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DOE PAROLE nr PREFAZlONE 

NcJ[e rrequen!i gite intmprcse in Vcrsilia cd 
in LunigiUllU, dUl'antc lo mic anLiUuli dinlOre ł\ 

Viarcggio, mi fu dato di )'ile"nrc la mnncum:a 
di lina pubblicaziollt' moderna che sCl'visse di 

gu idn al villggintore desideroso di COIlOSCCI'f' e 
di apprcz..-.fl.rc - insieme alle incuntcvoli bel 
le7.ze delin natura - i tanti tcsori d' łlJte che 
trovansi, quasi nascosti, tLllchc nei pi lI umili 
pacscll i della contmda. 

E poiche nellc mie esem'sian i ero sol itq lrac
ciaro qualche appu nto <Ii quanto uvcyo vcduf.o 

e di ttggiungerv i qultlche Ilotizia Slol'icn e qUłll 

che osscl'vaziollc personale, pensai che vnglilludo 
qucsto materiale cd I.Impliulldolo eon qUHnta 
di piu intCl'cssnnte ci nal'l'ano gU scrittori della 

rcgione, aVl'c i pot.lIto prcpal'fll'C 1I1l vo[umelto 

che, eon forma fl.\ci le e piaua, I'iescisse I\ell' in 
fcnlo d' in vitnre i Ilumerosi bngnanti delia no

SLm spiaggia tilTCll1l. e lascitll'c qualehc volta 
la vi1a mOllolona degli sŁabilimeuti e di inol
tral'si tra le mncllc vallalc delin Versilia, di sa-

DUE PAROLE DJ PREFAZlONE 

Nelle rrequenli gite intmprcse in Vcrsilia cd 
in LunigiUllU, durante le mie alluullli àimore li 
Viareggio, mi fu dato di )'ile"nrc la mnncum:a 
di lIna pubblicaziollt' moderna che servisse di 
gu ida al villggintore desideroso di conosccl'f' e 
di apprcz..-.fl.rc - insieme alle incuntcvoli bel 
le7.ze delln natura - i tanti tesori d' tllte che 
trovansi, quasi nascosti, anche Ilei più umili 
pacscll i della contmda. 

E poichc nelle mie escursion i ero sol itq trac
ciare qualche appu nto di quanto uvcyo veduto 

e di nggiungervi qualche !loti zia stol'ien e qUl.ll 
che osscl'vaziollc personale, pensai che vngli/ludo 
questo materiale cd I.Impliulldolo con qUHnto 
di più interessante ci narrano gli scrittori della 
regiolle, avre i pot.uto prcpal'fll'C Ull voi umetto 
che, con forma faci le e pialla, l'iescisse I\ell' in 
tenlo d' in vitnl'e i lIumerosi bngnanti della no
Slnt spiaggia tincnll. e lascitll'c qualche volta 
la vi1a monotona degli stabilimeuti e di inol
trarsi tra le mncllc vallate delln Versilia, di sa-
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lire ai cl.lstclli cd alle ca.vc delia cntena apullna 

ove e tanto fOlTom di lavoro o d ' industl'itl, e 
ove ogni bOl'go, sin pure picco lo ed inacccssibile, 
non solo Gi l~ttesta per Illezzo dei auoi mOIlU
ment:i la gn\1ldezza dei passato, ma add itandoci 
la J) r'ospel'itiL dei prese nte ci preullnunzin. 10 non 
lontane conquiste dell ' avveuil'e, 

Di Viareggio - che per ił numero dei auoi fl'c
qucntntol"i e pel' In mcritatn rinomanza dei suo i 
bago i puó cOllside r ilrsi ił centro piu popoloso ed 
importante - si prf!mettollo in questo libro al
CUlli cenni storiei cd una descl"izionc particola, 

reggiatn, 
Delie aHre citta e pOlesi aituati nel territol'io 

com preso fm ił Sel'chio c la Magm , si parła pili 
o meno ditt"usa.mente, seguendo ,'ordil1e Il on 
giA dell' impol'tanza Sl,OI'iCll od nrtislicł1, ma deli n 
loro naf.lu'ule posiziono, 

Chiarito cosl lo scopo cli questo libro e spie, 
gahl la disposizioJlC' delia m/lteritl, non I'csta 

elle Ilffidarci alla benevolenzn cd a ll a col"ł.('sia 

dcl leHora. 
SilL osao un collnbOl'atol'c intell igente e pre 

mu roso, llffinehe si possa coli' aiuto dei sIwi sug
gerimonti, nelle slIccessive ed izioni, pO l' tare a 
questa g llicla qlleUe aggiunte e quellc cOITezioni 
che si convcngollo 1I1lche al piu modcsto lavoro, 

C~::.sAR t: TOłłnlCEI. Ll , 
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lire ai castelli ed alle ca.vc della catena ap uana 
avo è tanto fClTom di lavoro e d ' industl'ia, e 
ove ogni borgo, sia pure picco lo ed inaccessibile, 
non solo Gi l~ttesta per mezzo dci suoi monu
ment:i la gn\1ldezza del passato, ma add itandoci 
la J)1'ospcl'itiL del presente ci preullnunzin. le non 
lontane conquiste de ll ' avveui/'e. 

Di Viareggio - che per il numero dci suoi fl'e
quentntol'i e pel' In mcritatn rinomanza dei sllo i 
bagn i può considernrsi il centro più popoloso ed 
importante - si prf!mettono in questo libro al
cuni cenni storici ed una descl'izione particola
reggiarn. 

Delle altre città e paesi situati nel territol'io 
com preso fra il SOl'chio e la Magl'a, si parla più 
o meno ditfusamente, seguendo ,'ordine non 
gin dell' impol'tanza St.Ol'iCll od nrtisticH, ma dell a 
loro ll t\.f.ltI'ule posizione, 

Chiarito cosi lo scopo di questo libro e spie
gahl lil disposizioJlC' della muteritl, non l'cala 
elle affidarci alla benevolenzn cd a ll a cOltcsia 
del lettore, 

SilL esso un collaboratore intell igente e pre 
mu roso, affinehè si possa coll' aiuto dei slioi sug
gerimenti, nelle successive ed izioni, po rtare a 
questa g uida quelle aggiunte e quelle cOITezioni 
che si convengono anche al più modesto lavoro. 

C~::.sAR t: TOHnICEI.LI , 
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... ............ _ ................ _ ... 

