e ne restarono assai in 
cammino , e i Capitani si scusavano per non 
essere pagate le genti , delle quali le Franzesi 
se ne ritornarono tune in Francia. Cosi posate 
le armi quasi per tuna Italia per gl'infelici suc-
cess! delle genti dei Franzesi , i pensieri dei 
Principi maggiori erano volti agli accordi (1) , 
dei quail ii primo che successe fu quello del 
Pontefice con Cesare, the si fece in Barzalona 
motto favorevole per it Pontefice o perche 
Cesare , desiderosissimo di passare in Italia cer-
casse di rimuoversi gli ostacoli , parendogli avere 
per questo rispetto bisogno dell'amicizia del 
Pontefice , o volendo con capitoli motto larghi 
dargli maggior cagione di dimenticare le offese 
avute dai suoi ministri , e dal sno esercito. Che 
tra 	Pontefice , e Cesare fosse pace , e confe-
derazione perpetua : concedesse it Pontefice it 
passo per le terre della Chiesa alresercito Ce- 

(t) L' accordo del Pontefice con Cesare in Barzalo-
na, e loro capitolazioni, sono anche descritte dal Giovio 
ttel a6. e *7. gig Tarcagnetta net lib. a. al  vol. 4. 
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sareo, se volesse partire dcl Regno di Napoli : 
Cesare per rispetto del matrimonio nuovo , e 
per la quiete d'Italia rimettera in Firenze it 
gliuolo di Lorenzo dei Medici nella medesima 
grandezza ch'erano i suoi innanzi fossero cac-
ciati , avuto nondimeno rispetto delle spese fara 
per la delta restituzione , come tra it Papa •e 
lui sara dicbiarato : curera it pla presto si po- 
•trii , o con l'arme , o in altro modo pint con-
, veniente , che it Pontefice sia reintegrato nella 
possessione di Cervia , e di Ravenna , di Mo-
done , di Reggio , e di Rubiera senza pregiu-
dizio delle ragioni dell'Impero , e della Sedia 
Apostolica : concedera it Pontefice, riavute le 
terre predette , a Cesare per rimunerazione del 
benefizio ricevuto la investitura del Regno Na-
poletano , riducendo it censo dell'uttima inve-
stitura a un cavallo bianco per recognizione del 
feudo , e gli conceder' la nominazione antica 
di vcntiquattro Chiese Cattedrali, delle quali era 
controversia , restando al Papa la disposizione 
delle Chiese, the non fossero di padronato , e 
aegli altri benefizj: it Pontefice , e Cesare quan-
do passer in Italia si abbocchino insieme per 
trattare la quiete d' Italia , e la pace universale 
dei Cristiani, ricevendosi l'un I'altro con le de-
bite , e consuete rerimonie , e onore: Cesare se 
it Pontefice gli dimandera it braccio secolare 
per acquistare Ferrara , come avvocato , protet-
tore , e figliuolo primogenito della Sedia Apo-
stolica gli assistera insino alla fine con tutto 
quell° che sara •atlora in sua facolta , e conver-
ranno insieme dells spese , modi , e forme da 
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tenet's; second() la qualith dei tempi , e del ca- 
so : it Pontefice , e Cesare di comune consiglio 
penseranno a qualche mezzo , perche la causa 
di Francesco Sforza si vegga di giustizia legit-
timamente,, e per giudici non sospetti , accioc-
ohe trovatolo innocente sia restituito, altriment; 
Cesare ofFerisce , che benche la disposizione del 
Ducato di Milano appartenga a lui , ne dispor-• 
ra con consiglio, e con consentimento del Pon-
tefice , e ne investiri persona ehe gli sia accet-
h o ne disponi in altra mosio , come, parr 
piu spediente ails quiete d'Italia: promette Ce-
sare che Ferdinando Re di Ungheria suo fra-
tello consentira che vivente it Pontefice, e due 
anni poi it Ducato di Milano pigliera i sali di 
Cervia secondo la confederazione fatta tra 
sare , e Leone , conferMata nella ultima inve-
stitura del Regno di Napoli , non approvando 
percio la convenzione fattane cot Re di Fran-
cia , e senza pregiudizio delle ragioni dell' Im- 
pero , e dcl Re di Ungheria : non possa alcuno 
di loro in pregiudizio di questa confederazione, 
quanto alie cose d'Italia, fare leghe nuove, ne 
osservare le fatte contrarie a questa : possano 
nondimeno ent1arvi i Veneziani , lasciando quel. 
lo posseggono nel Regno di Napoli , e adem- 

F
iendo quello che sono obbligati a Cesare , e a 
erdinando per rultima confederazione fatta Ira 

loro , e rendendo Ravenna , e Cervia, risen-ate 
eziandio le ragioni dei danni , e interessi patiti 
per conto di queste cose : faranno Cesare , e 
l?erdinando ogni opera possibile, perebe gli 
eserciti si riducano alla vera via , e it Pontefiee 
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sers i rimed] 	, e stando conttimaci 

Cesare, e Ferdinando gli sforzeranno con 1' ary 
me, e it Pontefice curera che gli altri Principi 
Cristiani vi assistano secondo le forze loro: non 
riceveranno it Pontefice , e Cesare protezione 
di sudditi , vassalli , e feudatarj 	delPaltro 
se non per conto del diretto dominio the ayes-
sero sopra alcuno , .ne si estendendo oltre a 
quello, e le protezioni altrirnenti prese s' inten-
dancy derogate infra un. mese ; la quale amici-
zia, e congiunzione perche fosse pi4 stabile la 
confermarono con stretto parentado , promet-
tend° Cesare di dare per moglie Margherita 
sua figliuola naturale con dote di entrata di 
ventimila ducati Farm° ad (1) Alessandro dei 
Medici figliuolo di Lorenzo gia Duca di Ur-
bino, al quale it Pontefice disegnava di volgere 
la grandezza secolare di casa sua , perche nel 
tempo ch'era stato in pericolo di morte aveva 
creato Cardinale ippolito figliuolo di Giuliano. 
Convennero nel tempo medesimo in articoli se-
parati Concedeva it Pontefice a Cesare , e . al 
fratello per difendersi contro ai Turchi ii quar-
to dell'entrate dei benefizj Ecclesiastici nel mo-
do conceduto da Adrian() suo predecessore : as-
solveva tutti quegli che in Roma , o in altri 
luoghi hanno peccato contro atla Sedia Aposto-
lica , e quegli che hanno date ajuto , consiglio , 

(1) Quest° poi fu ii primo Duca di Firenze , e haw 
fake:mute ucciso da Lorenzo dei Medici . 
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e favore , o che sono stati partecipi , o hanno

7 

avuto rate le cose fatte , o approvatele tacita-
mente , o espressamente , 0 prestato it consen-
so : non avendo Cesare pubblicato la Crociata 
eoncessagli dal Pontefice meno ampla che le 
al.re concesse innanzi , it Pontefice estinta quella 
ne concedeva un'altra in forma piena , e ample 
come furono le concedute da Giulio,-e da Leo-
ne Pontefici II quale accordo, sendo gih riso-
lute tutte le difficolta , innanzi si stipulasse so-
pravvenne a Cesare l'avviso della rotta di San 
Polo , e ancorche si dubitasse che per vantag-
giare le sue condizioni non volesse variare del-
le cose ragionate, nondimeno prontamente con-
fermb tutto quello che si era trattato, ratifican-
do it medesimo giorno, the fu it vigesimonono 
di Giugno, innanzi alraltare grande della Chie-
sa Cattedrale di Barzalona con solenne giora-
mento . Ma con non minore caldezza procede-
vano le pratiche della concordia tra Cesare e it 
Re di Francia; per le quail, poiche furono ve- 
nuti i rnandati, 	destinato Cambrai luogo fa- 
tale a grandissime conclusioni , net quale si ab-
boccassero Madame Margherita , e Madame la 
Reggente madre del Re di Francia, studiandosi 
it Re con ogni diligenza , e arte e con pro.. 
mettere ancora quello che aveva in animo di 
non osservare agi' Imbasciatori lei l~ollegati 
d' Italia ; perche it Re d' Inghilterra consentiva 
a questi maneggi di non fare concordia con 
Cesare senza consenso, e satisfazione loro ; per-
the temeva , the insospcttiti della sua volonta 
non pervenissero ad accordare seco, e cosi di 

Gsicciand. Vol. 
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on restare escluso dall'amicizia di tutti . Per& 

si sforzava persuadere lora di non sperare nella 
pace, anzi avere volto i pensieri alle provvisio-
ni della guorra sopra le quali trattando conti-
nuaniente aveva mandato it Vescovo di Tarba 
in Italia con comunissione di trasferirsi a Ve-
nezia , al Duoa di Milano , a Ferrara , It a Fi-
renze per praticare le cose appartenenti alla 
guerra , e promettere che passando Cesare in 
Italia passerebbe anche nel tempo tnedesimo 
con esercito potentissimo it Re di Francia , con-
correndo per la loco parte alle provvisioni ne-
cessarie gli altri Collegati : e nondimeno si stri-
gneva continuarnente la pratica dell'accordo , per 
la quale a sette di di Luglio entrarono per di,  
verse parti con gran pompa tutte due le Ma-• 
dame in Cambrai, e alloggiate in due case con-
tigue che avevano radito dell'una nelrattra par. 
larono it di medesimo insieme , e si comincia-
rono per gli Agent" loco a trattare gli articoli , 
essendo it Re di Francia , a chi i Veneziani 
impauriti di questa congiunzione facevano gran-
dissime offerte, andato a Compiegni per essere 
pi6 presto a risolvere le difficoltil che occorres-
sero. Convennero in quel luogo non solamente 
le due Madame , ma eziandio per it Re d'In-
ghilterra it Vescovo di Londra , e it Duca di 
Suffolch , perche col consenso, e participazionp 
di quel Re si tenevano queste pratiche , e ii 
Pontefice vi mode l'Arcivescovo di Capua , e 
vi erano (I) 	Imbasciatori di tutti i Collegati: 

(i) Dice it Giovio che i Collegati di Francia faros. 
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ma a quest] riferivano i Franzesi cos; diverse 
alla verita.di quello che si trattava , essendo net 
Re , o tanta impieta, o si solo it pensiero del-
l' interesse proprio , che consisteva tutto nella 
ricuperazione dei suoi figliuoli,, che facendogli 
instanza grande i Fiorentini , che, seguitando 
tesempio di quel che it Re Luigi suo suocero, 
e antecessore aveva fatto l'anno mille cinque-
cento dodici , consentisse che per salvarsi accor-
dassero con Cesare , aveva ricusato, prometten-
do che mai non conehiuderehbe l'accordo sen-
za includervegli , e die si trovava preparatissimo 
a fare Ia guerra , come anche nella maggiore 
strettezza del praticare,prometteva coutinuamen, 
to a tutti gli altri 	Sopravvenne Ai ventitre di 
Luglio l'avviso della capttolazione fatta tra it 
Pontefice e Cesare , ed essendo motto stretta 
la pratica si turbo in modo per certe difficolta 
che nacquero sopra alcune terre della Franca 
Contea, che Madama Ia Reggente si messe in 
Ordine per parttrsi : ma per opera del Legato 
del Pontefice, e principalmente dell'Arcivescovo 
di Capua si fece to conelusiune , a/morale es-
sendo gia conclusa ii Re di Francia promettesse 
le cose medesime che aveva prima promesse ai 
Collegati Finalmente i1 quinto di di Agosto si 
pubblice nella Chiesa maggiore di Cambrai so-
lennemente la pace , della quale it primo arti-, 
colo fu , che i figliuoli del Re fossero liberati, 
pagando it Re a Cesare per la taglia lore un 

no beffati dal Re Francesco, it che non fu senza note. 
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irnilione , e dugento migliaja di ducat.; , e per 
lui al 'Re d'inghilterra dugentomila : • restituiro 
a Cesare tra sei settimane dopo la ratifieazione 
tutto quell° possedeva nel Ducato di Milano : 
lasciargli Asti , e cederne.  le ragioni : lasciare 
pin presto potesse Barletta, e quell& teneva nel 
Regno di Napoli : protestare ai Veneziani chit 
second() la forma dei Capitoli di Cugnach re-
stituissero le terre di Puglia, e in caso non lo 
facessero, dichiararsi loro inimico , e ajutare Ce-
sare per la ricuperazione con trentamila scudi 
it mese , e con dodici galee , quattro navi , a 
quattro galeoni pagati per sei Mesi; pagare quel-
lo ch'era in sua possanza delle galee prese a 
Portofino , o la valuta , defalcato quello che 
poi avessero preso Andrea Doria o altri ministri 
di Cesare: abolire , come prima erano convenuti 
a Madrid , la. superiority di Fiandra , e di Ar. 
toil, e cedere le ragioni di Tornai , e di Araz- 
zo 	annullare it processo di Borbone , e resti, 
tuire I'onore al motto , e i beni ai successori , 
bench Cesare si querelasse poi che it Re su-
bito ch'ebbe ricuperati i figliuoli gli tolse loro; 
si restituisscro i beni occupati ad alcuno per 
conto della guerra , o ai sum successori, it che 
anche dette a Cesare causa di querela , perche 
it Re non restitul i beni occupati al Principe  
di Oranges: s' intendessero estinti tutti i cartelli , 
ed eziandio quello di Ruberto della Marcia 
Fu compreso in questa pace per principale it 
Pontefice , e vi fu incluso it Duca di Savoja 
generalmente come sisiddito dell'Impero , spe-
cialmente come nominato da Cesare : e chit it 
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R.e non si aVesse a travagliare pia in cose 
lia , ne di Germania in favore di alcun poten.. 
tato in pregiudizio di Cesare; benehe it Re di 
Francia affermasse nei tempi seguenti non es-
sergli proibito per questa concordia di ricupe-
rare quello che it Duca di Savoja occupava del 
Repo di Francia , e quel che (i) pretendeva 
appartenersegli per le ragioni di Madama 'la 
Reggente sua madre . Vi fu ancora un capi-
tolo, che nella pace s' intendessero inclusi i Ve- 
neziani e i Fiorentini in caso che fra quattro 
rnesi fossero delle differenze Toro di accordo 
con Cesare, *che fu come una tacita esclusione , 
e it simile iI Duca di Ferrara. Ne dei Baroni , 
e Fuorusciti del Regno di Napoli fu fatto men-
zione alcuna . It Re fatto t'accordo and() subito 
a Cambrai a visitarc Madama Margherita , e 
non essendo per() al tutto di alto tanto brutto, 
senza vergogna fuggi per qualche di con varj 
sutterfugj it cospetto , e la udienza degl' Imba-
selatori dei Collegati , ai rivali poi finalmente , 
uditi in disparte , fece seusatione che per ricu-
perare i figliuoli non aveva potuto fare altro , 
ma che mandava l'Ammiraglio a Cesare per be-
nefizio lora , e dando altre vane speranze, pro-
mettendo ai Fiorentini di prestare lora perdu?, 
si ajutassero dagl' imminenti pericoli quaranta-
mila ducati che riuscirono come le altre pro-i 
messe e dimostrando farlo per Toro satisfazio- 

Queste pretension cagionarono poi una mortal 
guerra in Italia , come dice it Govto nel 33. 

37569 
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ne, dette licenza a Stefano Colonna, del quale 
non intendeva pia servirsi , che andasse aglisti-
pendj loro (1). Le quail cose mentre the si 
trattavano, Antonio da Leva aveva ricuperato 
Biagrassa , e it Duca di Urbino standosi nel-
l'alloggiamento di Casciano , e 'attendendo con 
numero incredibile di guastatori a fortificarlo 
consigliava si ter.esse Pavia , e Sant'Angclo, 
allegando l'alloggiamento di Casciano essere op. 
portuno a soccorrere Lodi, e Pavia . And di-
poi Antonio da Leva a Enzago a tre miglia 
di Casciano, donde continuamente scaramuccia-
va con le genti Veneziane , e ultimamente da 
Enzago a Vauri , o per correre nel Bergama-
sco, o per essergli state rotte le acque dal Ve-
neziani. Entre) ii Vistarino in questo tempo la 
Valenza per it Castello, e roppe dugento fanti 
cbe vi erano: e gia erano arrivati di Luglio 
per mare a Genova duemila fanti Spagnuoli 
per aspettare la venuta di Cesare , it quale su-
bito ch'ebbe fatto l'accordo col Pontefice com-
messe al Principe di Oranges , che a requisi-
zione del Pontefice assaltasse con l'esercito to 
Slat° dei Fiorentini , it quale venuto all'Aquila 
raccoglieva ai confini del Regno le genii sue : 
ricercollo instantemente il,Pontefice che passas• 
se innanzi , percks it Principe senza le genii 
fultimo giorno di Luglio and?) a Roma per 

(i) T.o stato Belle cose di Lombardia vari6 anche a 
pregiudizio dci Confederati, cOme dice ii Tarcagnotta 
dopo questa capitolazione . 
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blalare seco le provvisioni , dove dopo varie 
pratiche , le quali talvolta furono yields alla 
rottura per le difficolta che faceva it Papa alto' 
spendere , cornposero finalmente che it Ponte-
fice gli desse di presente trentamila ducati , e 
in breve tempo quarantamilraltri, perche egli a 
spese di Cesare riducesse prima Perugia , cae-
clatone Malatesta Baglione , a ubbidienza della 
Chiesa , dipoi assaltasse i Fiorentini per resti-
tuke in quella Cita la famiglia dei Medici 
cosa che it Pontefice reputava facilissima , per-
suadendosi che abbandonati da ciaseuno avesse-
ro secondo la consuetudine dei suoi maggiori 
pia presto a cedere , che a mettere la patria in 
sommo , e manifesto pericolo (r) Per() rac-
colse it Principe le sue genti , le qua!! erano 
tremila fanti Tedeschi , ultime reliquie di que-
gli ch'erano e di Spagna col Vicere , e di 
Germania con Giorgio Fronsperg passati in Ita-
lia , e quattromila fanti Italiani non pagati sot-
to diversi Colonnelli , Pierluigi da Farnese , it 
Conte di San Secondo, e it Colonnello di Mar-
ti°, e Sciarra Colonna : e it Pontefice cave di 
Castel Sant'Angelo per accomodarlo tre canno-
ni , e alcuni altri pezzi di artiglierie , e dietro 
a Oranges aveva a venire it Marchese del Gua• 
sto con i (anti Spagnuoli , ch'erano in Puglia . 
Ma in Firenze era deliberazione motto diversa , 

(I) Dice it Clovio tad 27. che le genti del Principe 
di Oranges passarouo in Toscana, e cominciarona a 
f.irvi varj progressi . 
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e gli animi ostinatissimi a difendersi , la quale 
perche fu cagione di cose motto notabili, pare 
motto conveniente descrivere particolarmente 
it sito della Cilia (t) . 