Lito,. " perta "" ui , InoIIi ludenti ... ren" 

• l" u~cr.l!OO~': C".~K" l ,liCII:N." ", 

Viare!J!Jio e sitludo 'l/ eW (I,mpiujl/ sellolw,(t IItO

,'illll eOIll1)1'es(, lm ht foce del Se/'ehio e del (lIUI/C 

Versililf, 11'(' i !Jradi 27" 55' ll i 10llgitIHlille c 
43" li2' di lałiłudillc, La popolaziolle di ll/Uo ił 

ComlUle oscel/de, seco ltdo r uU i/JIo ce lI si melIto, ( t 

17J()(i (jbi/(llIti, 

\l jarcyaio C WI O dei ceu ł,.; }liiI ill/porfal/li dcl 
col/caio di PiełmsmlfH, fa pode delhi l)'/'ovillci(I 
(u l iw:c(, cd e llis/{włc da qllesh, ci/Ut cil"c(/ 24 chi
lom et,,;, 

l ,a, fClTovicl Pis(/-Gcllova c qlłCl/lf direU(ł el/e pCI' 

Ma ssar o:m COll(l ll Ce (t L,u;ca, oltre cOlllode sirmle 
Cl/ITOZZ(jbili, 1'ClldollO Via,'ca[Jio di f(lci/e (ICCe880, 

lal/locl/e e divcnlllo ił lliit preferilo 80ggiol'l1O b(fl· 
tl6a/';o ci' !taUo, 

n clillHI mitissilll o, q/wie si pll iJ trouw'e in 111/(1 

cillti di ";viera , ,'el/de qltesta {Jl'ozios(l citt(,dilla 
'/łlln dolcissima st(fzioilł~ 111 venm/e. 

... ............ _ ................ _ ... 

Litor. " I>erta "" ui , molli ludenti ... ren" 

• l" u~cr.l!OO~': Ù".~K" l ,liCII:N." ", 

Viare!J!Jio è sitludo 'uetr (I,mpiuiusell(llw,(t IU(I 

,'illll cOIll1)1'es(, 1m ht foce del Serchio e del (ìlul/e 
Versilio, 11,(t i !Jradi 27" 55' di 10llgitudine e 

43" li2' di latitudillc, La popoloziol/e di tutto il 
Comltl/e (lsccI/de, seco ndo r ult imo cell si melllo, ( t 

17J()(i (Ibi/(mli, 

\l jarcyaio è 1111 0 dei ceu i,.; }liù imporfal/li del 
col/caio di Pielms(llIfa, fa pade delhl l)'/'OVÙICùl 

(l!: l iw:c(t ed è distcHlie (/(1 q"esh, città, circa 24 chi
lom ct,'i, 

l ,a, fClTovù, Pisa-Gel/ova c quel/o d i ret te, clic PCI

Ma sS(lr OIJ(l comi /Ice (t L,u;ca, oltre cOlllode strade 
CWTozz(lbili, j'endollo Via,'ca[Jio di fu ci/e (lCCe880, 
lalllocllè è divenuto il lliit preferito 80ggior,,0 bolo 
tl6ario cl' ltaUn, 

n clil/Ht milissilll O, q/wle si può lrovw'e iII /11/(1 

città di ";vi!wa, ,'elide qltesta {Jl'ozios(I cittcH/illa 
'I~"n dolcissima stozioile 1'11 venmle. 
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f ,a clwI'lm[JIUł viu l'cygił/.u e {JII(/'I/to mai vlIJ';a/a, 

D/te !/Nl1Idi piucle sł " itl-gono I(t ciUi" CQIIIC ill 111m 

yltid(l1Icln 8ClltlWevc.-cle 111enll'c le col/i lle ch·co· 

stulili "'icopel'le d' oli vi si slacc(OuI dol/li gio!Ja1cł 

ap!IMHl elle si 61'!Je 'Iwesłosu cOI"u ice cli c081 'InU

"a vi!lliQSO {Ju{ulJ'o. 

Le ma!1!JiO/'i indusl l'je dCł Clli la popolaziQllc 
t"(l6 ,ił 8osfcllhlllwI,lo Bono: la tUfvigaziouc fllCI'

cllJ/lile c, 'uda, h, peset!" l' cse,.cizio dcgli slo/Jil i
/liCI/U e tlttto cio che coslitltisce t'indltsh'icj· delie 

ciWi {I'eqncnł(tte dCł ba!/lHlJIli. 

- , -
l ,a cWI/o1J('fI'm viur cygiJl.u è (l"cU/lo mai vlIJ';a/a, 

Due !/Nl1Idi pil/,de sl" itl-gono let ciUli COIIIC ill 111m 

yltid(l1Icln 8ClltlWevc.-cle mentl'c le collùw cil'co· 
staI/ti ·,'icopel'le d'olivi si slacc(OuI dolili giogaù, 
ap!IMH' clic si 61'!Je 'Iutcsl osu cor 'lI icc di così 'ma
,'avi!lliQSO (fu{ull'o. 

Le ma!1!JiO/'iindustl'iI] dc, cui la popolaziQllc 
t,.a6 -il 8osfclI/(IIIwl ,lo sono: la tUfviguziouc fllCI'

cClJltife c, 'vela, ht pescc" l'esercizio degli globili
//iCI/ti e tutto cii) che costituisce t'indltsh'ùi· delle 
città, {l'eqncntote dc, ba!/lUlJIli. 
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CENNl S'l'ORICl 

Scgucndo I' opinionc piil comllll e degli scrillol"i , 
Vial'(~ggio lrne il SlIO nome dali' anticn v ia Emilia 
che IlOi assunse nel medio e\'o la denolll1Jwzionc 
di via n~gi(l , comc silv« J'egin fu delta la macchin 
attorno ai IlOsscllirnenti dei re longobardi, pili tnrdi 
dei l\Iarchesi <li 'I'oRcunn, 

Scl:onllo il Gellovuli, Vinreggio Sc'U'ebbe stato fOl'· 
mato in origi ne <In una colonin <Ii fn miglie pi~lne 

RCa mpnlc ni furore dei Sal'acen i allOl'Cbe quesli 
- dOI}() la Spcdizione dcl eonIe lIi Bonifazio, ge
nel'u le IIi Lodov ico Pio - COl'scro alin I'ivilll:itll 
"pingendosi lino 11 Luni e llluo\'clHlo cOl1ll'O ]liSt!. 

Nul pi ccolo protTIontodo che dnI colle di MOIl
lt'amito si spingeva ve1"SO ił mare esisle\'tl. liliom 
lina for'lezza i cu i avnllzi oggi s i scorgono al di IiI 
Ilella fossn Par'abola c sono delii {otldullletlti delio 
1'ol' I'/lecia, 

}\ tl.orno n (1lIeslo cnslello si s"olsero nel medio 
evn lIlollissimc hłlllaglie, Cof;i Je (lI'onache acC('n· 
na III) ali lin collccnlramellto pr'CSso \'ial'C{o!'gio ,Ii 
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CENNl STORICI 

Seguendo l' opinione più comune degli scriUori , 
Vial'(~ggio trae il suo nome dall' antic.'1 via Emilia 
che IlO; assunse nel medio e\'o la denominazione 
di via j'egùl, comc 8i/va J'egin fu della la macchia 
attorno ai IlOsscllirnenti dei re longobardi, pifl tardi 
dei Marchesi di 'l'oRcana, 

Scl:onllo i l Genov .. li , Viareggio Sc.'1I'ebbe stato fOl'· 
l1Ial,o in origi ne dn una colonia di famiglie pi~ule 

RCa mpnlc III fu l'ore dei Samcen i allOl'Cbè q uesti 
- dor'o la spedizione del conle di Bonifazio, ge
nera le Ili Lodov ico Pio - corsero alla rivinl:itll 
"pingendosi fino 11 Luni e muovendo eonll'O ]liStI. 

Nel piccolo promontodo che dal colle di MOI1-
tl'<\mi to si spingeva veT"SO il lIlare esislenl. allora 
llna fOl'lezza i cui aVllnzi oggi si scorgono al di IiI 
Ilella fosStI. Pambola c sono delli {ondulI/etlli dello 
1'ul' /'/leda , 

}\ Uomo il (1lIeslo caslello si svolsero nel medio 
evo molli ssimc hnUaglie, Cof;i le {wonache acC('n· 
nano a,1 un concentramento pl'CSSO \'ial'C{o!'gio ,Ii 
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rnili7.ie ,I clla RCpllbbliClt pisll nll e com!! i Lucches i 
pUI"e aCtJQrdmulosi eon i Ocnol'esi n"CRsel'O la peg· 
gio (IOW). 

E nel IIG9 IlUo\'nlllclIle i Pisan i venncro aUnc
cali pl'c!'f.'O il ('Hslello di Viareggio il eui bMba
CllllC fu distl'Utt.o dni LlIcehesi. 

:'ola due allIli dopo che i Pisani n"c\'ano .. ieu
pel'lllo e abballulo il forle di \' illl"cł!'gio, 1'I'ulTa 
Mczzolombal'tli sigiwre di Monlrnmito fecc cessionc 
ai ] ,lIcchesi dei tenc/lO nccessa rio e eon l'aiulo dei 
Gcnovcsi rondo lin piccolo caslełło salto la di I'C'/.ionc 
di ~igi81ll0ndo Muscolo. 11<'\ posizionc di queslo 
forLe con lilluu pero ad esscre oggclto di contesa 
tra i due l)Opol i ,"iniIi I}CI' clli i Pi sani IOl'llurono, 
Ilel I L7'i! ud accalllpm~i prcsso In ton'c lli Viareggio 
c tanIo stretto fu I ' assed.io che le milizic geno
vesi COl-SC ad aiular'c quei (Ii LlIcca, non pot.E'rono 
prestare soccorso alcllllo, 

0 01'0 lin conflitto <Issa i aspr'o al'\'clluto ai pl'imi 
d ' ollołJrc di qucU' anllO fu concJuso un a rmi sl izio 
('hl' condusse alla pace I'ra Jc lIue repubbJi che a 
condizione che i Pisani r'esUtllissel'O ai Luechesi 
i casLell i <Ii BOZ1.<1Il0 e Montr'amito, ł/ e pih deSSBl'Q 

//IQ/eaUll alla IOl're lIi \rim'cggio, Da parte lor'o i 
Lucchesi si obhligal'ano a riCOlld ur'!'c nellc cittn 
gli usciti cd fi Ilon danucggi<ll'c I)ili lo st.fIlo pisano, 
Con la le ill'misti:r.io si chiuclc il pl'imo pcriodo delia 
slod n \'ial'cggillll, 

Ali' epoca dcl dOlllinio s l'el'O trOI'iamo che Fede
rigo llarbaI'OS!;ll, 1Il1ol'{:hi' disccsc per la (Iuinli. 
I'olta in łta l ia. (1 174) dccl'ct.ó In (1j"ll'llzionl' rli Via-
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rnili7.ie ,I cita RCpllbbliClt piSll llll e come i Lucches i 

]lul"e aCtlQrdalulosi con i Ocnol'esi nVCRsel'O la peg· 
gio (IOW). 

E nel liGI) IlUo\'nlllclIle i Pisan i vennero aUac
cati pl'C!'fOO il cHstello di Viareggio il cui bMba
Cline fu distl'utt.o dai LlIcehesi. 

:\Ia due allni dopo che i Pisani avevano .. ictI
llel'lllo e abbattuto il fOl'le di \' illl·e~gio. Tl'urTa 
Mczzolombal'tli signore di Monlrnmito fece cessione 
ai ] ,lIcchesi del lene/w necessa rio e con l'aiuto dei 
Genovesi fondò un piccolo castello sotto la di l'C'/.ionc 

di ~igi81ll0ndo Muscolo. L .. 'l posizione di questo 
forle con tinu ù però ad essere oggclto di con tC$1 

trll i dlle l)Opol i ,"inl li I}CI' cui i Pi sani lomarono, 
nel I L7'i! ad accalllpm~i presso In tOl're Ili Viareggio 
c tanto stretto fu l 'assed.io che le milizie gello
vesi cOl-se ad aiulare quei (li Llicca, non pot.E'rono 
prestare soccorso alCllllO, 

Dopo un conflitto assai aspm al'\'clluto ai pl"imi 
d ' ollobrc di qucW anllO fu concluso un armi stizio 
"hl' condusse alla pace fra le due repubbli che a 
condizione che i Pisani l"estitllissem ai Luechesi 
i castell i di BOZ1.<1Il0 e Montr'amito, J/ è piìt deSSB l 'Q 

ilio/edili alla torre di \rim·cuuio. Da parte 101'0 i 
Lucchesi si obbliga l'ano a ricondur'/'e nelle città 
gli usciti ed a Ilon danncggial'e I)iù lo st.fIlo pisano. 
Con ta le ill'mistizio si chiude i l p,'imo periodo della 
slod a \·ial'cggilill. 