Le quail cose mentre the da ogni par-
te (2) si preparano, Cesare partito di Barzalona 
con grossa armata di navi , e di galee , in sit 
la quale erano mille cavalli , e novemila fanti , 
poiehe non senza travaglio, e pericolo fu stato 
in mare quindici.dl, arrive it duodecimo dl di 
Agosto a Genova , nella quale Citta ebbe no-
tizia della concordia fatta a Cambrai, e net tem-
po medesimo pass() in Lombardia agli stipendj 
suoi ii Capitano Felix con ottomila Tedeschi . 
Spavente la venuta sua con tarito apparato gli 
animi di tutta Italia , gia certa di essergli stata 
lasciata in preda dal Re di Francia 	pare i 
Fiorentini sbigottiti in sui primi avvisi gli eles-
sero quattro Imbasciatori dei principali della 
Citta per congratutarsi seco della venuta sua , 
e cercare di comporre le cose torn , ma dipoi 

(t) 12 Porcachi nelle sue note dice, the lo Stato, 
e it sito della CittA fu descritto dall'Autore , ma tolto da 
chi level ancora delle altre cose da questo Libro . Ma 

duesta descrizione della CM& di Firenze dal Guicciars 
ini non 6 stata mat fatta, non trovandosi, in verun luo-

go , ne tampoco net Manoscritto , ove sotto state lasciate 
VIIrie carte in Mauro . 

(2) Il Giovio scrive particolarmente tutte le provvi-
tioni the fecero i Cittadini per difendeasi dalle genti 
del Papa. 
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ripigliando continuamente animo moderarono le 
commissioni , ristrignendosi solo a trattare seco 
degl' interessi suoi , e delle differenze col Pon-
tefice , sperando che a Cesare per la memoria 
delle cose passate , e per la piccola confidenza 
.she soleva essere tra i Pontefici, e Sr Impera-
tori fosse molesta la sua grandezza , e poco 
avesse a desiderare che non aggiugnesse alla 
potenza della Chiesa l'autorith , e le forze dello 
Stato di Firenze . Dispiacque molto ai Vene-
ziani ch'essendo i Fiorentini collegati con loro 
avessero elette al comune inimico senza loro 
participazione Imbasciatori , e se ne lament6 
anche it Duca di Ferrara , benche seguitando 
resernpio loro , ye ne 'nand?) anch'egli subita-
mente , e i Veneziani consentirono al Duca di 
Milano che facesse it medesimo , il quale molto 
innanzi aveva tenuto occultamente pratica col 
Pontefice , perche raccordasse con Cesare , co-
noscendo eziandio innanzi alla cotta di San Polo 
poter sperare poco net Re di Francia , e nei 
Veneziani . Fece Cesare &banal-e i fanti Spa-
gnuoli che aveva condotti seco a Savona, e gli 
volt?) in Lombardia , penile Antonio da Leva 
uscisse potente in campagna, e aveva offerto di 
sbarcargli alla Spezie per mandargli in Tosca-
na : ma al Pontefice , per la impressione che 
si aveva fatto, non parvero necessarie tante for-
ze, desiderando massitnamente per conservazio-
ne del paese non volgere senza bisogno tanto 
impeto contro a quella Una , contro alla qua 
le , e contro a Malatesta Baglione ga proce- 
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dendo scopertamente• fece ritenere (t) nell6 ter- 
re della Chiesa it Cavaliere Sperello 	quale 
spedito con danari , innanzi• alla capitolazione 
fatta a Cambrai , dal Re di Francia a Malate-
sta , it quale aveva ratificato la .sua condotta 4  
ritornava a Perugia . Fece 'anche ritenere ap-

- presso a Bracciano i danari mandati dai Fio-
rentini all'Abate di Farfa condotto da loro con. 
dugento cavalli 	perche •soldasse 	fanti 
ma fu necessitato presto a restituirgli, perch 
avendo it Pontefice deputati Legati a Cesare 
Cardinali Farnese , Santa Croce , e Medici , 
passando quello di Santa Croce per le terre 
I'Abate avendolo fatto ritenere non to vole 
berare , se prima non riaveva i danari . Ma 
Fiorentini continnavano nelle loro preparaziont, 
avendo envancy tentato con Cesare che insino 
che avesso udito gl'Imbasciatori loro si formas-
sero l'arme : ricercarono Don Ercole da Este 
prirnogenito del Duca di Ferrara , condotto da 
loro set mesi innanzi per Capitano Generale , 
che venisse con le sue genii corn' era obbligato 
in ajuto ion), it quale benchI avesse accettato 
i danari mandatigli per soldare mile fanti, de-
putati , quando cavalcava per guardia sua, non-
dimeno, anteponendo it padre le considerazioni 
dello Stato alla fede, ricusb di andare , non. re-
stituiti anche i danari , benche 'nand() i suoi 
cavalli, donde i Fiorentini gli disdissero it be- 

(t) Questa retenzione nen view detta da alcuno , 
fuorche dall'Autore. 
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nePlacito del secondo anno. Ma gil it Principe 
di. Oranges it decimonono di di Agosto era a 
Terni , e i Tedeschi a Fuligno dove si faceva 
la massa , essendo cosy ridicola , ch'essendo fat-
ta e pubblicata la pace tra Cesare , e it Re di 
Francia , it Vescovo di Tarba come Imbascia0 
tore del Re a Venezia , a Firenze, a Ferrara, 
e a Perugia , magnificasse le provvisioni poten-,  
tissime del Re alla guerra, e confortasse loro 
a fare 	medesimo . Venne dipoi ii Principe 
con seimila fanti tra Tedeschi , e Italiani a 
campo a Spelle , dove appresentandosi con molti 
cavalli alla terra per riconoscere it sito fu ferito 
in una coscia da quegli di dentro (i) Giovan-
ni di Urbino ch'esercitato in lunga inilizia in 
Italia teneva it Principato tra tutti i Capitani di 
fanti Spagnuoli , della quale ferita mori in po-
chi di con grave danno deifesercito , perche per 
consiglio suo A reggeva quasi tutta la guerra 
Piantaronsi poi le artiglierie a Spelle, dove sot-
to Lione Baglione fratello naturale di Malatesta 
erano pill di cinquecento fanti 	venti cavalli; 
ma essendosi battuto pochi colpi a una torre , 
ch'era fuora della terra accanto alle mura , que-
gli di dentro, ancorche Lione avesse dato a Ma. 
latesta speranza grande della difesa, si arrende-
rono subito con patto (2) che la terra , e gli 

(z) U Giovio nel 25. e 26. loda infinitamente Gio-
Omni di Urbino ruorto a Fuligno, e nel 27. racconta i 
Progressi dell' Oranges in Toscana 

(a) Il Giovio nel 27. dice, che fu praznessu di sal- 
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uomini suoi rcstassero a discrezione del Prioci. 
pe , i soldati , salve le persone , e le robe che 
potessero portare addosso , Uscissero con le spa-
de sole , ne potessero per tre Mesi servire' con-
tro al Pontefice , o contro a Cesare : ma nel-
l'uscire furono quasi tutti svaligiati . Fu impd- 
tato di questo accordo non mediocremente Gio-
vambatista Borghesi , fuoruscito Senese , the 
avendo cominciato a trattare con Fabio Petruc-
ci , it quale era nell'esercito , gli dicde la pet•-
fezione con ajuto degli altri Capitani , it ehe 
Malatesta attribuiva a infedelta , molti altri a 
vita di animo. Ma gl'Imbasciatori Fiorentini 
presentatisi intanto a Cesare si erano nella espo-t 
sizione congratulati della venuta sua , e sforza-
tisi di farlo capace che la Citta lion era ambi-
ziosa , ma grata dei benefiz) , e pronta a fare 
comodita a chi la conservasse , avevano scusato 
ch'era entrata nella lega col Re di Francia per 
volontl del Pontefice che allora la comandava 
e avere continuato per necessita , non proceden, 
do pih oltre , perche non avevano commissione , 
ma di avv;sare quello che fosse proposto Toro, 
ed espresso comandamento della Repubblica , 
che non udissero pratica alcuna col Pontefice ; 
visitare gli altri Legati suoi , ma non it Cardi-
nale dei Medici. Ai quali fu risposto dal Gran 
Cancelliere , eletto nuovamente Cardinale , che 
era necessario satisfacessero al Pontefice, e que- 

vane le vile ai Terrazzani, e che non fa servata la fede 
promessa . 
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relandosi essi della ingiustizia di queita diman-
da , rispose , che per essersi la Citta confede-
rata con, gl' inimici di Cesare , e mandate le 
genii a offesa sua, era ricaduta dai privilegj , e 
devoluta all' Impero , e che per?) Cesare ne po-. 
teva  disporre ad arbitrio suo . Finalmente fu 
detto-  loro in nome di Cesare che facessero ve-
nire it mandato abile a convenire eaiandio col 
Pornefice e ohe poi si attenderebbe elle dill& 
reoze tra it Papa , e !Oro , le quali se prima 
non si componevano non voleva Cesare trattare 
con loro gl' interessi proprj. Mandaronlo am-
plissimo a convenire con Cesare, ma non a con-
venire col Pontefice : Fere essendo Cesare, che 
parti da Genova ai trenta di Agosto, andato 
Piacenza (r) , gl'Imbasciatori seguitandolo non 
furono arnmessi in !?iacenza , poiche si era in-
teso non avevano it mandato nel modo che ave-
va chiesto Cesare. Cosi restarono lc cose senza 
concordia, e aveva anche Cesare, ricevuti che 
ebbe zigidamente gl'Imbasciatori del Duca di 
Ferrara , fattigli partire , benche ritornando poi 
con nuove pratiche e forse con nuovi favori 
furono arnniessi : mandb anche Nassau Orators 
al Re di Francia a congratularsi , the con nuo, 
va congiunzione avesSero stabilito it vincolo del 
parentado , e a ricevere la ratificazione , per le 
quali cause mandava anche a lui it Re 

, e a Renzo da Ceri man& danari , 

tad.(') II Giovio dice che Cesare rispose:agI Imbascia- 
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perche si levasse con tune le genii di Puglia 
dove prepare anche dodici galee, perche vi an-
dassero sotto Filippino Doria contro ai Vene. 
ziani , contro ai quali Cesare mantle Andrea 
Doria con trentasette galee , benche giudicando 
dover essere pie certa la ricuperazione dei 
gliuoli , se a Cesare restasse qualche difficolta 
in Italia , dava vane speranze ai Collegati, e ai 
Fiorentini particolarmente prometteva di man-
dare loro occultamente per I'Ammiraglio dana-
ri , non perche avesse in animo di sovvenire 
o loro o gli altri , ma perche stessero piit re-
nitenti a convenire con Cesare . Praticavasi in-
trattanto continuamente (t) tra Cesare , e it 
Duca di Milano_ per niano del Protonotario 
Caracciolo , the andava da Cremona a Piacen-
za , parendo strano a Cesare che it Duca si fi-
dasse manco di lui di quell() che avrebbe cre-
duto, e it Dnca da altro canto riducendosi dif-
ficilmente a fidarsi , fu condotta pratica , che 
Alessandria , e Pavia si deponesserO in mano 
del Papa insino a tanto fosse conosciuta la cau-
sa sua , a che Cesare non voile acconsentire , 
non gli parendo potesse resistere alle forze sue 
e tanto pie ehe Antonio da Leva era andato 
a Piacenza , e come era inimico dell' ozio , e 
della pace lo aveva con fortato con molte ragio-
ni alla guerra , pert Cesare gli cornrnesse che 
facesse la impresa di Pavia , disegnando anche 

(r) Ij Glovio dice nel 27. che it Papa rnedesimo 
trattava r accordo con Cesare per it Duca di Milano. 
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che nel tempo medesimo it Capitano Felix che, 
era venuto con nuovi lanzi , .e con cavalli , e 
artiglierie verso Peschiera , e dipoi entrato in 
Bresciano rompesse da quella banda la guerra 
contro ai Veneziani , avendo fatto (i) it Mar-, 
these di Mantova, tomato nuovarnente alla de-
vozione Imperiale , Capitano generale di quella 
impresa Trattava, intanto it Pontefice la pace 
tra Cesare , e i Veneziani con speranza 
chiuderla alla venuta sua di Bologna , perche 
avendo avuto prima pratica di abboccarsi a Ge-
nova con lui , avevano poi difterito di comune 
consentimento per la comodita del luogo a con-
venirsi a Bologna , inducendogli a essere insie-
me non solo it desiderio comune di conferma-
te , e consolidare meglio la loro congiunzione, 
ma ancora Cesare la necessita, perche aveva in 
animo di pigliare la _Corona dell'impero , e it 
Pootefice la cupidith della impresa di Firenze 
e l'uno 	e l'altro di loro .11 desiderio di dare 
qualche forma alle cose d'Italia che non si 
poteva fare senza aceocnodare le cose dei 
neziani , e del Duca di Milano; ed eziandio di 
prorvedere ai pericoli imminenti del Turco , it 
quale con grande esercito entrato to Ungheria , 
eamrninava alla volta di Austria por anew!' re 
alla espugnazione (2) di 1/ ienna '_Tel qual 

(I) II Giovio uon dice, che it Marchese di INTrivova 
ritornasse alla divozione di Cesare, a che molto prima 
era in sua grazia . 

(z) 11 Giovio nel 27. descrive questa gue.rra e it 
Toreacnotta nel lib. z. del vol. 4. 
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tempo tra Cesare , e i Veneziani non Si face-
vano fazioni di moment() , perche i Veneziani 
inclinati ad accordare seco, per non irritare pia 
l'animo suo avevano ritirato l'armata lora dalla 
impresa del Castello di Brindisi a Coda , atten-
dendo solo a guardare le terre che tenevand • 
e in Lombardia non si facendo per encore se 
non leggieri escursioni pert> intenti solo alla 
guardia dale terre avevano messo irr Brescia it 
Duca di Urbino . Erano i Tedeschi in numero 
mile cavalli , e otto in diecimila fanti , ridottisi 
a Lonata , disegnandosi che insierne col Mar-
chese di Mantova facessero la impresa di Cre-
mona , dov'era it Duca di Milano, it quale ve-
dendosi escluso dall'accordo con Cesare , e che 
Antonio da Leva era andato a campo a Pavia, 
• che gia it Caracciolo andava a Cremona (i) 
a denunziargli la guerra , convenne con i Ve- 
neziani di npn fare concordia con Cesare senza 
eonsentimento loro , i quail si obbligarono dar-
gli per la difesa del suo Stato duemila fanti pa-
gan e ottomila ducati al mese , e gli manda-
rono artiglierie e gente a Cremona , cot quote 
ajuto conlidava it Duca poter difendere Cre-
mona, e Lodi , perche Pavia fece contro ad 
Antonio da Leva piccola resistenza , non solo 
perche non vi era vettovaglia per due mesi , 
ma eziandio perche it Pizzinardo proposto a 

guar- 

(c) Queste difficoltit sono leggiermente toccata dal 
Giovia 2 ma it Began() nel 6. dice toolte cose. 
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guaidarla aveva mandato pochi giorni innanzi 
quattro compagnie di fanti a Sant'Angelo, do-
ve (r) ,AntOrno da Leva aveva facto dimostra-
zione di volersi accampare, e peril essendo 're-
atato dentro con poca gente diffidatosi poterla 
difendere , non aspettata no batteria , ne assal-
to, come vide prepararsi di 'Aware le artiglie-
rie , si accordo, salve le persone, e la roba sua, 
e dei soldati , con grande imputazione ch'avesse 
potuto pia• in lui, e peril condottolo.• ad affret-
tarsi, la cupidita di non perdere• le ricchezze che 
aveva accumulate in tante prede , che it deside-
rio di salvaTe la gloria acquistata per molte 
egregie opere fatte in questa guerra, e special-
mente intorno a Pavia . Nel qual tempo era 

accesa motto la guerra di Toscana , perche 
it Principe di Oranges , preso ch'ebbe Spelle , 
e the it Marchese del Guasto , it quale to se-
guitava con i fanti Spagnuoli, comincio ad ap-
propinquarsi all'esercito suo, venne al Ponte di 
San Ianni presso a Perugia in su il.Tevere , 
clove si unirono seco i fanti Spagnuoli 	nella 
quale Citta erano tremila fanti dei Fiorentini (2). 
Aveva it Principe innanzi si accampasse a Spel-
le mandato un uomo.  a Perugia a persuadere a 
Malatesta che cedesse alle vogile del Poritefico , 
it quale per tirare a se in qualunque modo la 

(i) 11 Giovio nel a7. dice, che questo infante Capi-
ta) morl poi di pazzia . 

(a) Dice it Glovio nel 27, che dopo molte difficolti 
convennero insierne 1' Oranges , e it Malatesta , facendo 
le infrascritte prat-nesse it Principe al Malatesta. 

Guicciard. Vol. I. 
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Cita di Perugia , c per desiderio che resercito 
procedesse pill innanzi, offeriva a Malatesta die 
uscendosi di Perugia gli conserverebbe gli Sta-
ti , e beni such proprj : consentirebbe cbe libe-
ramente andasse alla difesa dei Fiorentini , e si 
obbligherebbe che Braccio , e Sforza Baglioni, 
e gli.  altri inimici suoi non rientrassero in Pel. ,  
rugia : e benche Malatesta affermasse di non 
voter accettare partito alcuno senza consentil 
rnento dei Fiorentini , nondimeno udiva conti-
nuamente le imbasciate del Principe , it quale, 
poiche aveva acquistato Spelle ; gli faceva mag-
giore instanza Comunicava queste cose Mala-
testa ai Fiorentini , inclinato senza dubbio alla 
concordia , perche temeva alla fine del succes-
so , e forse the i Fiorentini non continuassero 
in porgergli tutti gli ajuti the desiderava, e quando 
avesse ad accordare non sperava poter trovare 
accordo eon migliori condizioni di quelle , che 
gli erano proposte, stimando motto meglio die 
sedza offendere it Pontefice , e dargli causa di 
privarlo dei beni , e delle terre che se gli pre. 
servavano 	restasse la condotta dci Fioren- 
tini , che col volersi difendere mettere in peri-
colo to  Stato suo, e tarsi esosi gli amici suoi 
e tutta la terra . Perseverava pert sempre in 
dire di non voter accordare senza loro, ma sog- 
giugnendo , chevolendo difendere Perugia era . neccssario che 	Fiorentini vi mandassero di 
nuovo mile fanti , e che it recto delle genti 
loro facesse testa alla Orsaja t  lontana cinque 
rn;glia da Cortona nei confint del Cortonese 
e Perugino : ii che essi non potevano fare sea= 
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• sfornire tulle lc terre; e nonclitileno 	luo- 

go, era si debole , ch'era necessario si ritirassero 
a ogni movimento degr inimici. Dimostrava (i) 
che, se non si accordava, it Principe lasciata in-
dietro Perugia piglierebbe it ,cammkno di 
renze , e in tal caso sarebbe necessario gli la-
sciasiero in Perugia mille fanti vivi , e anche 
bon basterebbero, perche it Pontefice potrebbe 
travagliarla con altre forze-, che con le genti 
Imperiali ; ma che accordando .11 Fiorentini riti-
rerebbero .a" se tutti i loro (anti, e to seguite-
rebbero anche con dugento , o trecento uomini 
dei -suoi , ed esclusi grinimici di Perugia at- 
tenderebbe alla difesa con animo 	quiet.). 
Ai Fiorentini sarebbe piaciuto motto it tenere 
la "guerra a Perugia , ma vedendo che Malate-
sta trattava continuamente col Principe , e sa-
pendo anche che mai non aveva intermesso di 
trattare col Pontefice , dubitavano ch' e0 per 
gli stirnoli del suoi , per i danni della Cutl , e 
del paese , e per sospetto degl' inimici , e della 
instabilia del popolo alla fine non cedesse , e 
pareva loro motto pericoloso di metier° in Pe-
rugia quasi tutto it nervo, e it fore delle forze 
tottoposte al pericolo della fede di Malatesta , 
al pericolo dell' essere sforzate dagr inimici , e 
alla difficolta del ritirarle , in caso the Malate- 

(i) Le ragioni del Baglioni non furono accettate vo-
lentieri dai Fiorentini desiderando ehe Malatesta non 
fosse in Firenze, e provvedesse ai pericoli, che sopra-, 
stavano alla Gina, con lo stare lontano, e tenere a ha- 
da 	inimici 
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sta si accordasse; e consideravano (1) ancora la 
mutazione di Perugia potergli poco offendere 
restandovi gli amici di Malatesta , e a lui lo 
sue Castella , ne vi ritornando Braccio , e i fra-
telli , donde it Pontefice mentre ch' ella perse-. 
verava in quello stato non poteva se non star-
tle con continuo sospetto . Nella quale tituha-
zione. di animo stimando sopra ,ogni cosa 
salvazione di quelle genti, ne si confidando in-
teramente della eostanza di Malatesta mandaroT 
no segretissimamente ai sei di Settemhre ,un 
110MQ loco per levarle da Perugia , temendo 
non fossero ingannate se si faceva raccordo : et 
inteso poi che per essere gia• vicini gr inimici 
non si erano potute partire , spedirono a Ma-
latesta it .consenso che accordasse: ma egli ave.:  
va gia mentre che avviso era in cammino , 
prevenuto , perche Oranges it nono giorno di 
Settemhre passe it Tevere al Ponte di San Ian.;  
ni , ed essendo. alloggiato dopo qualche leggiere 
Scaramuccia , la notte medesima conchiuse l'ac-
cordo con Malatesta, obbligandolo, a partirsi di 
Perugia , datagli facolta ch'egli godesse i suoi 
Beni , potesse servire ai Fiorentini come solda7  
to, ritirare salve le genti Toro, le quali' perch 
avessero tempo a ridursi in sul dominia Fio-
rentino, promesse Oranges stare fermo con 
sercito due giorni . Cosi ne uscirono ai dodici , 
e camminando con grandissima celerity si con- 

(') Le differenze di costoro farouo rioaesse 
l'Orangcs al Legato dell' Umbria 
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&son° it giorno medeshrie a Corrona pet la via 
dei monti lunga , e • difficile, ma sicura . Cosi si 
ridusse tutta la guerra nel terreno dei Fiorentini, 
ai quali benche iVeneziani, e it Duca di Urbino, 
avessero dato speranza di mandate tremila fan-
ti , i quali per sospetto della venuta del Prin-
ce verso quelle bande avevano inandati 'nello 
Stato di Urbino , nondimeno non volendo dis-
piacere al Pontefice riusci la promessa vana ; 
solameute dettero i Veneziani al Commissario 
di Castrocaro danari per pagare dugento (anti 
é non ostante che quel Senato e it Duca di 
Ferrara trattassero continuamente di comporre 
con Cesare, nondimeno perche questa difficolta. 
lo facesse pie. facile alle cose loro , confortava-
no i Fiorentini a difendersi , Du& erano (i) 
allora principalmente i disegni dei Fiorentini 
1' uno che resercito ritardasse tanto a venire in-
nanzi che avessero tempo a riparare la lora 
Cala , alle mura della quale pensavano che fi-
nalmente si avesse .a ridurre la guerra , Nitro 
cercare di placare r animo di Cesare eziandio 
con l'accordare col Pontefice , purcho non fosse 
alterato la forma della liberty , e del governo 
popolare : pen!) non essendo ancora successo la 
esclusione dei loco Imbasciatori avevano man-
dato un uomo at Principe di Oranges, ed e'en; 

(t) I due disegni dei Fiorentini erano tutti vani 
tton essendo nella Citat ne quells provvisione che sareb-
be necessaria ne Capitani sufficienti a sostenera tanto 
peso. 
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Imbasciatori al Pontefice, instando, quando gli 
significarono la elezione , che insino ali'arrivare 
loro facesse soprassedere resercito , it che ricusb 
di fare : perb it Principe fattosi ,innanzi batte 
e dette rassalto al Borgo di Cortona , che 
alla Orsaja , nella quale Cita erano settecento 
fanti , e ne fu ributtato ..In Arezzo era .mag-
gior numero di !anti , ma (i) AntonfrancesTo, 
degli Albizzi Commissario inclinato ad abban. 
donarlo per paura che it Principe presa Cor-
Iona , lasciato indietro Arezzo non andasse alla 
volta di Firenze, e che pervenendo a quelle, 
genti ch'erano seco in Arezzo , la Citta , man-
candogli la pia pronta difesa che averse , spa-
ventata non st accordasse, pert senza consenso, 
*pubblico , se bbene forse con tacita intenzionq 
del tonfaloniere , si parti di Arezzo con tutte 
le genti , lasciati soiamente dugento fanti nella 
Fortezza , ma giunto a Fegitine , per consiglio 
di Malatesta ch' era 9uivi , e approvava it ri, 
durre le forze alla difesa di Firenze , rimandb 
mille fanti in Arezzo, perche non restasse ab-
bandonato del tutto . Ma ai diciasette di 
Cortona , alla difesa della quale sarebbero ba-
stati mills fanti , non vedendo provvedersi per 
i Fiorentini gagliardamente , e inteso anche for-
se la titubazione di Arezzo , si arrende , an- 

(i) Antonfranceseo degli Albizzi abbanaono Arezzo, 
non avendo forze da sostenere 1' impeto dee' 
disordini tutti avvenuti per opera derAlbizzi 
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corche poco stretta dal Principe , col quale com-
pose di pagargli ventimila ducati La perdita di 
Cortona dette cagione ai fanti ch'crano in Area-
zo , non si riputando bastanti a difenderlo , di 
abbandonare quella Citta , la quale ai diciano-
Ve di si accorde anch'ella col Principe, ma con 
capitol; , 	con pensieri di reggersi piu presto 
da • se stessa in liberia sotto l'ombra e ?rote-
zione di Cesare , che stare pia in soggezione 
dei Fiorentini, dimostrando essere falsa quella 
professione che insino allora avevano fatta di 
essere amid della famiglia dei Medici , e ini-
mici del governo popolare . Nel quale tempo 
Cesare aveva negato espressamente volere phi 
udire gl' Imbasciatori Fiorentini, se non restitui-
vano i Medici :sie Oranges, benche con gli Ora-
tori ch'erano appresso a lui detestasse senza 
rispetto la cupidita del Papa , e la ingiustizia 
di quella impress , nondimeno aveva chiarito 
non potere mancare di continuarla senza la re-
stituzione dei Medici ; e trovandosi avere tre-' 
cents uomini d'arme , cinquecento cavalli leg-
gieri , duemila cinquecento Tedeschi di beilissi-
ma genie , duemila rant; Spagnuolt , tremila ha-
liani sotto Sciarra Colonna , Piermarta Rosso , 
Pierluigi da Farnese , e Giovambatista Savello 
con i quali si uni poi Giovanni da Sassatello , 
defraudati i danari ricevuti prima dai Fiorenti-
ni , dei quali aveva accettata la condotta , e poi 
Alessandro Vitelli ch' avevano tremila fanti , ma 
avendo poche artiglierie ricerth (z) i Senesi che 

(0) Dice it Gies's:0 che Siena accomodd di artiglieb 
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lo ,accomodassero : i quail non potendo negare 
all' esereito iii Cesare gli ajuti chiesti, ma .per 
l'odio contro al Pontefike, e per it sospetto del, 
la sua grandezza malcontenti della mutazioee 
del governo dei Fiorentini , con i quail per 
l'odio comune contro al Papa avevano avuto 
molti mesi • quasi tacita pace , e intelligenza 
mettevano in ordine le artiglierie, ma con quan-
ta pits lunghezza potevano . Aveva intrattanto 
it Papa udito gli Oratori Fiorentini, e risposto 
loro -che la intenzione sua non era di alterare 
la liberta della Citta, ma che non tanto per le 
ingiurie ricevute da quel governo e dalla ne-
cessita di assicurare lo Stato suo , quanto per 
la capitolazione fatta con Cesare era stato co-
siren° a fare la impresa, nella wale trattandosi 
ora dell' interesse dell' onore suo non chiedeva 
altro , se non che liberamente si rimettessero in-
retest& sua , e che facto questo dimostrcrebbe 
it buon animo che aveva al benefizio della pa--
tria comune. E intendendo poi che crescendo 
a Firenze it timore, massimamente poiche ave-
vano intesn la esclusione fatta • degli Oratori lo.•  
ro da Cesare, aveano eletto a lui (i) nuovi 
Imbasciatori, pensando fossero disposti a ceder-
gli , e desideroso della prestezza per fuggire i 
danni del paese , mends') in poste alresercito 

ria it Principe di Oranges , che presso a Rezzo passet 
net piano di Firenze . 

(i) II Pontefice aveva pia cars Ia distruzione della 
libertA, che del Contado di Firenze . 
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PArcivescovo di Capua , it quale passando per 
Firenze trove disposizione diverse da quel the 
si era persuaso . Fecesi intanto.  innanzi Oran-
ges , e ai ventiquattro era a v1ontevarchi nella 
Val d'Arno lontano venticinque rniglia da Firen1  
ze, aspettando da Siena otto cannoni che si 
mossero it . di seguente : ma camminando con 
la medesima lunghezza , con la quale • erano 
stati preparati , furono cagione the it Principe , 
the ai ventisette aveva condotto l'esercito insino 
a Feghine , e Lancisa , soprastette in quello al-
loggiamento insino a tutto it di quarto di Ot-
tobre : donde procede la durezza (1) di tutta 
quella impresa ; perch& perduto Arezzo veden-
dosi mancare le speranze , e le promesse fatte 
lore da ogni banda, is fortificazione che si fa-
ceva nella Cilia dalla banda del monte non an-
cora ridotta in termine, the benche vi si lavo-
rasse con grandissima sollecitudine , paresse ai 
soldati che prima che fra otto , o dieci di po-

, tesse mettersi in difesa : e intendendo l'esercito 
inimico camminare innanzi , ed essendosi dalla 
Banda di Bologna mosso per ordine del Papa  
Ramazzotto con tremila fanti , saccheggiata Fi-
renzuola, ed entrato nel Mugello , e temendosi 
non andasse a Prato , I Cittadini spaventati co-
minciarono a inclinarsi all'accordo , e massima-
mente che molti se ne fuggivano per timore , 

(1) Dice it Giovio the it Priuripe dopo ia peso 
di Arezzo si accosto eel piano di Firenze a Ripoli 9 
Paradiou p  luogki distanti da Firenze due raiglia. 
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in modo che nella consulta del 'Magistrato del 
Dicci proposto alto cose della guerra , nella 
quale consulta intervennero i Cittadini principali 
di quel governo , fu parcre di lutti di spedire 
a Roma libero , e amplo mandato per rimet= 
tersi nella volonta del Pontefice. Ma avendone-  , 
fatta relazione al supremo Magistrato , senza (z) 
it consenso del quale non si poteva farne la 
deliberazione, it Gonfaloniere , che ostinatamen. 
te era' nella contraria sentenza , ,la contraddisse, 
e congiugnendosi con lui it Magistrato popola-
re dei Collegj , che participava dell' autorita dei 
Tribuni della plebe di Rorna , nella quale per 
sorte erano molte persone di mala mente, e di 
grande temerity , e insolenza , potette taut° , 
fomentando anche la sua opinione l'ardire , 
le minacce di molti. giovani , che impedl • che 
per quel giorno non si fece altra deliberazione: 
e nondimena 6 manifesto che se it giorno se-
guente,che fu it vigesimo ottavo di Settembre, 
it Principe Si fosse spinto pill innanzi un al-
loggiatnento , quegli che contraddicevano atl'ac-
cordo non avrebbero potuto alla inclinazione di 
tutu gli altri resistere : da tante piccole cagioni 
dependono bene spesso i moment; di cose gra-
vissime. II soprassedere vano (z) di Oranges in- 

(,) Dice it Giovio nel a7. e 28., che i Fiorentini si 
ilifesero valorosamente , ma che non seppero conoscere 
it benefizio dell accordo proposto . 

(2) Dice it &revelled, che la negligenza dell' Oran-
ges indusse Firenze ella difesa ostinatamente , credende 
che it campo inimico fosse presto per dioolversi. 
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terpretato da alcuni , che per nutrire la guerra 
fosse fano studiosamente perche all'accostarsi 
presso a Firenze non gli erano necessarie .le 
arliglierie, fu causa che in Firenze molti ripre-
sero animo ; ma quel che importO pia fu, the 
la fortificazione continuata senza una minima 
intermissione di tempo con grandissimo numero 
di uomini si condusse in grado , che innanzi, 
che Oranges si movesse da quell' alloggiamento.  
giudicarono i Capitani che i ripari si potessero 
difendere , donde cessata ogn' inclinazione all'ac-
cordo si messe la Cita ostinatamente alla dife-
sa , essendosi anche aggiunto ad assicurare gli 
animi loro , che Ramazzotto che aveva condot-
to seco villani senza (lanai , e non soldati , es-
sendo venuto non con disposizione di combat-
tere , ma di rubare , saccheggiato cifebbe tutto. 
it Mugello, si ritire nel Bolognese con la pre-
da, dissolvendosi tuna la gente , la quale aveva 
venduto a lui la maggior parte delle cose pre-
date . Cosi di una guerra facile , e che si sat-
',ebbe finita con piccolo detrimento di ciascuno 
tisulto una guerra gravissima , e perniciosissirna., 
the non potette finirsi se non distrutto che fu 
tutto it paese , e condotta quella Citia in peri, 
colo dell'ultima sua desolazione. Mossesi az city, 
qua di Ottobre (I) Oranges da Fegbine , ma 

(t) n Gib vio dice, che it Principe andel vicino 
Firenze due miglia, tine nel piano di Ilipeli e of Pa-
radiso facendosi innanzi vicino ai colli di S. Miniato, 

di San Giorgio. 
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camminando tanto lentamente , per aspettare le. 
artiglicrie di Siena , .che gli crano vicine , the 
non prima ebbe condotte tutte le genti , e le 
artiglierie nel piano di Ripoli a due miglia .di 
Firenze , che a venti giorni , e ai ventiquattro 
alloggiato tutto l'esercito in su i1  colli vicini ai 
ripari , i quali movendosi della porta di San' 
Miniato, occupavano i colli eminenti alla Citta 
insino alla porta di San Giorgio , e movendosi 
anche un'ala da San Miniato che , si ,  distendea 
insino in su la strada della Porta di San Ni-
coll. Erano in Firenze ottomila fanti vivi., e 
la risoluzione era di difendere Prato, Piet*, 
Empoli, Pisa, e Livorno, nelle quail terre tut-
te•avevano messo presidio sufficiente e it resto 
dei luoghi lasciare pill presto alla fede , e dis-
posizione dei ,popoli , e alla fortezza dei. sill , 
che mettervi grosse genii per guardargli ; me 
gia si empieya tutto it paese di venturieri 	e 
di predatori, e i Senesi non solo predavano per 
tutte , ma eziandio mandarono gente per occu-
pare Montepulciano , sperando che poi dal Prin-
cipe fosse consentito loro it tenerlo s ma essen., 
dovi alcuni fanti dei Fiorentini si difese tacit-
mente , e vi sopraggiunse poco poi Napoleone 
Orsino soldato dei Fiorentini con trecento oe-
valli che non era voluto partirsi di terra di 
Roma insino a tanto che it Pontefice non si 
fosse indiritto al cammino di Bologna . Allog-
giato Oranges l'esercito , e distesolo motto largo 
in su i colli di Montici , del Gallo , e di Gi-
ramonte , e avuti guastatori e alcuni pezzi di 
artiglieria dai Lucchesi, fece lavorare un- riparo 
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tredeVasi per dare un assalto al bastione .di San 
Miniato ;- e all' incontro per offenderlo furono 
piantati nell' orto di San Miniato quattro can-
noni in su un cavaliere (I) Arrenderonsi su-r 
bito al Principe le terre di Cole, e, di San Gi-, 
znignano hioghi importanti per facilitare le yet-r 
tovaglie the venivano .da Siena. Piante ai ven-
tinove Oranges in su un bastione del Giramonte 
quattro cannoni al campanile di San Miniatb 
per abbatterlo , perche da un sagro che vi era 
piantato era molto danneggiato l'esercito , e 
poche ore se ne roppero due ; pera avendo it 
giorno seguente condottovi un altro cannone 
tratti che vi ebbero invano circa centocinquanta, 
eolpi , ne potuto levarne it ksagro, si astennerol 
dal tirarvi pill. E considerandosi per tutti la 
oppugnazione di Firenze, massimamente da un 
esercito solo, esseredifficilissima, cominciarono le 
fazioni a procedere lentamonte piuttosto con, 
scaramucce , che con maniera di oppugnazione:, 
fecesi ai due di Novembre una grossa seara-, 
rnuccia al bastione di San Giorgio, e a quell°. 
di San Nicola , e nella strada Romana ; e ai 
quattro fu piantata in su it Giramonte una Co-
lubrina contro al palazzo dei Signori 4 che al 
primo colpo si aperse. Scorsero in questi gigr- 

cavalli , ch'erano dentro in Valdipesa , e 
pre.sero cento cavalli la pia parte utili ; e alcuni 

(,) Dice il Govio nel 	che it Principe di Oran-
ges fece ogni sforzo per pigliare questi due colli, e eha 
6galmente gli edema. 
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cavalli , e .archibusieri dei Fiorentini unit; del 
Pontedera , presero sessanta cavalli tra le Ca; 
panne, e la torte di San Romano.. .Nel qual 
tempo essendo giunto ,(t) it Pontefice a Bolo-
gna , Cesare secondo l'uso dei Principi grandi 
vi venne dopo lui, perche 6 costume che quan-, 
do due Principi hanno a convenirsi , quell° di 
pig dignity si presenta prima al luogo deputa-
to, giudicandosi segno di riverenza, che quello 
che 6 inferiore vada a trovarlo : dove ricevuto 
dal Papa con grandissimo onore , e alloggiato 
nel palazzo medesimo in stanze contigue l'una 
all'altra , pareva per le dimostrazioni , e per la 
dimestichezza che appariva tra Toro , che fos-
sero continuamente stati in grandissima benevo- 
lenza a congiunzione , ed essendo 	cessato 
ii sospetto della invasione dei Turchi , perche 
l'esercito loro presentatosi insieme con la per-
sona del Signore innanzi a Vienna , dove era 
grossissimo presidio di fanti Tedeschi, non solo 
avevano dati pill assalti invano , ma n'erano stati 
ributtati con grandissima uccisione , in rnodo 
che diffidandosi di potere ottenerla , e massi-
mamente 'non avendo artiglieria grossa da bat-
terla , e stretti dai tempi che in quelta regions 
erano asprissimi, essendo it mese di Ottobre, se 
ne levarono , non ritirandosi a qualche alloggia-
ruento vicino , ma alla volta di Costantinopoli , 