Ali' epoca del dOlllinio sl'el'O lro\'iaIl1O c he Fede
rigo llarbamS!;ll, nllOl'{:hi' discese per la (Iuinht 
\'olta in Ita l ia, (1 174) dccl·ct.ò In (lil'Olntzionl' rli Via-
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I'('ggin: la łc fl'wee di vigtllllcnlo stlI"ebllC t; lal o es('
guito se .i Uenovcsi non a n!S-"'cro intel'[ lo",Io i łoro 
buolJi !l lliei presso ]' imperalorc; pHJ liwii ( 11 81) 
Viurcggio e dichiul'ulo di 1>C I'lincn" . ., (leli' impero; 
tl fillalmentf' ( 1 ~2: I ) e COllcesso da Fcdcrigo I [ il cn
stello e tOI'rC IIi Vi lll'cggio;l Pngnno di A:lIdov ino, 
di Lucca in premio dei sen' jgi res i a ll ' imperD. 

Su I!" aulenti ci til deI diploma tli lale ('oncessiOlw 

il n CJlelti non crede di 1)J·onllllzial'~ i. 

Vi:u'cggio i: riconlnlo s iu Im i caslelli ced u1i ai 
Luccbesi dopo la disfalln de lia ) leJoria (12M) (1;11 
disgraziul o conle Ugolino lI cIla GhcrunlcRCll, sin 
11 pro riosito de\lo sllill'Co che nel 1288 vi fece l' in
(eUce Coradino di Sve \"ia a llorchi' rcc,l\'asi li Pis<n 
li chi cderl> uiLlli llel' r'('t'u pcl'are ]' lIsurpato Hegno 
<li Sicilia, 

[I 'l'lIcci in un ' OpCI'iI ItHlnoscritla , l'icol'Claln onche 
duJ GCllova llnclle mcmOl'ic tli s lOl'ia l'illre~gina, ('i 
puda de lIa nuora fol'titlcllzionc di Vinrcggio fa Ua 
da G..1sl!'lIccio nel [3 [4 - dopo che ['chbc I'il oHo 
ni Pi s..1ni - e tO rlW la dominazione lucchese s i 1)1'0-
[ull gassc lino a l [a {łi SCeHa d i Lodo\' ico il Oa n1l'0 
in Halia, allorchil J'ior'dinando i l g'OI'CI'110 degl i stu li 
di 'l'OSCU IlIl l'ontesso l1uovamcntc 11 quci di Pi !<a iI 
[lo:<scsso deI caslcllo e d{'] furIe vi arcggino, 

'I'alc !<lalo di COi;C ehbc I1l1onullcule II !<lLhil'e 
un IlUO \'O scoll\'olgi mclllo nell'ollno l 3{ifI ,!I[OI'C]U" 

[' impcmlor'c Cal'1o I V ('onccd ula ai Ltlcchc~ i In [i 
berU. l'icollfenllUl'a agli stcsH i il I[ominio di lulti 
quoi casl.clli che o/'ano .. lali tolti c ~pcci..1[lIlentc 

Iii l' i e tl'łlsanl..1, Viill'eg~io; MOlr'Olll' c Hotar'io, 
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l'('ggin: la te It'wee di vigtllllcnlo stll"ebhc t; lal o es('
guito se .i Uenovcsi non a n!S-"'cro intel'[ lo",Io i loro 
buolli ll llie i presso]' imperatore; pH! !tu'di (11 81) 
Viareggio è dichiul'ulo di I>c !'!incn:t . ., (Iell' impero; 
tl finalmenlf' ( 1 ~2:I) è concesso da Fcdcri go I [ il cn
stello e tOI're Ili Vi a reggio;l Pngnno di A:lIdov ino , 
di Lucca in premio dei sen' jgi l'es i all ' impero. 

Su l!" autenti ci til del diploma tl i lale ('oncessiOIH' 
il Belletti non crede di 1)J·onllllzial'~ i. 

Vim'cggiù è ricordato s ia 1m i castelli ced uli ai 
Luccbesi dopo la disfalla de lla ) Ieloria (12M) (I; I! 

di sgraziuto conte Ugolino ll ella GhcranlcRcll, s ia 
11 pro l)(Js ito dello sblll'Co che nel 1288 vi fece l' in
fe lice Coradino di Sveda a llorchè rec,l\'asi li Pjs;n 
li chiederl> uiLlli Ilei' r'('t'u pcl'arc ]' usurpato Hegno 
di Sicilia, 

11 'l'lIcci in un ' OpCI'iI ItHllloscr i tla , l'icol'Claln onche 
dal OCllova llllclle IIICIIIOl'ic di slOl'ia l'illre~gina, ('i 
pul'la de lla nuova fol'titlcilzionc di Vinrcggio fa ll a 
da G..1sll'lIccio nel [3[4 - dopo ch e l'ehbe l'il oHo 
ai Pi s..1lli - e tO rlW la domi nazionc lucchese si 1)1'0-
[ull gassc lino alla {li sceHa di Lodo\' ico il Oa n1l'0 
in Ilalia, allorclHì J'iol'dinando i l g'OI'CI'110 degl i stu li 
di ' l'osta llll l'ontesse nuovamcnte 11 quei di Pi !<a il 
[lo:<scsso del castello e d{'] furIe vinreggi llo, 

' l'aie !< lalo di COi;C ebbe 11110nUlleu le Il !<lLhil'e 
un IlU() \'O scoIl\'olgimellto nell'o llJlo 136ft nllol'c]u" 
l ' impcmlore Cal'1o I V ('onccdula ai Ltlccllc~ i In li 
bertù l'iconfenllUl'a agli stcsH i il I[ominio di lulti 
quei casl.elli che erano .. Iali tolti c ~pcci..1[lIlentc 

Ili l'ietl'l.u::am..1, Viill'eg~io; Molmrw e Hotar'io, 
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Sor\'olando ulic "arie vicende che il caslello chile 
1\ su bil'c aUoI'che Francesco Sforza, capił.<mo delie 
mi l ir,ie tiol'culine, ri"o lse Je 111'I11 i rOlllro Niccole, 
Picci nino che a\'c\'o im'uso il lel'I'ilol'i o lucchesc. 
noi ci fermel'emo al 1446 epoca a cui l"isll le ]'ol'i · 
g ine \'cm e p,'oprio delia CiWL I~II inCaUi in qucl
r t11l1l0 che il Senato l ucc he~!e dopo ave!' eon
<lottc 1\ tCl'm ine Je honiflche da Imona pfU'te delia 
campagllU, !lom ino com lll issn l"i 8ei nobili ciUnd ini 
a llu .. copo di procuJ'are di rendert' abitnla qucHa 
JOCillila mudUinHl da cui spera\'llsi mollo I)CI' [a 
pt'osper'ili\ cOllllll erci1.l1e delia regiollc. 

I~ssi rillsci.-ono neJJ' inlcnto offrclHlo a cbiunque 
suddito delia Iłepu hhli ca fos.se venu to a slah ili rsi 
n Viarcp:gio 11'(' <,ol ll'c di ler!"eno pe l' tastruj!'"i 
cal:;e etl orli, 1..0 s lesso Stmato 111'1 rna l~t.O dcll' a OIlO 
seguente lIulol'izzo gli slcs"i co rnrn is"ari di stipu
lare un conlralto I>CI' I' eSctl\'ll'lionc (lej POI'tO, 

Da t[uesl' e poea co mi ncia I' o perli delio sla lo ,Ii 
Luce" a fuvore delin nuo"a ciltudellll nw r illl\, 
Vengono coslruile " je (I' il CCCS:O:O, nuo"i ('(liflej -
come lu 100'I'e che allua lmenle s i "elle - e "ienc 
l)Oslo in Viareggio un commissario, 

11 j>lIcse conhl\'a npl>clla 300 nbitanti , ma le con
fl iziolli dell ' apl)l'Odo 110"C\'l\no essel'e <li"cnulc ub
ba8hul'I.a buonc qUlIndo Ilel seUcmbrc dcl 15401 \ ' j 

s btlrcm'a Ca d o V, In queJl'an no rim peratol't· gilllł~ l ' 

a Vin t'cggio eon 50 ga lel'c e di li s i red) 11 Luccll II 
conferirc col ponlence P1IOlo III 60 lwn vnd uI'go
menU , I.m i (I"uli el'a"i la dcsignazione delia cillil 
di 'I' renl o II selle deI concilio, 
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Sorvolando ulle varie vicende che il castello chilo 
1\ su bil'c allol'c ltò Francesco Sforza, capil<mo delle 
mi l izie tiol'cutine, rivo lse le armi contro Niccolò 
Picci nino che a\'c\'o im'uso il tel'I'ilorio lucchesc. 
noi ci fermeremo al 1446 epoca a cui d sa le l'ori · 
g ine \'cm e p,'o prio della cillil. I~II inCaUi in qucl
l" t11l1l0 che il Senato l ucchcse dopo aveI' COIl
<lotte Il tCl'm ine le honiflche da buona pnt'te della 
campagllU, nom inò commissn l"i 8ei nobili cittad ini 
a llu .. capo di procurare di rendert' abitala quella 
JOCil lilà mudUinHl da cui speravlIsi mollo I)CI' [a 
pt'osper'ilà cOllllli erci1.lle della regione. 

I~ssi rillsci.-ono nell ' inlento offrclHlo ti chiunque 
suddito della Hepu hhli ca fogse venu to il stab ili rsi 
n Viarcp:gio 11'(' col tre di terreno pe r costrui!'vi 
case etl orli, 1..0 stesso ~l1ato 111'1 rna l~t.O dcII' a OIlO 
seguente nutol'izzò gli stessi co mm issari di stipu
lare un contralto I>CI' l' eSctl\'llzionc (Ici POI'tO, 

Da quest' epoca co mi ncia l'opera dello sta lo Ili 
Luce" a fllvore della nuova ciltudellll nlil rill /\, 
Vengono costruile " ie tl'ilCCCS:O:O, nuovi ('(liflci -
come lu torre che attua lmente si vcde - e viene 
l)Oslo in Viarcggio un commissario, 

l! j>acse conhl\'a npl>clla 300 abitanti , ma le con
d iziolli dell ' apl)l'Odo Ilovc"ano essel'e divenute ub
ba8hul'I.a buone quando nel seUcmbl'c del IM I \' i 
s btlrcm'a Cad o V, In quel l'a nno l'im peratort· gillll~ l ' 

a Via reggio con 50 ga lel'e e di li s i rt('ò 11 Luccll Il 

conferire col pontefice Pl!olo III 60I)1'n vnrl nl'go
menU, I.m i (I"uli el'avi la designazione della rilli! 
di 'l' renlo a sede del concilio, 
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L'elenlzione <li \'l<lrcggio II secie (li "icario ar· 
\lenne 8010 nel 1618, come si pub r ilcv;l re dalIa 
seguentc iscdzione coli ocala nel\' an1ico palazzo 
degli Uffizi posto in \'ja regia pZ'csso il mercalo, 
cd ora "ede dell ' Asi lo Hegina i\lu l'ghcriln: 

i\ \ ASSEtlS MM;S~;JUf; D~: AIT,\Cli1'lIl US 

'ł'lm::-'N l us \'lAt: llłXi l At: PIl ,\l';P"cTusQn: 
' 1 \.:~rl'oHIS CONSULTO S~;N.\TU CUDI I N ,\I.I i" 

P OTESTAS Cr" ' Ll CoNIUNCTA EST 

ET V1CA IU At: NO~lIN~; 1' .:11011:-; ,,'1' ,\ 

Hoc L.-\I'mt: 
L t: I'lnUll P.nHl,u: M UN l ' S 

1\1 t;~ IOIH At: 1\\ ,\.lWA \' IT 

A . S. CI:) . XV III 

Viurcggio fu desolatn dalia malaria a ca usa. dei 
padul i cireost1.\nli fino HI 174-0, cpoea in cui furono 
eseguite le ope['c idl'uuliche sugger'itc dal tlIlIlemu
lico Bel"llardino Zendrini. Col sistcll1a delie cale
rnUe (lelI c a porle mobili ° a hilico - poste su W in
gresso del ia ,E'Q88(t Bnrlamac(;a Ilel pOl·lo cnnal e 
<Ii Vi l\l·eggio - lo Zcndrini riu",ci ad impcdire lu 
pl'omiscuilil (lell'aC(llJ11 salSi\ COlI la dolec, 

Bonificala I' aria e facile co mprcndcl'c come la 
spiaggia \' il1l"cggi na comincias>:ie a pl"cndcrc (JucHo 
>:i\' iluppo che IIlcri tava sin pel" la comodiU. delia 
posizione siu pel" le hel lc7.ze delia na l ura, sin Ilrlchc 
pcr la milc"r.H e gentile""a dei suoi nhitunti " 