(I) Dice it Giovio nel 27. clie it Papa era, prima 
che Cesare, a Bologna per osservare l'uso ordinario dei 
Frincipi grandi • 
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camthino di tre mesi Per6 trovandosi Cesare, 
assicurato di questo sospetto che l'aveva prima 
inclinato , non ostante l'acquisto di. Pavia , a 
concordare col (i) Duca di Milano , ma anco-
ra indotto a persuadere at Pontefice it pensare 
a qualche modo per la concordia con, i Fio-, 
rentini , acciocche .spedito dalle cose d'Italia pp-
tesse passare con tutte le genti in Germania al 
soccorso di Vienna , e del fratello ; ma cessato 
questo sospetto .cominciarono a trattare delle 
cose d'Italia , nate quali quella che premeva 
pia al Pontefice era la impress contro ai Fio-
rentini , e in questa anche Cesare era molto 
inclinato sl per satisfare al Papa di quell° che si. 
era capitolato a Barzalona , come, perche aven-
do la Cita in concetto di essere inclinata alla 
divozione (2) della Corona di Francia , gli era 
grata la Sua depressione . Pero essendo in Bo-
logna quattro Oratori Fiorentini al Papa, e fa-
cendo anche instanza di parlare a lui, non voile 
rnai udirg11 , se non una volta sola , quando 
Parve al Pontefice , da che prese anche la so. 
stanza  della risposta che fete loro. Pero si con. 
chiuse di continuare la impresa : e perch' ella 
riusciva pith difficile che non era stato .creduto 
dal Pontefice , fu deliherato di volgervi quelle 

(i) Diee it Giovio che fu particolar protettore del 
Duca di Milano 

(z) I Fiorentini per lo piit Immo mantenuta la di-
Vezione verso t'rancia, valendo in loro la invet.rata, 
ata falsa opinion, di essere stata restaurata la Citta da 
Carlo Magno. 
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genti ch' erano in Lombardia , se nasceise oc-
casione di accordo con i Veneziani , e con 
Francesco Sforza , le pall fossero pagate da 
Cesare , e che it Papa pagasse ciascun mese al 
Principe di Oranges , it quale per trattare que-
ste cose venue a Bologna , ducati sessantamila , 
perche , non potendo Cesare sostenere tante 
spese , mantenesse qnelle genti ch' erano 
tomb' a Firenze . Parlossi .poi deli' altro inte-
resse del Pontefice , ch' erano le cose di Mo-
dona , e di Reggio : net qUale it Papa per fug-
gire it carico della ostinazione , avendo proposto 
quella cantilena medesima , che aveva pensata 
prima , e usata molte volte , che se si trattasse 
solo di quell° terre non farebbe difficolta di 
fame la volonta di Cesare , ma che alienindo 
Modona e Reggio , restavano Parma , e Pia-
cenza in modo separate dallo Stato Ecclesiasti.. 
co, che venivano in conseguenza quasi alienate; 
rispondeva Cesare essere rispetto ragionevole 
non volendo opporsi al Pontefice, ma smentre 
che le forze erano occupate nella impresa di 
Firenze non si potere tentare altro , che I' au-
torita : ma in segreto sarebbe stato it desiderio 
suo che con buona satisfazione del Papa fos-
sero restate al Duca di Ferrara , col quale nel 
venire a Bologna aveva parlaio a Modona , e 
datogli grande speranza di fare ogni opera col 
Pontefice di comporre le cose sue: con tant'ar-
te aveva quel Duca saputo insinuarsi nella gra- 
zia 	, e aveva anche saputo conciliarsi in 
modo gli animi di quegli che potevano appresr 
so a Cesare , che non gli mancavano fautori 

grandi 
• 
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srandi di quella Corte . Restavano i due arti-
coli pia important; , e pia difficili dei Vene-
ziani , e di Francesco Sforza , la concordia dei 
quali, massimamente quella . di Francesco , seb-
bene non fosse secondo la inclinazione , con la 
quale Cesare era venuto in Italia , nondimeno 
trovando nelle cose maggiore difficolta, che non 
si era immaginato in Spagna , e vedendo diffi-
tile l'acquistare to Stato di Milano dopo la nuo-
va congiunzione , che aveva fatta Francesco 
Sforza con i Veneziani , e trovandosi in spesa 
grossissima per tante genti che aveva condotte 
di Spagna , e di Germania , non era pia nella 
pristina durezza , massimamente che dal fratello 
era per i tumulti dei Luterani , e per altri se-
gni che apparivano di nuove cose sollecitato. a 
passare in Germania , dove ancora poteva cre-
dere che a qualche tempo ritornerebbero i Tur-
thi , perche era notissimo che Solimano , acceso 
dello sdegno , e della ignominia , aveva at par-
tirsi da Vienna giurato che presto vi ritorne-
tebbe molto pitl potente . E parendo a Cesare 
lion solo male sicuro , ma poco onorevole it 
Partirsi 	, lasciando le cose imperfette , 
tomincia (i) a inclinare l'animo a concordare 
non solo con i Veneziani, ma eziandio di per- 

(c) Le cagioni che indussero Cesare a concordare 
eon i Veneziani , e it Duca di Milano, dice it Gicwio , 
the fu it desiderio di dar la pace all' Italia , ma it Bel.-
tai nel 3. dice, che furono le difficolta, che soprasta-
vano a Cesare da tante bande 
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donare a Francesco Sforza, a che instava moltu 

Pontefice desideroso della quiete universals 
e anche perch6 le cose di Cesare disoccupate 
dalle altre imprese .si volgessero contro a Fi-
renze . .Riteneva Cesare pill che altro it parer,  
gli non fosse con sua dignity it credersi , the 
quasi la necessity lo inducesse a perdonare a 
Francesco Sforza ; e Antonio da Leva ch' era 
con lui a Bologna faceva ogn' instanza perche 
di quello Stato si facesse altra deliberazione 
proponendo ora Alessandro nipote del Papa, 
ora altri : nondimeno essendo difficolta di col-
Jocare quello Stato in persona, di chi Italia s► 
contentasse , ne avendo it Papa inclinazione a 
pensarvi per i suoi , non essendo cosa che si 
potessb spedire se non con nuove guerre, e 
con nuovi travaglj, Cesare .in ultimo inclinando 
a questa sentenza consents di concedere a Fran-
cesco Sforza salvocondotto sotto none di• veni-
re a lui a ginstificarsi a  ma in facto per ridurre 
is cose a qualche composizione ; consentendo 
ancora i Veneziani alla venuta sua , perche spe-
raven° che in un tempo medesimo s'introdu-
cesse la concordia delle cose loro. E nondime-
no.mon cessavano peril le armi in Lombardia , 
perch6 it Belgiojoso , it quale per l'assenza di 
Antonio da Leva era restato capo a Milano , 
ande con setternila fanti a campo a Sant'An-
gel° , dove erano quattro compagnie di fanti 
dei Veneziani, e del Duca di Milano , e aven-
dolo battuto con la occasione di iina pioggia 
continua , che faceva inutili gli archibusi , cbe 
allo scoperto difendevano it muro , accostato i 
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auoi coped; dagli scudi , e 'con le spade , e 
picche dette l'assalto , accostandosi anch'egli va-
Jentemente con gli altri: ma non potendo que-
gli di dentro tenere in mano le corde da dare 
ii fuoco , ed essendo necessitati combattere,  con 
altre armi , sbigottiti cominciarono a ritirarsi , 
e abbandonare le mura , in modo che entrati 
dentro gl' inimici restarono tutti o morti , o pri-
gioni Disegn6 poi andare di la da Adda , .e 
passato gia parte dell'esercito per it poute fano 
a Basciano , alcune ,,compagnie di nuovi Spa-
gnuoli si partirono per andare a. Milano , ma 
egli prevenendo fece pigliare l'artne alla terra , 
in modo che non potendo . entrare ritornarono 
indietro. alresercito . Ma gia non ostante queste 
cose , e l'essere i Tedeschi nei terreni dei Ve-
neziani si strignevano talmente le pratiche della 
pace , che raffreddavano tutti i pensieri della 
guerra : perche (i) Francesco Sforza presenta-
tosi subito fiche arrive in Bologna al dospetto 
di • Cesare , e ringraziatolo della benignita sua 
►n avergli conceduto facolta di venire a lui , gli 
espose che confidato tanto mita giustizia sua , 
the per tutte le cose succedute innanzi che it 
Marchese di Pescara lo iinchiudesse nel Castel-
lo di Milano , non desiderava altra sicurta , o 
presidio , che la innocenza propria, e che per- 

(i) Dice it Giovio nel 27. che it Duca di Milano si 
,ppresento davanti a Cesare , e che gli restitul it salvo-
condotto rimettendosi in lui, e die Cesare to chime 
bncts di Milano. 
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cib in quanto a queste rinunziava liberamente 
il,salvocondotto , la scrittura del quale avendo 
in mano la gitto innanzt a lui , Cosa, che mol-
to satisfece a Cesare . Trattaronsi circa a un 
mese le difficolta dell'accordo suo , e di quello 
dei Veneziani , e finalmente al ventitr di Di-, 
cembre , essendosene molto affati'cato it Ponte-
fice, si conchiuso I'uno, e Nitro, obbligandosi 
Francesco a pagare in un anno a Cesare du-
cati quattrocentomila , e cinquecentomila- poi .in 
dieci anni ; cioe ogni anno cinquantamila , re-
stando in mano di Cesare Como , e it Castel 
di Milano , quali si obbligo a consegnare a 
Francesco , come fossero fatti i pagamenti del 
primo anno , e gli dette la investitura , ovyero 
conferme quella che prima gli era stata data : 
per i quali pagamenti osservare , e per i doni 
promessi ai grandi appresso a Cesare , lece gran-
dissime imposizioni alla Citta di Milano , e a 
tutto it Duoato , non ostante che i popoli fos-
sero consurnati per si atroci e lunghe guerre, 
e per la fame , e per la peste . Restituischino 
i Veneziani al Pontefice Ravenna , e Cervia 
con i suoi territorj , salve le ragioni loro; a 
perdonando it Pontefice a quegli che avessero 
macchinato , o operato contro a lui ; restitui-
schino a Cesare per (tato Gennajo prossimo 
tutto quello posseggono nel Regno di Napoli: 
paghirto a Cesare it resto dei dugentomila du-
cati debiti per it terzo capitolo ddll'ultima pace 
contratta tra loro , doe venticinquemila ducati 
infra un mese prossimo , e dipoi venticinque-
mila ciascun auno : ma in caso che infra un 
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anno siano restituiti loro-  i luoghi , se non fos-
sero restituiti secondo it tenore di detta pace , 
o giudicate per arbitri comuni le differenze : 
paghino ciascun anno ai Fuorusciti cinquemila 
ducati per rentrate dei beni loro, come si dis-
poneva nella pace predetta : a Cesare cento- 
• altri ducati , la meta fra dieci mesi , l'altra 
Theta un anno dopo : decidansi le ragioni del 
Patriarca di Aquilea , riservategli nella capitola-
zione di Vormazia contro al Re di Ungheria: 
includasi in questa pace , e confederazione it 
Duca di Urbino, per essere aderente , e in pro-
tezione dei Veneziani : perdonino (r) al Conte 
Brundro da Gambara : sia libero it commercio 
ai sudditi di tutti , ne si dia ricetto ai Corsali , 
i quali perturbassero alcuna delle parti : sia k-
eit° ai Veneziani•continuare pacificamente nella 
possessione di tutte le cose tengono : restitui-
scan° tutti i fanti ribelli per essersi aderiti a 
Massimiliano , a Cesare , e al Re di Ungheria 
Insino 	anno m ille cinquecento ventitre , tux 
ttnn  si estenda la restituzione ai beni pervenuti 
nel fisco loro: sia tra dette parti non solo pa-, 
ce,, ma lega difensiva perpetua per gli Stati 
d' Italia contro a qualunque Cristiano . Promettd 
Cesare the it Duca di Milano terra continua-
rnente nel suo Stato cinquecento uomini d'ar-
rrie , cinquecento cavalli leggieri , seimila fanti 

(i) Questo aveva seguitare sempre con mold altri 
Fuorusciti a del Friuli , e di tuna la terra ferma le 
parti Imperiali, e pert a per loro, a per altri era chic-
ato perdono 
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coy buona banda di artiglierie per difesa• de 
Veneziani , e i Veneziani it medesimo alla di-
fesa del Duca di Milano; ed essendo molestato 
ciascuno di questi Stati , gli altri non permet-
tano the vadano vettovaglie , munizioni , cor-
rieri , Imbasciatori di chi offende per i• loro 
paesi , e proibirgli ogni ajuto dei suoi Stati , e 
it transito a lui , e alle sue genti . Se alcun 
Principe Cristiano eziandio di suprema digni-
ta , assaltera it Regno di Napoli, siano tenuti 
Veneziani ad ajutarlo con quindici galee sottili 
bene armate . Siano compresi i raccomandati 
di tutti i nominati , e nominandi , non percib 
con altra obbligazione dei Veneziani alla dife-
sa . Se it Duca di Ferrara concordera col Pon-
tefice, e con Cesare, s'intenda incluso in questa 
confederazione. Per la esecuzione dei quail ao-
cordi Cesare restitui a Francesco Sforza Mile-
no , e tutto it Ducato, e ne rimosse tutti i sol-
dati, ritenendosi solamente quegli ch'erano ne-
cessarj per la guardia del Castello, e di Como, 
i quali restitul poi al tempo convenuto, e i Ve-
neziani restituirono al Pontefice le terre di Ro-
magna , e a Cesare le terre tenevano nella Pu-
glia . 
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eguendosi la guerra delPImperatore, e di 
Clemente contro alley Cita di _Firenze , cc-
corsero in quella molti accidenti con "la morte 
del Principe di Oranges : ma perche a Pio-
rentini erano abbandonati da tuft: i soccorSi, 
e non potevano da for soli sostenere it grave 
pondo di cosi lunga guerra , dopo Paver pa-
tito tutti quei disagj , the sogliono patir gli 
assediati, si accordarono con Cesare, it quale 
dando per capo . di quella Repubblica Ales-
sandro dei Medici, dopo di essere stato co-
ronato in Bologna, se ne tornb in Germania, 
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e il .Pontefice a Roma; benche per diversii.  
accidenti Cesare ritornasse in Italia, e si ab-
boccasse di nuovo in .Bologna col Pontefice ,,. 
dove fu conduce una legs a difesa dell'Ita-
lia . Dopo it qual successo di cose it Ponta-
fice , per mantenersi anche in amicizia con 
Francia , andb a trovare it Re , a Marsilia , 
dove. conchiuse it parentado di Caterina sue 
nipote col secondogenito del Re, a ritornato 
a Roma si ammalb , e moll . _Popo la cui 
morte successe quella encore di due suoi ni-
poti , doh di Alessandro Duca di Firenze , 
e del Cardinale Ippalito dei Medici ; e i 
Cardinal i , procedendo alla elezione del nuo-
vo Pontefice, crearono it Cardinale Farnese, 
the fu poi chiamato Paolo Terzo. 
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Posto, per la pace e confederaziorie predet-
ta , fine a si lunghe , e gravi guerre , conti-
nuate pill di otto anni cbn accidenti tanto or-
11E11 , rest6 Italia tutta libera dai tumult;, e dai 
pericoli delle armi, eccetto Ia Cilia di Firenze, 
la guerra della quale aveva giovato alla pace 
degli altri , ma la pace degli altri aggravava Ia 
guerra sua : porcine come le difficolta , che si 
trattavano, furono in modo digerite che non si 
dubitava la concordia dover avere perfezione , 
Cesare (x) levate le genti dello Stato dei Ve-
neziani mando quattromila fanti Tedeschi, due-
mita cinquecento fanti Spagnuoli , ottocento 

, piA di irecento cavalli leggier; con ven-
ticmque pezzi di artiglieria alla guerra contro 
ai Fiorentini, nella quale si erano fatte pochis-
sime fazioni , ne appena degne di essere serif.. 
te , non bastando l'animo a quegli di fuora di 
combattere la Citta , ne essendo pronti quegli 
di dentro a tentare Ia fortuna , perch riputan-
do di avere modo a difendersi molti mesi, spe-
ravano , che , o per mancamento di danari , o 

(1) Dice it Giovio nel 28. che le genti mandate da 
Cesare contro a Firenze furono 1' ultimo crollo di quells 
Citte . 
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per altri accidenti gr initniei' non avessero a star.' 
vi lungamente Aveva percio it Principe man-
dato .mille cinquecento fanti , quattrocento ca-
valli , e quattro pezzi di artiglieria a piglia-
re (1) la Lastra , dove erano tre bandiere di 
fahti , e innanzi arrivasse it soccorso di Firenze 
la prese , ammazzati circa dugento fanti . Sue., 
cede che la notte degli undici di Dicembre Ste. 
fano Colonna con mile archibusieri , e quat- 
trocento tra alabarde, e partigiane tutti iii cor-
saletto , e all' use Spagnuolo incamiciati assal-
tarono it Colonnello di Sciarra. Colonna 
loggiato nelle case propinque alla Chiesa di 
Santa Margherita a Montici e vi ammazzaro-
no , e ferirono molti uomini senza perdere un 
uomo solo . Fu in quci giorni da un colpo 
di artiglieria morto nell' Orto di San Miniato 
Mario Orsino , e Giulio da Santa Croce , e 
andando Pima da Castel di Piero per pigliare 
Montopoli terra del Contado di Pisa , i (anti 
ch' erano in Empoli tagliatagli la strada tra Pa-
laia , e Montopoli lo roppero , fatti molti pri- 

S
ioni : fu mandato dai Fiorentini nel Borgo a 
an Sepolcro Napoleone Orsino con cento cin-

quanta cavalli ' perche Alessandro Vitelli verso 
it Borgo , e Aughiari andava distruggendo it 
paese . Ma passate ch' ebbero le Alin le genti 
mandate nuovamente da Cesare (r) , Pistoia  , 

(I) Dice ii Giovio nel 28., che la preel della La-
stra dal Principe fu fatta con molta strage degli Spa— 

(2) Pistoja e Prato si arrendono al Papa, 
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se poi Prato, abbandonati dale genti dei Fioren-
tini si arrenderono at Pontefice : pert) P eserci-
to non avendo alle vale impedimento non si 
anda a unire con gli altri , ma fermatcsi dal- 
1' 	parte di Arno alloggio a Peretola pres- 
so ale mura della Citth sotto it governo del 
Marchese del Guasto , •henche a tutti era supe-
riore it Principe di Oranges, essendo gih ridot-
te le cose pia presto in forma di assedio , oho 
di oppugnazione Arrendessi anche in questo 