II eonte Ce~~II"e S<m1i d i LI1("ca autOl"c di pr'C-
gie\"oli cel erudi li lavori ",lorki - in un suo \"0-
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L'elenlzione <li "Iareggio Il sede (li Vicario al'· 
venne 8010 nel 1618, come si può r ilevare dalla 
seguente iSCt'izione collocata nell' anlico palazzo 
degli Uffizi posto in \"ja regia pz'esso il mercato, 
ed ora sede dell ' Asi lo Hegina i\lu l'ghcriln: 

i\ \ ASSEtiS MM;S~;JUf; D~: AIT,\Cli1'lIl US 

'l'lm::-'N lus \'IM: 1lt;IH At: PIl ,\l';P"cTusQn: 
' 1 \.:~rl'oHIS CONSUI.TO S~;N.\TU CUDI I N ,\I.I i" 

P OTESTAS CIV ILl CoNIUNCTA EST 

ET V1CA IU At: NO~lIN~; 1' .:11011:-; ,,'1' ,\ 

Hoc L.-\I'mt: 
L t: r'lnUll P.nHl,u: M UN l 'S 

1\1 t;~ IOIH At: 1\\ ,\ NO" \' IT 

A . S. CI:) . XV III 

Viareggio fu desolatn dalla malaria a ca usa. dei 
padul i cireostnnli fino Hl 174-0, cpoea in cui furono 
eseguite le opere idl'auliche sugger'itc dal tlllllemu
lieo Bemardino Zendrini. Col sistema delle cale
l'nUe (Iell e a porle mobili ° a bilico - poste su ll' in
gresso del la ,E'Q88(t Bnrlamac(;a nel pOI·lo cunale 
di Vi l\l·eggio - lo Zcndrini riusci ad impedire la 
pl'omiscuilil (lell'aC(llJ11 salSi\ COlI la dokc, 

Bonificala l'aria è facile comprendel'c come la 
s piaggia \' il1l"cggi na comincias>:ie a pl"cndcrc quello 
>:i\' iluppo che meri tava sia per la comodi li. della 
posizione s ia IlCl" le hellc7.ze de lla na lura , sin anche 
pcr la milC"".H e gentile""a dci suoi nhitunti " 

Il conte Ce~~II"e S<mli di LI1("ca autore di pr'C-
gie\"oli cci erudi li lavori slorid - in un suo \"0-
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lUOJeUo ( I) IHl bblicnlo akuni nIlIIi or 80110, fil uno 
studi o delIe b 'adiziOl1i c dei coslulll i in quel pc· 
r'jodo in ('ui, spooiallll entc lwi III slagionc di Qlln
I'esimn, Vilu'eggio lIil'oolo iI soggiol'llo preferilo 
«ei signori Inccl lesi, 

n 1:e.mpo era impit'gnto in 1>1.1 1'1 ile di piace rc e in 
Helo ricamb10 <li vi sile co i I'illcggianli delIe col
l ine PQPQlatc dl C(/86 e dł' ouvel i e di genIe nllegrll. 
'1'1'<\ le "arie disl razion i (Jolll e i:J I'acilc immuginill'c 
primcggial'tI il gioco, e q uel \'iziaccio dei signol'i 
- IHlITa iI Sardi - a\'e\'u prcso prolKw!.i oui gl'a
vi ssim e, lal che pili di lina \'olla irr scglli lo od im
port.unli rh'clazioni dcl J\lagisll'alo de' Begl'elHI'i, 
gli anziani do\'cUcl'o inle l'l'cnil'e n rn' nUl'e t on i 
loro prol'vedimcnti gli abus i dcJ Bil'ibisso, 

SnUli line deI 700 la buff'1'I1 ri \'oluzional'ia ebbe 
la sua riper'cuss ionc anche nel piccolo slato <l i 
Lucca ehe pussa $Olto ił clominio <Ii EIi~a I);lcioc
chi , sOI'cl la tli Nupolcone l, 

Nci Iwcvi anni dcl Pl'incipato Viil l'eggio ripl'ef'c 
r allti ca cOll s llclltdine Iii Itrogo cli \ · jlleggiaŁ u l'Il; ma 
solo in pa l' Łe, Ill.lI'clle IlUona pud e tleli' ;u';stoCl'lIzill 
jlt'Cse lu slmua liei Bagni IIi Lucca, de~id cnrlldo 

di segui l'C 111 moda delia COI'II! , ailonI mollo pro
I)en:!!" \'erso qUCSIi.l !UlOWI sl llzione esU\':L 

II Massei in 111111 Bun nola nllll $torif/ Ciui/6 (Ii 

Lucca di. alcune nolizie intCl'cssullli I'ifel'elllesi alla 
\'illa faUn C'osll'lli l'c presso Vial'eFatio (';I'f'lI nel ISlI{) 
da I-'uolina Borghese sOl'clla <Ii Eli,." Baciol'c h i. 

(I) C. Sn,,,, _ nar~/jJ~ dllll~,m ,, / I~~!I, LUC" A. Tit., O i"ni, lEff.\, 
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lumeUo ( I) IHlbblicnlo alcuni nl1l1i or 80110, fil uno 
studio delle b 'adiziOl1i c dei coslumi in quel pc· 
r'jO{lo in ('ui, specialmente 111'1111 stagione di Qlln
l'esima, Vilu'cggio di\'cntò il soggiol'llo preferito 
dei signori tncclrcsi , 

n 1:e.mpo era impit'gnto ili 1>1.1 1'1 ile di piacere e in 
lielo rica mb10 di vi site co i villeggianti delle col
line popolate di case e f/t' oliveli e di gente nllegrll. 
'1'1'<\ le l'arie distrazion i come ò l'acile immaginarc 
primeggial'a il gioco, e q uel \'iziaccio dci signori 
- IHlITa il Sardi - a\'e\'u prcso PI'OIKw!.ioni gl'a
vissim e, lalchè pitl di IIna \'011.1.1 iII seglli to od illl
por t.unli rh'elazioni del J\lagislmlo dc' Begl'elHI'i , 
gli anziani do\'cUcro inlCI'\'eni!'e n rn'nUl'e tOri i 
loro provved imenti gli abusi del Bil'ibisso, 

Sullil fine del 700 III buff'l'I! ri voluz iOlllll'Ìa ebbe 
la sua ripe r'cussionc anche nel piccolo stato d i 
Lucca che pussò $Otto il clominio di EIi~a I);rcioc
chi, sol'cl la d i Nupolcone l, 

Nei I\t'cvi anni del Principato Viil l'eggio ripl'ef'c 
r 1\l1ticn cOllsllcllldine fii luogo di \·jlleggiatul'lr; ma 
solo in pa l'le, IlIJ l'cllè buona purle ucW ;u';stoCl'lIzill 
jll'Cse la s imUli dei Bagni fii Lucca, de~idcnrlldo 

di segui l'C 111 moda della COI'II!, 111101'11 mollo pro
l)en:3" ,'erso q ucsti.l nuoVi! s tazione esli \'1L 

II Massei in 11111\ Sltn nola alla Storif/ Ciuile (li 

.Lucca di. a lcune nulizie inlcrcSSUllli l'ifel'ellt esi alla 

villa fatla C'osll'llirc presso ViareFatio ('il'('a nel ISlI{) 
da I-'aolina Borghese so rella di El j,'a Buciol'c lti. 