- tempo Pietra Santa a) Pontefice . Nella fine di 
questo 'anno it Pontefice rioercato da Malatesta 
13aglione ; the gli•dava speranza di concordia , 
mando a Firenze indiritto a lui Ridolfo Pio 
Vescovo di Faenza , col quale furono trattate 
varie cose , parte con saputa della Cilia in be-
nefizio suo , parte occultamente da Malatesta 
contro alla Cita , le quail non ebbero altro ef-
fetto , anzi si credette , the Malatesta , ch' era 
al fine della sua condotta , le avesse tenute an-
tifieiosemente , aceioeche i Fiorentini per timo-
re di non essere abbandonati da lui, lo ricon-
ducessero con titolo di Capitano Generale, it the 
ottenne. Seguit6 anno mile cinquecento tren-
ta la impresa medesima , dove benche Oranges 
con cominciare nuovi cavalieri , e nuove trin-
tee , facesse dimostrazione di voler battere 
bastioni pia da presto , e massimamente quello 

vio nel 2.8. descrive particolarmente tutte le fazioni dei 
Viorentini, taciute con poca gratitudine dal Guicciar-
dino. 
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di San, Giorgio molto gagliardo , nondimeno 
parte per Ia imperizia sua , pane per Ic diffi-
culta della cosa non si messe a esecuzione di-, 
segno alcuno, appartenendo a Stefano Colonna 
la guardia di tutto it monte . Nel principio di 
questo anno i Fiorentini presa Speranza dalle 
cose trattate col Vescovo di Faenza mandarono 
di nuovo Oratori al Fontefice e a Cesare , 
ma con precise commissione di non udire cosa 
alcuna , per la quale si trattasse di alterare it 
governo , o diminuire it dominio: peril esserfr, 
do discordi nell' articolo principale , non even-
do anche potuto ottenere udienza da Cesare 
ritornarono presto a Firenze senza conclusione, 
dove erano nove in diecimila fanti vivi , ma 
pagati di sorte, che ascendevano a pia di quat-
tordicimila paghe . Per() i soldati difendevano 
la Citta con grande affezione , e prontezza di 
fede , i quail per stabilire tanto pia, i Capitani tutti 
convocati nella Chiesa di S. Niccola , dopo aver 
udita Ia Messa, fecero, presente Malatesta, un (i) 
solenne giuramento di difendere la Citta insino 
alla morte : solo in questa costanza dei fanti 
Italiani si dimostre incostante Napoleone Orsi-
no , it quale ricevuti danari dai Fiorentini se 
ne ritorn6 a Bracciano, e compose le cose sue 
col Pontefice , e con Cesare , e fece.  opera 
che alcuni Capitani stativi mandati da lui si 
partissero rla Firenze . Ma it Pontefice non 

Questo giuramento S chiamato dal Gicwio cop 
epiteti di ostinazione. 
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laseiando indietrO diligenza alcuna per ottenere 
l' intent° suo opera che it Re di Francia man-
& Chiaramonte a Firenze a scusare I' accordo 
fatto per la necessity di riavere i figliuoli , e 
1' essere stato impossibile includervi loro , con-
fortandogli a pigliare gli accordi se potevano , 
purehe fossero utili , e con la conservazione 
della liberty offerendo quasi di volersi intromet-
tere : comando ancora a Malatesta , e a Stefa-
no Colonna , come uomini del Re, e protesta 
loro che partissero di Firenze , benche da par-
te segretamente dicesse it contrario . Ma quel 
che importo pia per la perdita della riputazio-
ne , e spavento del popolo fu , che per satis-
fare al Pontefice , e a Cesare 'eve Monsignore 
di Vigli , che ordinariamente risedeva suo Ora-
tore in Firenze , lasciatovi peril come privato 

milio Ferretto per non gli disperare del tutto, 
e promettendo anche loro segretamente di aju-
targli , come avesse ricuperato i figliuoli , 6 
Vacilla anche di fare partire l'Oratore Fiorenti-
no dalla sua Corte , ajutandosi (i) it Pontelico 
eon tune le arti ; perche per Tarbes mande it 
eappello del Cardinalato al Cancelliere , e non 
motto dopo la legazione del Regno di Francia 
per it quale introdusse anche pratica di nuovo 
abboccamento a Turino tra Cesare , it Re di 
/"rancia , e lui . Ma fu risposto a Tarbes net 

(i) Dice it Ruccellai che queste pratiche, e anda-
knead del.Papa furono da tin introdotte per indurre eel 
Viorentini risoluzione di rendersegli a disereatixoe . 
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Consiglio Regio , che stando i figliuoli in pri,  
gione era stoltizia che it Re andasse cercando,  
di entrarvi anch'egli . Statuirono poi it Ponte-
fice , e Cesare di andare a Siena per dare pie 
di appresso favore alla impresa , e poi trasfe, 
rirsi a Roma per la Corona ma essendu, gii 
in procinto di partirsi , o vera, o simulata che 
fosse la deiiberazione, sopravvennero lettere di 
Germania , che lo sollecitavano a trasferirsi in 
quella Provincia , facendonc instanza gli Bev 
tori , e i Principi per conto , delle Diete , • Fei. 
dinando per essere eletto Re dei Romani , gli 
altri per rispetto del Concilio: pen!) ommesso it 
pensiero di andare innanzi prese in Bologna 
con concorso grande , ma con piccola pompa 
e spesa la Corona Imperiale it giorno. di San 
Mania , giorno a lui• di grandissima prosperity • 
perche in quel di era nato , in quel di era sta-
to fatto suo prigione it Re di Francia , e in 
quel di assunsc i segni , e ornamenti della &-
pita Imperiale Attese nondimeno , innanzi 
partisse, alla (I) concordia del Duca di Ferrara 
col Pontefice, it quale ai sette di Marzo ven-
ne a Bologna con salvocondotto , ne si trovan-
do altro esito a questa differenza , fecero coin-
promesso di ragione , e di fatto di tune le loro 
controversie in Cesare, inducendosi ii Pontefice 

(1) II Giovio nella vita del Duca A]'onso scrive 
che ii Papa , e il Duca di Ferrara compromessero in 
Cesare crecleudo il Papa, che Cesare avesse• a senten-
ziare per lui 
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a farlci , perche essendo it coMpromesso gene-

. rale in modo che includeva ancora la contro-
versia di Ferrara , la I  quale non si dubitava , 
che secondo i. termini giuridichi non fosse de-
voluta alla Sedia Apostolica , gli parve the Ce-
sare avesse it modo facile col porgli silenzio 
sopra Ferrara , restituirgli Modona e Reggio , 
e perche Cesare gl'impegna la fede , trovando 
the avesse ragione sopra quelle due Chia, di pro-
ounziare it giudizio, trovando altrimenti, di lasciar 
spirare ii .compromes.so : e per sicurta della os-
aervanza del laudo convennero che it Duca- de-
ponesse Modona in mano di Cesare , it quale 
prima a instanza sua aveva rimnsso l'Oratore 
suo. di Firenze , e mandato guastatori all' eser-
cito . Parti dipoi Cesare da Bologna ai venti-
due , avuta intenzione dal Pontefice di consen-
tire al Concilio , se si conoscesse esser utile per 
estirpare la eresia dei Luterani e con lui an-
do Legato it Cardinale Campeggio , e arrivato 
a Manlove , ricevuti dal Duca di Ferrara ses-
santamila ducati, gli concedette la terra di Carpi 
in feudo perpetuo , e ii (i) Pontefice parti a 
trent'uno alla voila di Roma , remand+) lc core 
di Firenze nella medesima difficolta . Facevano 

molti segni di voter assaltare la 
Cita , peril si lavorava la trincea innanzi al ba- 

(1) Dice it Gioado nel 28. che it Papa se ne ritor-
kh a Roma con animo risoluto, che la gwerra si prose-
tuisse in ,easo che i Fiurentini non si accordassero con 
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stione di San Giorgio , dove essendosi fatta 
veneuno di Marzo una grossa Scaramuccia, ri-
ceverono quegli di fuora assai danno . Bane 
Oranges ai venticinque la torre a canto al ba-.  
stione di San Giorgio verso la porta Romana ,  
percbe offendeva motto l'esercito , ma trovan-
dola solidissima , dopo molte cannonate se ne 
astenne , e accumulandosi ogni giorno nuova 
gente, poiche in Italia non erano ne altre guer-
re, ne altre prede, crescevano continuamente i dan-
ni , e le rovine del paese de' Fiorentini Erasi Is 
Cita (i) di Volterra arrenduta/al Pontence , ma 
tenendosi la Fortezza per i Fiorentini si batteva in 
nome degl' Imperiali con due cannoni, e tre.colu-
brine venute da Genova ; la quale desiderando 
Fiorentini soccorrere mandarono a Empoli cen-
to cinquanta cavalli , e cinque bandiere di fan-
ti, i quali usciti di notte passarono per il cam-
po vicino a monte Uliveto , ed essendo scoperti 
furono mandati dietro Toro cavalli , i quali gli 
raggiunsero , ma combattuti dagli archibusieri 
si ritirarono con qualche danno, e i cavalli usciti 
di Firenze per altra via dietro al campo si con-
dussero net tempo medesimo die i fanti , salvi 
a Empoli , dove furono ricevuti da Francesco 
Ferruccio Commissario di quella terra, it quale 
mandato nel principio della guerra dai Fiorentini 
a Empoli Commissario di alcuni pochi cavalli 
con pochissima autoritA , aveva net progresso 

delta 

(r) II Govio motto particolarrnente scrive, the Vol-
terra si arrende al Papa , come quella ch' era affezio-
nata alla famiglia dei Medici . 
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delta guerra ; con la opportunity di quel sito , 
c con la occasione delle spesse prede , messo 

'insieme buon numero di soldati eletti , con i 
per l'ardire , e liberality sua venuto in 

inolta estimazionc , era in non mediocre espet- 
tazione dei Fiorentini . Para adunque 	it 
Ferruccio da Empoli con duemila fanti , e cen-
to cinquanta cavalli , e camminando con molta 
celerity entre nella Fortezza di Volterra ai ven-
tisei diAprile a ventun'ora, e rinfrescati quivi i sol-
dati, assalto subito la terra guardata da Giovsm-
batista Borghesi con pochi fanti , e prese insino 
alla none due trincee , in modo che la mattina 
seguente la Citta si dette , e guadagno l'arti-
tlieria venuta da Genova: dove attese con mol-
te estorsioni a cavar danari dai Volterrani , e 
accrescendo continuamente it numero dei suoi 
soldati , avrebbe fatto rivoltare San Gimignano, 
e cone , e interrornpendo le vettovaglie , che 
per quella via venivano da Siena, messo reser-
cito in grave difficolta , i Capitani del quale 
r on pensando piU se non all'assedio , it Mar-
chese del Guasto ritira in Prato le artiglierie 
Ma essendo opportunamente sopraggiunto in  
quelle bande it Maramaus con duemila cinque. 
cento fanti non pagati ,.soccorso venuto (tanto 
sono incerte le cose della guerra) contro alla 
volonta del Pontefice, fermo l'impeto suo , es- 

(r) Dice it Giovio molto piiz particolarmente cho 
Ferruccio ricupero Volterra e tuna questa impresa , 
seritta a.contemplazione dei pus graadi e descritta cla. 
lui con ;rnolti accidenti notabili. 

Giticciard. Vol. X. 10 
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sendo andato ad accamparsi, con le sue gent; 
nel bongo di Volterra . Ai nove di Maggio sir 
fece .una (t) grossa scaramuccia fuora della 
Porta Romana, morti e feriti di quegli dem-
tro cento trenta , di quegli di fuora, pia, di dui 
gento , tra I quali ii Capitano Baragnina .Spa-
gnuolo Speravano pure ancora i Fiorentint 
dal Re di Francia qualche sussidio , 	,quala 
continuava di protnettere grandissiroo soccorsof 
ricuperati che avesse i ftgliuoli , e per nutrirgb 
in questo mezzo con spetanza dette, assegnar 
memo ai mercatanti Fiorentini .per ventimila 
ducati dovuti loro molto innanzt , perche gli 
prestassero alla Cit0 , i ghali furono condottt 
a Pisa (2) da Luigi Alamanni, ma in pia vol-. 
te in modo che fecero poco frutto . Venne an-
che a Pisa Giampaolo da Ceri condotto dal 
Fiorentini per la guardia di quella Citte,. Ma 
l'acquisto di Volterra genera danno motto mag-
gioro ai Fiorentini , per* it Ferruccio contro 
alla commissione. avula , aVeva, per andare pia 
forte a Volterra, e per conficlarsi troppo della 
Fortezza di Empoli, lasciatovi si poca guardia , 
che dato animo agl'Imperiali di espugnarlo vi, 
andarono a cameo guidati dal Marchese del 
Guasto e con pochissimo danno lo prescro per 

(I) 11 Giovio racconta particolarmente tutti gli acci-
denti occorsi intorno a Volterra nel 28. e 29. e il simile 
to it Rucellai e it Nerli nel Diario di Firenze. 

(2) Lice it Gievio, che Luigi Alamanni :Litre volte 
cconspird contro al Papa , ill:mune era Cardinale e he 

pen!) fu bandito da Firenze. 
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Corza , e saccheggiaronio.  La perdita *del quale 
Nov- afflisse pia che ultra cosa che fosse sue- 
cedtita in quella guerra 	Fiorentini , perehe 
avendo discgnato fare in quel Inogo• massa di 
'move genii speravano con la opportunity dcl 
silo, the a grandissitna, mettere in difficolta gran-. 
de l'esercito alloggiato da quella parte di Arno, 
e•aprire• la comodita delle vettovaglie alla Citta• 
che gia molto ne pativa , c si aggiunse nuova 
cagione di privargli tanto pia delle speranze 
concepute , perche avendo it Re di Frania al 
principio di Giugno pagato secondo le loro 
eonvenzioni i danari a Cesare, e riavuto i fi-• 
gliuoli in luogo di tanti ajuti, che-  aveva sempre 
detto di riservare a quel tempo , mando a in-
stanza del Pontefice , it quale per gratificarsi 
totalmente i ministri suoi , ere( it Vescovo di. 
Tarba Oratore appresso a lui Cardinale , Pier-
francesco da Pontremoli confidente a lui in Ita-
lia per trattare la pratica dell'accordo con i Fio-
rentini , cho per quest° al tutto perderono la. 
Speranza degli ,juti di quel Re , it guide in-
sieme col Re d'Inghaterra essendo congiunti 
insieme facevano ogni opera per conciliarsi in 
modo it Pontefice che potessero sperare di se-
pararlo da Cesare : c pert) it Re di Francia si 
sforzava di avert net far venire Firenze in sua 
potesta qualche grado , e qualche partleipazio-
ne. Preso ch' ebbe (m) it Marchese del Guasto 

(i) Dicono il Arerli, it Rucellai e.i1 Giovio che it 
Marchese, hesteramiando la sua venuta, riterno in cam- 
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Empoli andb con quelle genti a unirsi con Ma-
ramaus nel Borgo di Volterra, ed avendo cir-
ca seimila (anti, cominciarono a battere la ter-
ra 

 
, ed essendo in 'terra forse quaragta bracck! 

di mura dettero tre• assalti invano con la morte 
di pi i di quattrocento uomini. Fecero poi nuo-
va batteria , e dettero• un assalto gagliardo con 
i fanti Italiani, e Spagnuoli mescolati insierne , 
ma con danno maggiore the negli assalti di 
prima , in modo che it cameo si !eve , e it 
medcsimo di un'ora innanzi .giorno..useirono 
Stefano Colonni dalla porta a Faenza con una 
incarniciata di tremila fanti , e Malatesta dalla 
porticcinola al Prato per assaltare i Tedeschi , 
che alloggiavano nel Monastero di San Donato, 
mei quale si erano fortificati . Passe Stefano le 
trincee , e ammazz2) molti , ma gli altri messisi 
in questo mezzo in battaglia si difesero fran-
camente , e Stefano ferito in bocca, e net mem-
bro virile , ma leggiermente , si ritire , non po-
tendo tardare motto per paura del soccorso , e 
lamentandosi gravemente di Malatesta che non 
1' averse seguitato Cresceva continuamente in 
Firenze, dove non entrava 	vettovaglia da 
parte alcuna , la strettezza del vivere : e non-
dimeiio non diminuiva la ostinazione, erl essen-
do andato da Volterra a Pisa it Ferruccio , e 
raccogliendo quanti pill (anti poteva, era ridotta 

po dal Principe; e Stefano Colonna, e Malaieita assal-
tarono i Tedeschi con molti stratagemmi : se bene it 
Giovio dice , che questo fu iI Colonna solo . 
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tutta' la sp'eranza dei riorentini nella venuta sua, 
perche gli avevano coinmesso , che per qualun-
i!ue via , e con ogni pericolo si mettesse a ve-
nire verso to Citta , disegnando , come fosse 
unito con le genti ch'erano in Firenze, di an-
dare a combattere con grinimici : nel qual di-
segno non fu maggiore la felicity del successo, 
die fosse grande la temerity della deliberazio-
ne , se temerarj si possono chiamare i consiglj 
spinti dalla ultima necessity, perche aveva a pas-
save per paesi' inimici , e occupati da esercito 
molt° grosso, benche disperso in molti luoghi. 
11 Principe avuta notizia di questo disegno le-
vata una parte delresercito , e raccolte pill ban-
de di fanti Italian; , avuta forse , come i Fio-
rentini sospettarono , fede (r) occultamente da 
Malatesta Baglione , col quale aveva pratiche 
strettissime, che in assenza sua non assalterebbe 
resercito , ando ad incontrarlo, e trovatolo presso 
a Cavinana nella montagna di Pistoja , it quale 
eammino aveva preso passando da Pisa a canto 
a Lucca per la confidenza della fazione Can-
celliera affezionata al governo popolare , si 
tacc2) con lui nmlto superiore di gente , dove 
nel primo impetu facendo it Principe uffizio de 
nom° d'arme , non di Capitano, spintosi terns. 
rariamente innanzi fu ammazzato : nondimeno 
ottenuta dai suoi la vittoria rest?) prigione in- 

(,) 11 Giovio non dice cost alla scoperta apt Main-
testa, ma it Rucellai, e it Nerli diconn, ch'egli aveva 
iutcriclimento con quei di fuora. 
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sieme • con molti altri Giampaolo da :Ceri , e 

Ferruccio , che cosi prigione fu ammaz-. 
zato dal Maramaus .per sdcgno 1  secondo disse, 
tonceputo da lui quando nella oppugnazione 
:Volterra -fece bppiccare un.Trombetto mandato 
in Volterra da lui con certa• imbasciata . Cosi 
abbandonati i Fiorentini -da ogni njuto ,divino., 
e umano, e prevalendo la fame senza speranza 
•alcuna elle potesse pill essere sollevata , era non-
(limeno maggiore la pertinacia di quegli che si 
,opponevano • all'accordo,, i quail. indotti dalla ul-
.tima disperazione di non volere che senza I'ec-
cidio della ,Patria fosse la rovina Toro,- ne trat-
-tandosi pi>i die essi, o altri Cittadini morissero 
per salvare la Patria, ma che la Patria•morisse 
insieme con loro , erano anche seguitati da 
-molt; the avevario impresso netranimo che gli 
ajuti miracolosi 	Dio si avessero a dimostra. 
re , ma non prima she condotte le cose • a eter-
mine che quasi pitY niente - di spirito vi avan-
tasse; ed era perieolo che is Fuerra non finisse 
con I' ultimo esterminio di quella Citth perch& 
in questa ostinazione contorrevano i Magistratt, 
e quasi tutti quegli' che aveano in mano la pub-
-blies autorith , non restando luogo agli altri che 
sentivano it contrario di coWraddire per timore 

(z) 11 Nerli e it Rucellai dicono che Petrucci° fu 
snort° dal Nfaramaus in vendetta della press di Volterra, 
e it Giovio dice nel 19. che vedendo i Piorentini /a 
inorte del Ferruccio cominciarono a pensare di arreu-
dersi, essendovi anche poca vettovaglia nella CHM. 
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dei Magistrati., .e minacce. delle armi 	Ma- 
latesta Baglione conoscendo le cose senza rime-
tlio non gli avesse quasi sforzati a eoncordare )  

Anovendolo forse la pieta di vedere totalmente pea. 
tire per la rabbia' dei suoi Cittadini si preclara 
Citta , e it disonore , e ii danno che gli risul-
terebbe a trovarsi presente a tanta rovina , ma 
motto 	secondo si credette la speranza di 
conseguire dal Papa per mezzo di questo ac-
cordo 'di ritornare in Perugia. PerO mentre cite 

Magistrati e gli altri pia caldi trattavano che 
la Fenti -uscissero della Citta a. combattere 
ednimici molto rnaggiori di numero , e allog-
giati in - luoghi forti , ed egli ricusava , molti-
rdicarono in tante insania, che cassatolo del Cat 
pitanato mandarono- alcuni di loro dei pill per-
tinaci a • denunziargliene, e fargli comandamen. 
•to. che partisse con le sue genti della Cilia 
Ella , quale esposizione concitato molto di animo 
con un pngnale che aveva a canto ferl uno di 
Toro, ehe con fatica gli fu vivo tolto dalle mans 
.dai" circostanti ; di the spaventati gli altri Y  e 
cominciata a sollevare la Gina, repressa 
gli di minore insania la temerity del Gonfalo-
mere , che s'armava , ora dieendo volere assal. 
tare Malatesta, on uscire a combattere eon gli 
inimici , finalmente la ostinazione estrema di 
melti cede alla necessity estrema di tutti . Pert) 
mandati ai nove di Agosto quattro Oratori a 
Don Ferrando da Gonzaga che per la mode 
del Principe teneva it primo luogo dell'esercito, 
perche 't1 Marchese del Guastq motto prima si 
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era partito, fu conchiuso it giorno seguente (i). 
raccordo : dcl quale , .eltre a obbligarsi la Chia , 
a pagare in pochissimi.  giorni ottantamila ducati 
per kevare resercito , furono gli artieoli princi-
pali : che it Papa , e la Cilia dettero autorita 
a Cesare che infra Ire mesi dichiarasse quale 
avesse a essere la forma del govern° salva non-
dimeno is liberil , e che s' intendessero perdo-
nate a ciascuno tutte le ingiurie fatte al Papa , 
e ai suoi amici, e servitori : e che, insino a tan-
to venisse la dichiarazione di Cesare, restassd• a 
guardia della Cita con duemila fanti Malatesta 
Baglione. II quale accordo fatto, mentre si ape-
discono i danari per dare allo esercito, dei quali 
hisogn6 si provvedesse somma molto maggiore, 
non essendo it Papa molto pronto ad •ajutare 
la Citta di danari in tante pericolo, it Commis-
sari° Apostolico , ch' era Bartolommeo Valor; , 
intesosi con Malatesta , intento tutto al ritorno 
di Perugia, convocato in piazza it popolo , se-
condo la consuetudine antica della Cita , a fare 
parlament°, cedendo a questo i Magistrati e 
gli altri per timore , indusse nuova forma di 
governo : dandosi per it parlamento autorita 
dodici Cittadini che aderivano ai Medici di or-
dinare a modo lord it governo della Cita, che 
lo ridussero a quella forma , cite soleva essere 

(1) Dice it Ciovio net 29. elle 1' accordo della gver-
ra di Firenze fu eonchiuso da Bardo Altoviti, da•Lo-
rrazo Strozzi da Pierfranceseo Portinari e de lanopor 
Morelli Arnbasniatori.della Gina: 
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innanti all'anno mille cinqueeento ventisette 
,Levossi poi l'esercito avendo "ricevuto i danari , 
i quali i Capitani Italiani per ,convertirgli in use 
suo , e non pagarne i soldati , con grande igno-
minia della militia 4 ritirarono con essi in Fi-
renze , licenziati con pochissimi danari i fanti , 
i quali.restando senza capi se ne andarono di-
spersi in varie parti : e l'esercito degli Spagnuo-t  
li , .e Tedcschi pagato del tutto , e lasciate va-
cue tutte le terre , e dominio Fiorentino, se ne 
ando in quel di Siena per riordinare ii governo 
di .quella Citta : e Malatesta Baglionc (z), con-
cedendogli ii Papa di ritornare in Perugia, nou 
espettata altra dichiarazione di Cesare , lascio IA 
Citta libera in arbitrio del Pontefice , dove, -co-;  
me furono partiti tutti, i soldati , cominciarono. 
i supplizj , e le persecuzioni dci Cittadini , per-
cite quegli , in mano dei quali era pervenuto it 
govern° , parte per assicurare mcglio lo Stato , 
parte per to sdegno coneeputo color° agli au-
tori di tanti mall , e per la memoria dello in-
&uric ricevute privatamente , ma principalmente 
perche cosi fu , benche to manifestasse a po-
chi , la intenzione del Pontefice , interpretaro-
no , osservando forse la superficie Mk parole, 
ma cavillando it senso , the it capitol° , per it 

(t) Chi desidera vedere in che termine restasse lo 
stato della Citta di Firenze dopo l'assedio, legga it Arer-
i, it Giovio. e it Ruceilai, che particolarmente vedri 

Tient() severamente fosse usata l'eutorita .verso alcuni 
Cittadini , the con ogni mezzo possibile si opposero ails 
delibe.aziene di color°, che maven!) la servica 

   
  



t54 
goals si prumetteva perdotio a chi avesse 
riato•il Pontefice , e gli amici 31101 non can*, 
cellasse le itigiurie, e i delitti .commessi da loro 
ilelle case- delta Repubblica. Pero messa la cow 
gnizione in mano dei Magistrati', ne ,furono 
decapikati sei dei principali , altri incarcerati , e 
relegatine grandissimo numero ; per il Lche es- 
sendo* indebolita pia la Citta , e messi in may 
giore necessity quegii che avevano participato in 
queste cose , reste pia (r) libera , e pia asso4 
luta , e quasi regia la potesta dei Medici in 
quella Citta , restata per si lunge, e grave guera 
ra saustissima di danari, private dentro e fuora 
di multi abitatori , perdute le case , e le sostanr 
ze di fuora , e pia che mai •divisa in se mede. 
slim. La quale poverty fece ancora maggiore la 
necessity di provvedere per pia anni di paesi 
esterni elle vettovaglie per i bisogni del paese 
eoneiossia che quell' anno non si fosse ricolto 
tie poi seminar°, ed essendo i disordini di quel:. 
l'anno trapassati negli altri , in mod°. che .pia 
danari uscirono di quella Cita estenuata softie 
reedo , e afilitta , in far venire frumenti di Ivo• 
ghi lontani , e bestiami fuora del dotninio, che. 
slim erano usciti per conto della guerre 61 gra. 

(i) Dice il Nerli, e i1 Gioyio net 29. che in questo 
tempo venne in Fiandra ii privilegio di Carlo V. e 1a 
dichiarazione che la Repubblica di Firenze fosse sotto-
posta alla famiglia dei Nedici , cioe ad #lessandro pri-
mo Duca, e mancando lui, o gli eredi, ai pita prossiml 
di questa.famiglia. 

   
  



I 55 
re a plena di tante spese (i). -Cesare intanto 
in Germania convocata la Dieta in Augusta 
aveva facto •eleggere in Re dei Romani Ferdi-
nand() suo fratello , e trattandosi delle cose ,dei 
Luterani sospette eziandio alla potenza dei Prin-
cipi e divise per la moltitudine , e ambizione 
dei settatori in diverse eresle, e quasi contratie 
l'una all'altra , e a Martino Lutero autore di 
questa peste , la vita , 'e l'autoria del quale 
tanto era diffuso , e radicato questo veleno , 
ton era pia di. momento alcuno , non occor-,  
revs ai Principi di Germania aleun migltore 
medio , che la celebrazione di un Concilio uni-
versale : percha i Luterani volendo coprire la 
cause Inro con l'autorita della Religione insta-
vano che questo si facesse , e si credeva che 
rantorita dei decreti che facesse it Concilio ba-
gasse , se non a rimuovere gli- animi dei capi 
degli Eretict dal Toro errori , almeno a ridurre 
ona parte della moltitudine nella migliore sen-
tenza. Oltre che in Germania eziandio da que- 

The seguitavano le opinioni Catteliche era 
desiderato motto it Concilio , perche si rifor-
massero i gravamenti, e gli abusi trascorsi del-
la. Corte di Roma, la (pale, e con- rautorita 
delle indulgenze , e con la larghezza delle di-
spense, e con volere le annate dei benefizj che 

(I) t,a elezione di Ferdinand° in Re del Romani 
si ledge in motti Autort Tedeschi oltre al Giovio , ma 
in particolare nella vita di Ferdinand° scritta da Lo-
dovico Doke , e net Surio tutte le divisioni dei Lutera4 
ni, e i progreasi che fecero in Germania, e fuori. 
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si conferivano , e con le •spese• che nella spedi-
zione di essi si facevano negli uffizj tanto mot-i 
tiplicati di quella Corte, pareva che non atten-
(Jesse •ad altro the a esigere con quest'arte quan- 
tity 	di danari da tutta la Cristianita 
non avendo intrattanto cura alcuna della salute 
delle aninie , ne che to cose Ecclesiastiche fos-
scro governate rettamente ; perche•molti betted 
fizj incompatibili si conferivano in una persona 
medesima , ne avendo r;spetto alcuno ai meriti 
degli uontini si distribuivano per favori , o in. 
persone incapaci per la eta , o in uomini vacui 
al tutto di dottrina , e di lettere , e quel ch'era 
peggio, spesso in persone di perditissinti costu-
me . Alla quale instanza di tuna la Germania 
desiderosa Cesare di satisfare , e perche anche 
era a proposito delle cose sue in quella Pro-
vineia sedate le cagioni dei tumulti , e della 
contutnacia dei popoli, instette motto cot Pon-
tefice ricordandogli i ragionamenti avuti insie-
me a Bologna , che inducesse it Concilio , e 
promettendogli, acciocche non temesse di avere 
a mettere in pericolo l'autorita , e la dignity sua, 
di trovarvisi presente per avere cura particolare 
di Iui . • Nessuna cosa dispiaceva pia al Papa di 
questa , ma per conservare la stintazione della 
buona mente sua dissimulava questa inclinazio-
ne , o cause di timbre : ma temendo in effetto 
che it Concilio per moderare le abusioni della 
Corte , e le indiscrete concessioni di molti Pon-
tefici non diminuisse troppo la facolta Pontifi-
cale , o per ricordarsi , che se bene quando fn 
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promosso al Cardinalato, era stato provato con. 
testimonj che i suoi natali fossero legittimi., • 
nondimeno essere in verity it contrarie , e se 
bene non si trovasse legge scritta che proibisse 
aseendere al Pontificato chi fosse nato in que-
sto inodo , nondimeno era inveterata , e comu-
ne opinione , che chi non era , legittimo non 
potessc eziandio.essere creato Cardinale ; o ri-
ducendosi in memoria che non senza qualche 
sospetto .di simonia usata col Cardinale Colonna 
fosse stato assunto al Pontificato ; o dubitando 
che l'acerbith grande usata contro alla Patria 
con tanti tumulti di guerra non gli dcsse .infa-
mia indelebile appresso al Concilio., massima-
mente essendo apparito per gli; effetti avcrlo 
mosso , non come da principio pubblicava it 
desiderio di ridurla a Buono , e moderato go-
verno , ma la cupidity di farla tornare nella ser-
vita doi suoi. Per() abborrendo it Concilio ne 
avendo per sicurt& bastante la fede di Cesare, 
comunicando le cose con i Cardinali deputati 
alla discussione di questa materia sospettosi an-
cor loco della correzionc del Concilio , rispon-
deva mostrando molte ragioni, per le quash non 
era opportuno a trattarne , non si vedendo an-
cora' stabilita bene la pace tra i Principi Cri-
stiani , e temendosi di nuovi rnoti del Turco , 
i quali non sarebbe utile che- trovassero la Cri-
stianita occupata nelle disputazicni , e conten-
zioni del Concilio : e nondimeno mostrando ri-
rnettersene al parere di Cesare , conchiudeva 
essere content° ch'egli promettesse nclla Pieta 
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la indizione del Concilio , purcM (x) 
brasse in Italia , e presente lui, assegnato term:. 
po congruo a congregarlo , e che i Luterani; 
e altri Eretici promettenclo di stare alla deter-
minazione del Concilio desistessero intrattanto 
'dalle corruttele loro, e rimettendo la Sedia Apo.' 
stolica nella possessione della sua ubbidienza vii 
vessero come solevano prima , o come, Catto-
lici Cristiani ; da che si,  difficoltava tutta la pra-
tica , perche i Luterani non solo non erano per' 
desistere dalle opinioni , e riti loro innanzi alla 
celebrazione del Concilio , ma si credeva cornu-
nemente che abborrissero it Concilio, non po-
tendo aspettarne altro che reprobazione delle 
opinioni loro : conciossiache la maggior parte 
di vale , e le pia principal; fossero state re-
probate pia yoke come eretiche dagli antiati 
Concilj , ma che dimandassero la convocazione 
di esso , perehe sapendo essere eosa spaventosa .  
ai  Pontefici si persuadessero non avesse a es-
sere concesso , e cosi sostentare con maggiore 
autorith appresso ai popoli la cause loro . Finl 
in queste agilazioni 	anno mille cinquecento 
trenta , e succedette ranno mille cinquecento 
trentuno , nel (pale fu piccola materia di mo-
vimenti, perche se bene per molti segni si corn-
prodesse (2) it Re di Francia essere malcon- 

"(I) Proponevansi dal Pontefice queste condizioni 
sapendo che ne una ne l'altra avrebbero eletto di faro 
i Luterani 

(s) Chi desiderasse vedere quello che facesset'o i Rn 
4i Francia e d'Inghilterra, per la mala disposizione 
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lento dcgli accordi fatti con Cesari, . e cupidis-
simo di nuovi tumulti , e a questo medesiato 
inclinare anche it Re d'Inghilterra sdegnato con, 
Cesare , cite difendendo la sorella di sua madre 
oppugnava la causa del divorzio , nontlimene 
essendo it Re di Francia esausto di danari,, nb 
ancora riposato dai travaglj di si lunghe suer-
re ,. non cra ancora it tempo opportuno a st4-
scitare innovazioni : ma attendeva intrattanto. a 
praticare cosi in Germania , con i Principi the 
erano di animo alieno da Cesare , come in Tta 
lia col Pontefice, proponendogli per farselo be-
nevolo pratiche di matrimonio tra it figli4olo 
suo secondogentto , e la nipote di lut ;. e quel-
lo che si trattava con maggiore offesa di Dio , 
e con orribile infamia della Corona di Francia , 
che aveva facto sempre precipua protessione di 
difendere la Religione Cristiana , per i quali 
meriti aveva conseguito it titolo di Cristianissi-
rno , tenendo pratiche col Principe dei Turchi 
per irritarlo contro a Cesare , contro at quale 
era per l'ordinario mat disposto , si per Podiq 
naturale contro al notne dei Cristiani , come 
per cagione delle coutroversie cite. aveva col 
fratello 	ch'erano questtoni per ii Regno di 
Ungheria col Vaivoda, di che egli aveva preso 
la protezione , come eziandio perche la gran-
dezza di Cesare cominciava a essere sospetta 

Verso Cesare, legga it Giovin dal 3o. alla fine, e it &Hai 
dal 4. air ultimo e it Tarcagrsotta net a. 3. 4. e_5. 
vol. 4. 
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anche. a 	Levarono 'in questo tempo i 'Ca-. 
pitani 	l'esercito di quel di Siena per 
condurlo nel Piemonte., avendo rimesso (r) sot 
Siena per •satisfazione .del Papa a godere 1a 
Pattie , e i beni loro quelli del. Monte-  dei no-
ye : ma non alterata Ia forma del governo , e 
messovi per sicurta lore una guardia di ttecen-
to fanti Spagneoli , dipendente dal. Duca di 
Melfi , it quale per aversi saputo poco conser-
vare la sua autorita , ritornarono presto le cose 
nci medesimi disordini , in irodo che quell 
ch'erano stati rimessi per titnore se ne partiro-, 
no Diehiare eziandio Cesare la forma (2) del 
governo. di Firenze , dissimulata quella parte 
delP autorita concessagli, che limitava salva la 
liberta , perche secoudo la propria instruzione 
mandatagli dal Papa espresse , che la Citta Si 
governasso con quei Magistrati , e con quel 
modo ch'era solita governarsi nei tempi che la 
reggevano i Medici , e che del governo fosse 
cape .Alessandro nipote del Pontefice , e genei  
ro suo , e mancando lui succedessero. di mano 
in mane i figliuoli, e discendenti , c i pRa pros-
sitni della medesima fanaiglia. Restitui alla Citta 
soul i privilcgj concessigli altre vole da se , e 

dai 

(i) Dice it Giovio nel 29. e 3o. , che it governo di 
Siena, dopo la guerra di Firenze, fu alterato a content 
plazione del Pontefice. 