(I) C. Su,,,, _ nar~/jJ~ dllll~,m,,/ I~~!I, LUCI'A. Til" Oi"Hli, lEff.\, 
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A questa villa "enne la pl'ineipcssa eon la lIlildre 
llIilt'chesa Letizia nel 18 15, ar'rivando dali ' Elba 
men trc Na rl()lconc n' cra p:u'tito a\'"iandos i ill1n 
Provenza, Dopo essct'c s lmr-cnle a Li\'orllo lc (Iue 
Pl'inci\>csse si reeero condUlTC II Villrcggio SOI)J';( la 
barca di certo I~orlun:lto, vigilatc IlCl'O dal govcrno 
luechese in lin t-.el'iodo comtJ quetlo in cui la ca
dula di Napoleone cd il IlUO\'O asscllo delie cose 
tcnc"a in sospcHoso aUcggiamelllo tutti i pic
coli sttlti, 

DelIa Illinuscola milizill, che a\'evn ~tmJ:I .. 'l a Vill
rcggio solto iI gO\'cmo dei Baciocchi fa menzione 
lo slesso Sard i eon par'oła elegante cd aI'guta. 

Un eCl'l.o Ippolilo Zibibbi col Wolo cli aiulanlc 
gO\'cr'JHI\'il il 1) 1'C~idio c, "ero hurbom bc ncfico , sa
I)(!\'a tUflerc la disciplillil Tleli" escrcito eon flere 1'0-

manzine e eon somminisll'llzioni d' ilcq uavite . 

.. Ai \O dicc mbl'c dcl 1813 - narTa lo s lesso 
SCI'itlore - la squaclm nn"alc degli Anglo-siculi 
vclcggillllle suI Illcdilc l'J'aneo ni (hlllni di Napoleone 
eOlllll.'lr"c nelle atqne di Viar'cggio sollo il conHlndo 
cli Lo rd Bentiek. 1\ Zibibbi la salutu eon un col rIo 

di cnnnone e chi die fuoeo all ' unna fu il cnnno
nie l'O Oomenico .\Iaffei (eonoi!ciulo moll ' anni sono 
sotto ił nomi gnolo di l l ll/jJol/etlll , cOllle impresario 
<Ii (IUel I>rimo stabililllento pcr tlomi ni dle prese 
il nomc di CO/Ol/lua), ed cm una e05<\ mollo Hmetltl 
l ' ol'goglio militare eon ił quale ił veccb io A/Il I){)I
Iclla pal'in"lI delia Stln calIIlonata t]uas i dn fur· \ 'e

n i rc allu rnelllc r ar'chibugiata di BCII\'Cll\rlo Cel
l ini. Innoellu ('orne 11Ii che J"a\Tp\'u sl.cdila, (IUc ll a 
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A questa villa vcnne la principessa con la lIladre 
marchesa Letizia nel 1815, ar'rivando dall ' Elba 
men tre Nal)()leone n' cra p:u'tito avviandosi nlla 
Provenza, Dopo essere sbar-cnte a Li\'Ol'no lc (Iue 
Pl'inci\>csse s i fecero confluITe Il Viareggio SOI)I';( la 

barca di certo I~orlun:lto, vigilate IlCl'Ò dal governo 
lucchese in un llel'iodo come quello in cui la ca
dula di Napolcone ed il IlUO\'O asscllo delle cose 
teneva in sospcUoso atteggiamento tutti i pic
coli s1< .. l i, 

Della minuscola milizill, che a\'evn ~tan:l .. 'l a Via
reggio sotlo il gO\'erno dei Baciocchi fa mem';ione 
lo stesso Sardi con par'ola elcgante cd aI'guta, 

Un cer'!,o Ippolilo Zibibbi col tilolo di aiutante 
go\'er'IHJVil il 1)1'C~idio C, vcro burbel'O benefico, sa-
1)C\'a ltmcre la disciplina ncll' esercito con flere ra
manzine e con sommi nisll'llzioni d' ilcquavite . 

.. Ai \O dice mbre del 1813 - natTa lo s tesso 
SCI'itlore - la squaclm navale degli Anglo-siculi 
vcleggillllle sul rncdilc l'J'aneo Ili danni di Napoleone 
COllll}''lr"c nelle acque di Viar'eggio solto il comtlndo 
di 1.0 l"d Bentick. 1\ Zibibbi la salutò con un col l>O 
di cnn none e chi diè fuoco all ' 1I1'IIIa fu il Ct\llllO
niel'O Domenico .\Iaffeì (conoi!ciuto molt' anni sono 
sotto il nomi gnolo di 11ll/jJol/etlll , come impresario 
di (lUci I>rimo stabilimento pcr uomi ni dre prese 
il nomc di COIOIIlUO), ed cm una COSi\ mollo amenn 
1'orgoglio militare con il quale il veccb io A/Il I>oI
Iella pal'illvlI della SUII cannonata t]lIll s i dn fur· \ 'C