(2) Dice it Giovio che it governo di Firenze di-
chiarato da Cesare, fu fauo ai 27. di Luglio, e cho tutu 
i Magistrati giurarono di osservare Ia swova forma de* 
governo introdotto a favore dei Medici. 
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dai suoi predecessori , ma con condizione the 
ne ricadessero ogni volta chc attentassero cosa 
ilcuna contro alla grandezza della famiglia dei 
Medici , inserendo in tutto it decreto parole 
che dimostravAno fondarsi non solo nella pole-
std concessagli italic parti, ma eziandio nell'au-
torita , e dignity Imperiale Nelle quali cose 
avendo satisfatto al Papa forse pity che alla fa- 
coltiy concessagli net comproinesso, 	offese in- 
continente in cosa che gli fu motto grave: per-
cite, poiche • da pid Dottori , ai quali l'aveva 
commesso , fu ndita , ed esaminata la contra-
versia tra it Pontefice , e it Duca di Ferrara , 
sopra la quale erano stati per tulle due le parti 
prodotti mOlti testimonj , e 'scritture , e facto 
lungo processo, pronunzio per consiglio, c re-
lazione loro (I) , Modona , e Reggio apparte-
nersi iii ragione al Duca di Ferrara , e che it 
Pontefice ricevuti da lui centomila ducati ridot-
to it censo al rnodo antic°, lo rinvestitsse delta 
giin is izione di Ferrara . Skrzossi Ceare fare 
capace it Papa the se contra Ala promessa fat-
tagli in Bologna di non pronunziare, in ,caso 
trovasse la causa sua non essere giusta , aveva 
pronunziato doversi lui lamentare non di se , 
ma del Vescovo di Vasone Nun zio suo , al 
qtiale -non aveva mancato di fare intendere che 

(I) Dice i1 Giovio nella vita del Re Alfonso ' cite 
Modona 	Reggio furono attribu ite da Cesare al Duca 
di Ferrara per non pregiudicare alle proprie ragioni 

•dell'Impero eon avendo quel Duca in tutto torto . 
Guicciard. Vol.• X. 
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non voleva lodare , per non essere costretto a 
dargli it giudizio contro , ma ch'egli persuaden-
dosi ii contrario , e che questo si dicesse per 
scaricarsi della promessa fattagli di I9dare , se 
le ragioni erano per lui , aveva fatto Tanta in-
stanza che si pronunziasse, ch'era stato necessi-
tato di farlo per conservazione dell'onore suo : 
la quale seusa sarebbe stata pill capace , se it 
giudizio non fosse stato in quel medesimo ef-
lett°, net qUale Cesare aveva tentato molte vol-
te di ridurre la cosa per concordia . Offese an-
cora motto pia it Pontefice it vedere che Ce-
sare net pronunziare sopra le cose di Modona 
e Reggio aveva seguitato la via di giudice ri-
goroso , ma in quell,: di Ferrara, nelle quail ii 
rigore era manifestamente per se, aveva segui-
tato ruffizio di amicabile compositore : peril 
non voile ratificare it lodo dato , non pigliare 
it pagammto dei danari, nei quail era conden-
nab.) it Duca , e nella prossima fesiivia (i) di 
San Pietro non aceetto it censo offertogli , se-
condo it costume antico , pubblicamente . Ma. 
non rests?) per questo Cesare di Consegnare al 
Duca di Ferrara Modona tenuta insino a quel 
giorno da lui in deposito, laseiando poi deci-
dere tra Toro le altercazioni , donde per molti 
rnesi non fu scoperta guerra tra it Papa , e a 
Duca , ne sicura pace , essendo tutu) intentO it 
Pontefice , o ad opprimerlo con insidie , o ad 

(i) In questo giorno sogliono tutti i Feudatarj pa-
;are it cento per it feudo al Pontefice. 
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aspettare occasione di poter con appoggio di 
maggiori Principi offenderlo scopertamente. Non 
ebbe quesCanno trentuno altri accidepti , e si 
ando continuando anche la quiete net futuro 
anno , it quale fu pill pericoloso per guerre 
esterne, che per movirnenti d' Italia, perehe (t) 
it Turco acceso dalla ignominia della ributtata 
di Vienna, e inteso essere Cesare in Germania 
prepare) grossissimo esereito , magnificando gli 
apparati con pubblicare di volere fare is guerra 
pet) costringere Cesare a fare giornata seco; per 
la fame delle quail preparazioni Cesare ai mes-
se in ordine quanto pateva , facendo eziandio 
passare it Marchese dcl Guasto in Germania 
con le genii Spagnuole , e con grossa banda 
di cavalli , e di fanti Italiani : e it Papa gli pro-
messe soccorrerlo con quarantamila ducati cia-
scun mese , e mandO a quella spedizione per 
Legato Apostolico it Cardinale der Medici suo 
nipote : e 	Principi , e terre franche ,di Ger- 
mania prepararono in favore di Cesare , c per 
la difensione comune della Germania , un eser-
cito molto grosso . Ma riuscirono gli effetti 
motto dissimili alla farna , e al terror° , perche 
Solimano entrato tardi in Ungheria, non avendo 
potuto arrivarvi prima per la grandezza degli 
apparati, e per la distanza del cammino , non 
and6 dirittameute con l'esereito alla volta di Ce- 

(f) II Giovio nel 3o. scrive, come it Turco era ac-
ceso contro a Cesare, e i progressi, che furono lout in 
Ungheria, e it numero delle genti di ambedue i campi. 
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sare, ma mostrata solamente la guerra , e fatty 
una grossa scorreria se ne ritorno in Costanti-
nopoli : ne si dimostra anche in Cesare mag-
giore prontezza perche inleso l'avvicinarsi dei 
Turchi non si fece loro incontro, e come in-
tese la ritirata non ebbe pensiero di proseguire 
con tutte le forze la eccasione per acquistare 
per it fratello l'Ungheria , ma ardente di desi-
derio di ritornare in Ispagna ordit), che i fanti 
Italiani con certo numero di Tedescbi andasse-
ro alla impresa di Ungheria : ma gli fu disor-
dinato anche questo disegno , perche i fanti ha-
liani sollevati (z) da qualeuno dei capi loro , 
che vidcro preposti altri Capitani a quella im-
presa , ammutinati , non sapendo allegare cagio- 
ne del loro tumult° 	rte bastando a placargli 
rautorita di Cesare, che and in persona a par-
lare Moro, prescro unitamente it cammino d'Ita-
lia , camminando con grandissima celerity per 
timore di non essere seguitati, e per it cammi-
no ardendo molte ville , e case, come terre de-
gr iniunci in vendetta , secondo dicevano , degli 
incendj fatti dai Tedeschi in Italia. Era gia an-
che Cesare voltatosi al cammino d'Ita!ia, e aven-
do disegnato con che ordine , e in che allog- 

(i) Dice it G ovio nel zo., che questo amnintina-
mento successe per opera di Montebello dell' Umbria, 
di Neri da Cilia di Castello, di Meltaro da Parma , di 
&anti della Marco , e di due fratelli Milanesi , detti i 
Glutfari, facendo l'Oratore 	Marcoue da Volterra , 
quali ammutinati cinquemila fend, fecero infiniti danni 
in Germania. 
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giarnento dovesse procedere la sua Corte , e 
tutto it suo traino, it Cardinale dei Medici Mos-
so da impeto giovanite non volendo stare a 
quell'ordine ch'era dato si spinse innanzi, e con 
Iui :Piermaria Rosso, a chi principalmente si at-
tribuiva la colpa di quella sedizione , donde sde-
gnato Cesare , o perch6 attribuisse la ori3ine di 
quella cosa al Cardinale, o perche secondo dis-
se temesse , the it Cardinale ch' era mal cOn-
tent° , che Alessandro suo cugino fosse prepo-
sto alto Stato di Firenze , non andasse dietro 
a quei fanti ,per condurgli a turbare le cose di 
Toscana , fees in camrnino ritenere it Cardina-
le , e con Iui Piermaria ; ma considerando poi 
meglio la importanza della cosa scrisse subito 
che fosse liberal(); e ne fece seco , e col Papa 
molte scusazioni : rest6 prigione iermaria , ma 
non molto dipoi fu rilasciato , giovandogli , co-
me si credette, appresso a Cesarb assai la ingiu-
rta , che gli pareva aver fatta al Cardinale . La 
partita del Turco alleggerl Italia dalla guerra 
trnminente , perche it Re di Francia , e il Re 
d'Inghilterra pieni di odio , c di sdcgno contro 
a Cesare si erano abboccati tra Cales, e Bolo-
gna, dove persuadendosi che it Turco avesse 
Ferman; quella vcrnata in Ungheria , e cosi te-
nere implicate le forze di Cesare , trattavano 
che it Re di Francia assaltasse it Ducato di 
Milano , e disposti a tirare it Papa nelle loco 
parti con asprezza , e con spavento , poicha 
non era insino allora potuto succedere per al►ra 
via , trattavano di levargli la ubbidienza dei Re-
gni Toro , in caso non consentisse a quell° de- 
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sideravand, ch'era net Re di Francia it volere 
to Stato di Milano, in quello d'Inghilterra la 
sentenza per se della causa del divorzio : e gia 
avevano discgnato mandate 	lui con acerbe 
commissioni i Cardinali di Tornon , e di Tar-
bes, grandi l'uno , e l'altro di autorith appresso 
al Re di Francia : ma mollifier!) questi disegni 
1' intendere innanzi partissero dall' abboccamen-
to (r) la ritirata del Turco, e interrnppe an-
che che il Re d'Inghilterra non facesse passare 
a Cates Anna per celebrare puhblicamente in 
cluel convento it rnatrimonio con lei , non ostan• 
to che la lite pendesse nella Corte di Roma , 
e che per Brevi Apostolici gli fosse proibito 
sotto pena di gravissime censure l'attentare cosy 
alcuna in pregiudizio del prirno matrimonio 
nondimeno it Re di Francia per dimostrare al 
Re d'Inghiltellra mat aninto eontro alla Chiesa 
Romana , ancorche la intenzione sua fosse cer-
care di guadagnarsi con modi dolci ii Pontefi-
ce (2) , impose di sua autorit5 decime al Clero 
per tutto it Regno di Francia , e spedi i due 
Cardinali al Papa , ma con commissions motto 
diverse • da quelle che da principio erano state 
disegnate . Venne Cesare in Italia, e deside- 

(t) La ritirata del Turco mitig6 le guerre destinate 
in Italia, avendo paura, dice it Giovio net 3i., della 
fortuna di Cesare . 
• (a) Dice it dellai nel 3. che it Re Francesco fece 
questa imposizione per diminuire it pit che poteva l'au-
torita di Cesare col Papa, sperando indurre Clemente 
con questi mezzi ad accostarsi alle sue para. 
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rando parlare col Pontefice fu statuito di nuo-
vo tra loro it luogo di Bologna , accettato cu.. 
pidamente dal Papa per non dare occasione a 
Cesare, come era confortato da molti dei suoi`, 
di andare net Regno di Napoli , e cosi dimo-
rare pity tempo in Italia, it che era anche con-
tro alla mente di Cesare desideroso di andarse-
ne in Ispagna , e per altre ragioni , ma prin-
cipalmente per desiderio di procreare figliuoli , 
essendovi restata la moglie . Pero Punt), e l'al-
tro di loro convennero alla fine dell' anno in 
Bologna , dove tra loro furono serbate to me-
desirne dimostrazioni di amore , e la medesim'a 
dimestichezza , ch' era stata usata I'altra volta , 
ma non erano pit\ corrispondenti -  gli animi , 
come erano stati allora nelle negoziazioni, per-
che Cesare desiderava per quiete , e satisfazione 
di Germania sommamente it Concilio (x) : in-
stava di voler dissolvere resercito grave e a lui , 
e agli altri , ma per poterlo fare sicuramente , 
che si rinnovasse l'ultima lega fatta in Bologna 
per includervi dentro ognuno , e per tassare le 
quantith dei danari , le quali ciascuno averse a 
contribuire , se Italia fosse assaltata dai Fran-
zesi : desiderava anche, che Caterina nipote del 
Papa si maritasse a Francesco Sforza , si per 
necessitare piu it Papa ad attendere alla con- 

(t) Dice ii Giovio , che it Re di Francia fece inten-
dere per i due Cardinali al Papa , che facesse ogni ope-
ra , che Cesare dissolvesse r esercito ch' egli aveva 
Italia, e domancld, che Genova gli fosse restituita . 
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servazione• di quello Stato , si per interrompere 
la pratica del parentado, che si era trattato col 
Re di Francia . Delle quail (lose nessuna pia-
ceva al Pontefice , perche it confederarsi era 
contrario al desiderio sno di mantenersi it pia 
poteva neutrale tra i Principi Cristiani , dubi-
tando e degli altri pericoli, e specialmente che 
it Re di Francia, essendone massimamente in-
stigato tanto dal Re d'Inghilterra , non gli le-
vasse Ia ubbidienza : it Concilio per le antiche 
cagioni gli era molcstissimo , ne gli piaceva it 
parentado col Duca di Milano per non piglia-
re quasi un'aperta inimicizia col Re di Fran-
cia , e perche ardeva di desiderio di congiu-
gnere la nipote al secondogenito del Re. Trat-
toss; di queste materie, principalmente di quella 
della confederazione , alla quale pratica di pia 
mesi furono deputati per la parte di Cesare , 
Covos Commendatore maggiore di Leone, Gra-
nuela, c Prata suoi principali Consiglieri; 't per 
la parte del Papa it Cardinale dei Medici, Ia-
copo Salviati e it Guicciardino , i quali non ri-
cusando it fare Ia con federazione , perche era 
uno scoprire troppo Ia intenzione del Pontefi-
ce , e dar causa a Cesare di avere giustarnente 
gravissimo sospetto di lui, instavano che si fa-
cesse ogni opera per farvi condescendere i Ve-
neziani , allegando che senza gli ajuti loro la 
difesa sarebbe debole , e ehe con pia riputa-
zione si conservavano le cose comuni mante-
nendosi in su la fama della prima confedera-
zione , dove ehe facendone un altra senza loro, 
si faria nascere per tutto opinione che tra Ce- 
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sare , e, it Papa , e i Veneziani fosse discordia. 
Per?) (i) furono ricercati i Veneziani di con-

.sentire a.nuova confederazione per la difcsa di 
tutta Italia , perehe per la prima non erano 
tenuti ad altro , che alle cose dello Stato di 
Milano , e dcl Regno di Napoli , e desiderava 
sommarnente Cesare che fossero anche obbligati 
alla difesa di Genova, dove si pensava che 
quando avesse a essere guet•ra , i Franzesi fa-
cosset° facilmente it piimo assalto, perdie pre-
tendevano per ragioni , c interessi particolari 
poterlo fare senza contravvenire agli accordi di 
Madt•il , e di Cambrai. Neg6 quel Senato vo-
lere fare nuova confederazione , o ampliare le 
obbligazioni , che in quella si contenevano , 
con grave sdegno di Cesare , non ostante che 
a ffermassero volere osservare inviolabilmente que-
sta congiunzione ; c tfondimeno Cesare instette 
tanto pia col Papa ribattendo le ragioni che 
per la parte sua si allegavano in contrario , in 
mock che si entre nel praticare gli articoli del-
la conlcderazione , e si chiamarono tutti i Po-
tentati d' Italia che mandassero Imbasciatori a 
questa pratica , i quali furono ricercati , ch'en-
trassero nella confederazione , contribuendo al 
caso della guerra seconcio le forze , e possibi-
lita loro : a che non essendo fatta per alcuno 

(;) Dice it Giovio nel 31. che i Veneziani ricercati 
di confederazione col Papa e con Cesare, negarono di 
volere assentirvi, contentandosi di perseverare nella con-
federazione di prima, e questo facevano per non si di-
scostare tanto dai Pranzesi • 

   
  



I 70 
difficola , ma solo sforzandosi ciascuno di al-. 
leggerire 'quello che gli era dimaudato di con-
tribuzione , sblo Alfonso da Este propose non 
potere entrare in lega per difendere gli Stati 
di altri , se prima non fosse assicurato del suo ; 
perche come esser poteva conveniente che ayes-
se a guardarsi dal Pontefice , ed entrare in le-
ga con lui ? Come potere contribuire con i suoi 
danari alla difesa di Milano , o di Genova , se, 
era necessitato spendergli continuamente per te,. 
nere gente in Modona , e in Reggio-, e anche 
per essere sicuro di Ferrara? Da questa diman-
da nacque nuova pratica di concerdarlo col 
Papa , it quale avendone l'animo alienissimo , 
n6 volendo cosi apertamente opporsi alla in-
stanza di Cesare proponeva condizioni 
cabili , affermando che quando pure avesse a 
lasciare Modona , e Reggio ad Alfonso , che 
altrirnenti non era per convenire , voleva le 61-
conoseesse in feudo dalla Sedia Apostolica , it 
che non si potendo fare in modo che fosse 
giuridicamente valido senza consenso degli Elet-
tori , e Principi dell' Impero, metteva Cesare in 
una difficolth che non aveva esito , pert) si ri-
dusse a pregare it Pontefice , che almeno du-
rante la legs si obbligasse di non offendere lo 
State che tene.-va Alfonso : in die dopo molte 
dispute it Papa consenti di assicurarlo per di-
< lotto mesi , e fu finalmente conchiusa la lega , 
Ia quale fu stipulata it giorio tanto Felice a 
Cesare di San Mania . Contenne Ia confedera-
zione obbligo, dai Veneziani in fuori, di Ce-
sare , del Re dei Romani , e di tutti gli altri 
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Potentati d'Italia alla difesa d'Italia , non vi no-
minando pep!, dentro i Fforentini per rispetto 
di non turbare i loro commerci nel Reame di 
Francia , se non nel modo ch'erano stati nomi-
nati nella lega di Cugnach . Fu espresso con 
the numero di gente avesse ciascuno di loro a 
concorrere , con che quantity di danari a con-
tribuire ciascun mese : Cesare per trentamila 
ducati , it Pontefice si disegnava pagasse per 
se , e per •i Fiorentini per ventimila „il Duca 
di Milano per• quindicimila , it Duca di Ferrara 
per diecimila, Genovesi per seimila , Senesi per 
duemila , Lucchesi per mille , e che per tro-
varsi qualche preparazione a un assalto improv-
viso , tanto che con le contribuzioni si potesse 
pei difendersi , si facesse allora un deposito 
di somma quasi pari alle contribuzioni, che non 
si potesse spendere se non in caso che si vedesse 
in pronto le preparazione di assaltare Italia . 
Ordinossi ancora una (r) piccola contribuzione 
annuale per intrattenere i Capitani, the restava-
no in Italia , e per pagare eerie pensioni agli 
Sviizeri , acciocche non avessero causa di dare 
fanti al Re di Francia e di comune consenso 
fu dichiarato Capitano generale di tuna la lega 
Antonio da Leva con ordine si fermasse nel 
Ducat° di Milano . Del Concilio non fu con-
chiuso con satisfazione di Cesare , the instava 

(t) Il Glavin vuole, che questa contribuzione fosse 
di 25. mila scudi da darsi ad Antonio da Leva ereatO 
Capitano generale della legit. 
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che it Papa allora lo intimasse y it quale ricu-
sava, allegando che . in questa 'Data disposizione 
degli animi era pericolo che non fosse ricusato 
dal Re di Francia , c d'Inghilterra , e facen'-
dosi senza loro, non poteva introdurre ne unio 
ne , ne riformazione della Chiesa , ma era pe-
ricolosissirno non no nascesse lo Scisma : essere 
contento mandare Nunzj a tutti i Principi per 
indurgli a opera si santa ; e rePlicando Cesare, 
che sara adunque se essi dissentiranno senza 
giusta cagione ? E volendo che in tal caso it 
Papa gli prornettesse d'intimarlo , non potette 
disporlo , in modo che si disputarono , e man-
darono i Nunzj con poca speranza di riportar-
ne conclusiono . Ma non Testa anche Cesare 
pia satisiatto della pratica del parentado , per-
the essendo venuti a Bologna i due Cardihali 
mandati dal Re di Francia , e introdotto di 
nuovq it ragionamento del parentado col sewn-
dogenito di quel Re, it Pontefice replicava a 
quello del Duca di Milano propostogli da Ce-
sare, che avendogli it Re motto prima proposto 
it matrimonio col suo figliuolo , ed egli udita 
la pratica con .consenso di Cesare , the allora 
dimnstre di esserne contento , gli pareva fare 
itroppa ingiuria al Re di Francia , se pendenti 
quest' ragtonamenti maritasse la nipote a un 
inimico suo : credere che questa pratica fosse 
introdotta dal Re artifiziosamente per intratte-
nerlo , e non con animo di.• conchiudere , es-
sendovi tanta disparity di grado , e di condizio-
ne , ma che se prima non si eschtdeva del tut-
tu questa pratica , non voleva fare offesa si 
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grande al Re , ne essendo capace a Cesare che 
d Re di Francia volesse .torre per un suo 

una tanto dissimile a lui , conforth it 
Papa , che per chiariesi degl'inganni del Re 
instesse con i due Cardinali che facessero veni-
re it mandato a poterlo contraere , i quali di-
mostratisi prontissimi , to fecero in pochissimi 
giorni venire in forma arnplissima : donde non 
solo si escluse ogni sperauza del parentado con 
Francesco.Sforza, ma ancora si ristrinse Ia pra-
tica col Re di Francia , aggiungendovisi anco-
ra, come motto prima si era tra loro ragiona-
to , che it Papa , e it Re di Francia si conve-
nissero insieme a Nizza, Citta del Duca di Sa-
voja , e posta presso al flume del Varo , ch' 
confine tra 	, e la Provenza . Le quali 
cose erano motto moleste. a Cesare , sl per so-
spetto che tra it Papa , e it Re di Francia non 
si facesse maggiore congiunzione in pregiudizio 
suo , sapendo quale fosse l'animo del Re con-
tro a se , e (t) dubitando die net Pontefice 
rised3sse ancora occultamente Ia mernoria della 
sua incarcerazione , del sacco di Roma , e del-
la mutazione dello Stato di Firenze , inovendo- 
lo ancora to sdegno che 	onore, ehe gli 
pareva che it Papa gli avesse fatto di andare ad°  
abboccarsi seco due volte a Bologna , si dimi- 

(t) Dice it Giovio nel 3i. che i sospetti , che aveva 
Cesare del Papa , erano importanti temendo che con 
questo noovo parentado la pace d'Italia non si turhasse, 
sapendo che it. Papa era sdegnato per la sentenza data 
a favore del Duca di Ferrara nella causa di Modona. 
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nuisse , anzi si annichilasse , se andava a tro-
vare per mare ii Re di Francia insino a Niz7  
za ne dissimulava questo dispiacere , e le ca-
gioni , ma in vano , perche net Pontefice era 
fissa 	 anzi ardente Ia cupidity di que• 
sto parentado, movendolo pia presto rambizio-
ne, e rappetito della gloria , ch'essendo in casa 
quasi privata avesse conseguito per ur nipote 
naturale una figliuola naturale di 81 potente Im-
peratore, e ora conseguisse per una nipote sua 
legittima un figliuolo legittimo del Re di Fran-
cia , it che to moveva pia che quello gli era, 
ricOrdato da molti , che con questo parentado 
darcbbe colore di ragione benche non vero , 
ma apparente al Re di Francia di pretendere 
per it figliuolo , e per Ia nuora sopra' to Stato 
di Firenze,. A queste male satisfazioni di Ce-
sare si aggiunse quasi per cumuto che facendo 
instanza che it Papa cteasse tre Cardinali pro-
post) da lui , ottenne con difficolta sola►nente 
l'Arcivescovo di Bari , scusandosi egli con la 
contraddizione del Collegio dei Cardinali : •ne 
mitiga Cesare che it Papa concorresse motto 
prontamente a fare una confederazione segreta 
on lui , nella quale prometteva procedere giu-

ridicamente alle censure , e a tutto quello che 
fosse di ragione contro al Re d' Inghilterra , e 
contro ad Anna Bolena , e si obbligarono di 
non fare nuove confederazioni , e accordi con 
Principi senza consenso l'uno dell'altro . Parti 
alunque Cesare da Bologna it giorno dopo che 
fa stipulat3 la confederazione , gil assai certo 
in se medesimo che anderebbe innanzi it pa- 
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rentado , e l'abboccamento col Re di Francla , 

-e dubbio encore di maggiore congiunzione : e 
imbarcatosi a Genova passe in Ispagna con in-
tenzione assai forma , second() si disse , che se 
si contraeva it parentado col Re , che quello 
della figliuola con Alessandro del Medici non 
ayesse luogo (z) . Peril pochi giorni poi ii Pa-
pa per Roma aceompagnato da due Cardinali 
Franzesi, non turbati niente della nuova con-
federazione , perche it Pontefire come era ec-
cellente nelle simulazioni , e nelle pratiche , 
nelle quail non, fosse soprafratto dal timore , 
aveva dimostrato loro che it conchiudere la le-
ge partoriva la dissoluzione dell'esercito Spa-
gnuolo , it ehe faceva maggiore beoefizio al 
Re di Francia , che non faceva nocumento it 
contraersi la confederazione , massimamente che 
tra le obbligazioni e la osservanza ed esecu-
zioni di esse potevano nascere molte difficolta „ 
e divers; iJnpedimenti Continuaronsi adunque 
tra loro 	pratiche cominciate , e desiderando 
it Re per onorarsene , .e per ambizione pia 
the per altro I'andata sua a Nizza promette-
va per tirarvelo non to ricercare di confedera-
zione , non di tirarlo alla guerra , non di de-
viare did termini della giustizia nella causa del 

(I) Dice it Giovio nel 3r. the it Papa undo a Roma 
per la via di Romagna, e 	it governo di Ancona, 
tolto di mano dei Cittadini, avendo con saldissime ra-
gioni dimostrato ai Cardinali Fraraesi , che la nuova 
legs eon Cesare era la sua ravine, disfacendg r eserci-to, e cacciandolo 

   
  



176 
Re d'Inghilterra , Pion di ricercarlo di nudva 
creazione di Cardinali : e to spigneva anchet a 
questo assai it Re d'Inghilterra , ii quale aver:: 
do occultamente ingravidata la innamorata, aye-
va per celare la infamia , innanzi si pubblicas-
se , contratto con essa it matrimonio. solenne-
mente , e avendone poco poi avuta una figli-
uola l'aveva, in pregiudizio della figliuola rice-
vuta delta prima rnoglie , dichiarata Principessa 
del Regno d'Inghilterra, titolo che hanno quel-
li che sono nella prima causa della successio-
ne Per it che non avendo potuto it Papa dis-
simulare tanto dispregio della Sedia Apostolica, 
n6 negate giustizia a Cesare, aveva con i voti 
del Concistoro dichiarato quel Re essere cadu-
to nelle pene degli attentati ; onde egli desi-
derava it parentado, e l'abboccamento del Papa 
col Re di Francia , sperando che it Re fosse 
mezzo a medicare la causa sua , e che indu-
cendosi it Pontefice a trattare cose nuove , co-
me sperava , contro a Cesare , avesse a deside-
rare di reintegrarlo , e tirarlo nella congiunzio-
ne loco, e quasi per dare Legge alle cose 
lia iostituire un Triumvirato. Conchiusesi final-
mente l'andata non a Nizza , perch e it Duca 
di Savoja per non dispiacere a Cesare , fece 
difficolta di concedere al Pontefice la Rocca , 
ma a Marsilia , cosa motto desiderata dal Re, 
per essergli motto pia onore tirarlo ad abboc-
carsi sect) net suo Regno, ma non molesta an-
che al Pontefice , che desiderava satisfargli pill 
con le dirnostrazioni, e rol cornpiacere alia sua 
ambizione , che con gli effetti . Sforzavasi ii 
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Pontefice di persuadere a .  ciascuno di andare 
a quello abboccamento , principalmente per pra-
ticare la pace , trattare la impresa contro agli 
infedeli , ridurre a buona via it Re d'Inghil- 
terra 	e finalmente solo per gl' interessi Co. 
muni : ma non potendo dissimulare la vera ca- 
gione mantle) , innanzi che andasse (1) egli a 
Nizza , la nipote in su le galee , che ii Re di 
Francia manda col Duca di Albania zio della 
fanciulla a levare lui , le quali poich'ebbero con-
dolt° la fanciulla a Nizza ritornate in Porto 
Pisano levarono it quarto di di Ottobre it Pon-
tefice con molti Cardinali , e con navigazione 
assai felice to condussero in pochi di a Mar-
silia dove poich'ebbe fatto la entrata solenne-
!mote vi entre poi it Re di Francia , che 
prima l'aveva visitato di notte, e alloggiati in 
un medesimo palazzo si fecero dimostrazioni 
grandissime di amore , ed essendo it Re tutto 
intento a guadagnare Panimo suo lo ricerce , 
che facesse venir la nipote a Marsilia , it che 
fatto dal Papa cupidissimamente , che non lo 
ricercava, per mostrare di volere prima trattare 
delle cose comuni , come la fanciulla fu condot-
ta si fece lo sposalizio , e quasi immediate la 
consumazione del matrimonio con allegrezza 
incredibile del Pontefice , it quale negoziando 

(t) Dice it Giovio, che U Papa, imbarcatosi a Pisa, 
passii con allegrezza incredibile in Marsilia dando vo-
oe di volere pacificare it mondo , e far guerra agl In-
fedeli 

• Guicciard. rot. 	 is 
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le cose sue (r) col Re medesimo, 9 con som- 
ma arte gli venne in grandissima confidenza , 
e affezione, ancorche contro a (pleb, che han-
no creduto molti , e che credette Cesare, non 
si stabilisse tra loro capitolazione alcuna : vero 
6 che it Papa se gli dimostr6 sempre propenso 
nel desiderio che si acquistasse lo Stato di Mi-
lano per it Duca di Orliens marito della nipo-
te , cosa motto desiderata dal Re per l'odio , 
e per to sdegno contro a Cesare , ma motto 
pill perche mettendo °diens' in quello Stato 
gli pareva spegnere le cause della contenzione 
tra i figliuoli dopo la morte sua , le quail al-
trimenti era pericolo che non nascessero per 
causa del Dueato di Brettagna , it quale it Re 
l'anno. precedente aveva contro ale conveuzioni 
fatte dal Re Luigi con quci popoli unito alla 
Corona di Francia , indottogli a consentire pia 
con l'autorila regia che con spontanea volon-
la. Ne solo it Re non ottenue da Iui cos'alcu-
na Della causa (2) del Re d'Inghilterra , ma 
per le inurbanit4 usate dai ministri di quel Re, 
e perch6 gli trov6 nella camera del Papa el.c. 
gli protestavatto , e appellavano da lui al Con-
cilio , mostratane indegnazione , disse al Papa , 
che a Iui non larehbe offesa , se proseguisse 

(t) Dice it Giovio net 3t. che it Re e it Papa trat-
tando le cose loro piansero le prig:onie, e le disgrazie 
di ciascuno di torn. 

(2) 'Yee it Bellai che le inurl;anita usate dai mini-
stri d' Inghilterra al Papa movessero a sdegno it Re, e 
che non prego di cos' alcuna it Papa in quella causa. 
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quel th'era di giustizia contro al Re : non of-
fese in cos'alcuna l'animo del Pontefice , eccet-
t o cite per satislare pid ai suoi , che a se me-
desimo ; lo ricerce , che gli creasse-  tre 

cosa motto molesta al Pontefice, non so-
lo per la reclamazione che faceva l'Oratore Ce-
sare° , ma perchA gli pareva cosa di motto 
rnomento , e per la elezione dei futuri Ponte-
fice , e per le inobbedienze che putessero na-
scere in vita sua , e poi aggiugnere tanti Car- 
•dinali alla nazione Franzese, che allora ne ave-
va see: nondimeno per minor male acconsenti 
a questa dimanda ' e oltre a questi cm) un 
fra,tello del Duca di Albania , al quale prima 
l'aveva promesso: per ogni altra cosa re,stati tra 
loro in grandissima fede , e satisfazione, a ayen-
dogli comunicato it Re di Francia molti dei 
suoi consigli , e specialmente it disegno che 
aveva di concitare contro a Cesare alcuni dei 
Principi di Germania , massimamente it Lan- 
gravio di Alsia , e 	Duca di Vertimbergh , i 
quali poi la state seguente (z) si sollevarono , 
poiche furono dimorati a Marsilia circa utt mese 
peril it Pontefice in su le galee medesime , con 
le quail , e con travaglio grande del mare, ar-
rivato a Savona, non confidando ne nelle prov-
visioni delle galee , ne nella perizia degli uo-
mini , che le reggevano , rimandatele indietro 
fu condotto da quelle di Andrea Doria a Ci- 

(,) Questa sollevazione e scritta dal Giovio net 3z. 
dal Bellai net 4. e dal Sario 
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vitavecchia , e ritornato a Roma con grandis-
sima riputazione , e con maravigliosa felicita 
appresso a quegli massimamente the Pavevanci 
veduto prigione in Castel Sant'Angelo , gode 
molto pochi mesi ii favore della fortuna, aven-
do gia Panitno presago di quello che aveva a 
succedere , perche 6 manifesto the quasi incon-
tinence dopo it ritorno di Marsilia , come certo 
della morte imrninente fece fare l'anello, e tutti 
gli abiti consueti ai sommi Tontefici nel sep-
pellirsi ; e ai suoi familiari affermava con l'ani-
mo sedatissimo dovere in breve spazio di tem-
po succedere la sua morte , e nondimeno non 
deponendo per questo i pensieri , e gli studj 
consueti sollecit6 , che per maggiore sienna 
come pareva a lui della sua casa, si fabbrkasse 
una cittadella rnunitissima in Firenze , incerto 
quanto presto avesse a terminare la felicity dei 
nipoti , dei quali inimicissimi runo'delraltro (z) 
Ippolito Cardinale mori non senza sospetto di 
veleno , non finito ancora un anno dalla sua 
morte , e Alessandro l'altro nipote , it quale 
dominava in Firenze , fu con grandissima nota 
d'imprudenza ammazzato in Firenze occulta-
mente di notte da Lorenzo della medesima fa-
miglia dei Medici. Ammale adunque nel prin-
cipio della state di dolori di stomaco , ai quali 

(') Dice ii Giovio nel 3z. che la morte di questo 
Cardinale successe a Itri mentre andava a ritrovar Car-
lo V. per accomodar le cose sue ; e la morte del Duca 
Alessandro successe poco dipoi . 
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atipravvenendo febbre conquassato da quella , e 
da altri accidenti lungamente , .ora pareva quasi 
ridotto al punto .della morte , ora sollevato in 
modo che lava agli altri , ma non a se , Spe-
ranza di salute . La quale infermita pendente, 
it Duca di Vertimbergh colrajuto del Langra-
vio di Alsia , e di altri Principi, e ajutato con 
danari dal Re di Francia ricupere it Ducato di 
Vertimbergh posseduto dal Re dei Romani, e 
temendosi di maggiore incendio convennero col 
Re dei Romani contro alla volonta del Re di 
Francia , it quale aveva sperato che Cesare per 
questo moto s'implicasse in lunga , e difilcile 
guerra , o forse che l'armi vittoriose passassero 
a turbare it Ducato di Milano. Passe) anche in, 
questo tempo Barbarossa diventato ,Bascia , e 
Capitano Generale delrarmata di Solimano al-
racquisto del Reame di Tunisi , ma, net cam-
mino scorse i lidi di Calabria , e passb sopra 
.Gaeta , donde alcuni dei suoi posti in terra sac-
cheggiarono Fondi con tanto timore della Cor-
te , e dei Romani, che si credo. che se fossero 
andati innanzi sarebbe abbandonata quella Cit-
a , non sapendo di questo accidents cos'alcuna 
it Pontefice , it quale finalmente non potendo 
pig resistere alla mfermita si partl it vigesimo 
quinto di Settembre della vita presente, lasciate 
in Castel Sant'Angelo'molte gioje , e nella Ca-
mera Pontificate moltissimi offizi , ma contro 
alla opinione universale quantity piccolissima di 
danari . Pontefice esattato di grado basso con 
ammirabile felicita al Pontificato , ma in quell° 
provata Corinna motto varia , ma se si- pesa 
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Puna e raft; , molto maggiore Ia sinistra, che 
Ia prospera : • perche quale felicity si pub corn-
parare alla infelicity della sua incarcerazione 
all'avere veduto con si grave eccidio it sacco di 
Roma, all'essere stato cagione di tanto ester-
minio della sua Patria ? Morl odioso alla Cor-
te , sospetto ai Principi , e con fama pia pre-
sto grave e odiosa , che piacevole , essendo ri-
putato avaro, di poca fede , e alieno di natura 
da beneficare gli uomini : pert:, benche nel suo 
Pontificato creasse trentuno Cardinali , non ne 
creel alcuno per satisfare di se medesimo , anzi 
sempre quasi necessitato, eccetto it Cardinale 
dei Medici , it quale oppresso allora da peri-
colosa infermita, e in tempo, che morendo la-
sciava i suoi mendichi, e destituti di ogni pre-
sidio , creb piuttosto stirnolato da altri che per 
propria , e spontanea elezione ; e nondimeno 
nelle sue azioni (i) molto grave , 'molto cir-
cospetto , e molto vincitore di se medesimo, e 
di grandissima capacity , se la timidity non gli 
avesse spesso corrolto it giudizio . Morto lui, 
i Cardinali la noun medesima che si serrarono 
nel Conclave elessero tutti concorcli in Sommo 
Pontefice Alessandro della famiglia da Farnese 
di nazione Romano , Cardinale pia antico della 
Corte , conformandosi i you; loro col giudizio, 

(1) H Giovio nel 28. dice, che Papa Clemente ebbe 
a dire , che se it Pontificato si avesse potuto lasciare 
per eredita, avrebbe lasciato al Cardinale Farnese, 
come piit di ogni altro meritevole di tanto grado. 
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e quasi instanza che ne aveva facto Clemente , 
come di persona degna di essere' a tanto gra-, 
do proposto a tuUi gli altri , uomo ornato d► 
lettere , e di apparenza di costumi , e che ave-
va esercitato it Cardinalato con migliore arte 
che non l'aveva acquistato; perche 6 certo che 
it Pontefice Alessandro Sesto aveva-  conceduta 
quella dignita, non a lui , ma a madonna Giu-
lia sua sorella, giovane di forma eccellentissi-
ma : e concorsero i Cardinali pia volentieri a 
eleggerlo , perche essendo gia quasi settuagena-
rio , e riputato di complessione debole , e non 
ben sano , la quale opinione fu ajutata da lui 
con qualche arte , sperarono avesse a essere 
breve it suo Pontificato . Le azioni e opere del 
quale se saranno degne della espettazione con-
ceputa di lui , e della letizia immensa ricevuta 
dal popolo Romano di avere dopo cento tre 
anni , e dopo tredici Pontefici riavuto un Pon-
tefice del sangue Romano ne faranno testimo-
nio quegli the scriveranno le cose succedute in 
Italia dopo la sua assunzione , perche. a veris-
simo , e degno di somma laude quel prover-
bio , che it Magistrato fa manifesto it valore 
di chi l'esercita . 

FINE DELL' ULTIMO VOLUME . 
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