!l ire alla rnelltc r ar'chibugiata di Ben\'emrlo Ccl
lini, Innocua ('orne lui che l"avP\'u s l.cdila, (IUclla 
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ralta cm cadulll Ilel murc, e il peggio fu che le 
na d stmnicl'c vi {tellem LIna l'isposln lanlo clo
<Iuenl e dn persLladere ił Zibibbi u rarln fl.IUCSSU pr ima 

di cOl1linciul'c . f; non sollnlllo egli cessO dal fuoto 
mn, \'c<lendo che le imbarcazioni nemiche pt'olt' lIe 
pCI' qualf;iu8i c \renlo dalie ar'liglicr'ie deli e na vi, ei 
disl)()ne"nno ad cITeU ull rc lo 8b1ll'co, fe SlIonat'c a 
raccolla c, pel' la via di ,\(ollll";Jmilo giu nse fi gran 
passi al Monte di Quicsa: e cpli" i il\'Clld o llolLzill 
che il I1cmico balleva la Illcdcsimu sb'adn, Seno-
fanle \' l\lico le 1ll00l h l gUC dei OmluCai; c (Ii sccse 
nell' A I' l1Ien ia, prcsao iI tl li me 'rei bon (\'ol<: \'o d i re 
pl't'SSO il ScI1.: hio, le fatiche degli cl'o i i'i raS!$OlTIi
gliano) o"e Ilon ll'o\',) le I"i \'c selvaggie e bal'ilal'i 
c<I"aliCI' j fl i 'l' il'iha80, 111 ;:1 il Ponl.(' San Pietra c iI 
fumo;;;o stl'ildonc che lo condusse al sicu l'o fm [e 
mura di Luccn, L' (' [) isad io tli l[uclla rapida incur· 
s ione degli ing lesi gu idato dali ' ita lia no (~Itincl[i , 

c lI'o ppo noto slol'icumcnle lX'rthe 0(;<:01'1'11 Sl}(!ndel' 
pal"Ole II l'icol'(ll1l'lo, A Viarcggio sc ne COIlSCl'\'tI unII 

lllcmoria eon fuStI , Po la I'itimta dcl Zib ibbi col \'0[· 
gcre degli anni e paSSilla in pr'o\'cl'bio talchu lla r
lallllo d' a lCIIno che (Ii fronte al Jlcl'icolo Be I ' e, 
comc SlIol di/'si s\' ignala, son sol iti lli dirc: 1/(1 

(olfo cOllie U i:-ibib!Ji, 
Menlre ił non troppo Ilrode comHndnntc "enil'il 

cond1llHlaLo dal (;ollsiglio lI i g ll C.-ril a l rH I'CCrC p CI'

pe luo. il ~' g iugllo Iii tlUell'unno nUOl'lunen tc com· 
pa ri l"llllO tlelle lI('(lue vitll"cgginclc nav i lI i Lord 
Bcn tick . Emallm.ngol"el"llalol.cmi li la l.e. col grudo 
tli Il'nenle ('o loll llello (;iusl"r('llo Cenami: le arii· 
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ralla cm cadutu ilei mure, e il peggio fu clic le 
na d stmnicl'c vi {!cttcr-o L1na l'isposln tanto cIo
<Iuenle dn persL tadere il Zibibbi u farln fl.IUCSSU pr ima 

di cominciare . f; non soltanto egli cessò dal fuoco 
ma, \'c<lendo che le imbarcazioni nemiche pl'olt' lIe 
l'CI' qu alf;iu8i c\renlo dalle ar'liglicr'ie dell e na vi, s i 
disr,one"nno ad effett ua re lo sbarco, fè suonar'c a 
raccolta c, pei' la via di ,\(ollll";Jmilo giu nse n gran 
passi al Monte di Quicsa: e (pli" i ,n'endo llolLzill 
che il nemico batteva la medesima slI'adn, Seno-
fanle valicò le 1ll00l b l gUC dci Oll'(lucas c (Ii sccse 
nel!' A l' l1Ien iII, prcsao il tì li mc 'l'cl bOIl (volevo d i l'C 
pl't'SSO il ScI1.: hio, le fatiche degli cl'o i iOi rassomi
gliano) ove Ilon t"O\'i) le ri ve selvaggie e bal'ilal'i 
c<lvaliCI' j d i ' l' il'iba80, m;:1 i l Ponl.(' San Pietro c il 
fumoso stl'ildonc chc lo condusse al sicu l'o fm le 
mura di Luccn, L' (' l) isod io di l[uella rapida incur· 
sione degli ing lesi gu idato dall ' ita lia no (~Itinelli , 

il Iro ppo noto slol'icumcnle lX'rthè 0<:<:01'1'11 Sl}(!nder 
pamlc Il l' i<:ol'(ll1l'lo, A Viareggio se ne conscntl unII 

mc moria con fuSti , p. la l'itil"uta del Zib ibbi col \'0[· 
gcre degli anni è paSSilia in pr'overbio talchè Ila l'
lalllio d'a lcuno che (Ii fronte ili pcricolo se l'è, 
come slIol dirs i s\' ignata, son sol iti lti dire: I/a 

(olfo come U i:-ibib!Ji, 
Mentre il non troppo prode comanda nte "eni\'il 

conda nnalo dal consiglio d i g ll Cl"I'il a l ('a l'ccrc p CI'

petuo. il ~' giugno Ili tlUell'nnno nUO\'lllnen lc com· 
pari \"ll no nelle lI('(lue vi tll"cgginelc nav i di LOl'd 
Bcn tick . Em allora gorel"llalol'c mililal'e, col gl'lHlo 
di Il'nenl e ('o louucllo fliust"r('llo Cenami: 1(> adi· 
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g li eric clcl for'lc seppcr"O ([ucIO la vo lla r ' i"'l)()rrdcl't~ ah· 
ba"lamm onól'c\'olmenle al fuoco dcl Jll'lllico per'ch t", 
sin stalo pCI' pl'lltlenzll o pCI' non CUI'llIlZa, la Ilolla 
in glt.>sc non cll'clluo alcllno shal'co, 

Cacciata Elisa Oaciocchi dall'eserciló di Giovac
chino ~h l rat - ol'lllui di vcnulo ullenlo deU' Ali
;:.!r'in - iI generale Sla l'hembel'g, n:ggente di Lucca 
in 1l0llle deI govcrno lIusll'iaco, toglic"ll il Zibihbi 
dal cu rce!'e e lo Iluuula "a n Viul'eggio al IlOSlo cld 
Cenami, pt'omosso eQmandllnle d' 1II'mi II !\lassa , 
( t ~ lIgoslo 1813), 

Due anni dopo, in confoJ'luitit dei {nl llalQ (li 
ViC-I/IHt (9 g iugno 1815) Mar'ia Luisa di Rorhonc 
ex-regina d ' ElI'III' ia, insicme all ' infante Carlo, s u
henlm"lI Ilel dominio lucche8e che acquistavtI il 
litola (li ducalo, La nuo\'tt sO\'l'una facevlI iI so
lenne ingl'csso nei nuo"i stnU lo cui :-;OI'l i flo\'o"ano 
OlSsel' t'cgolato da uno ;:. la lulo 8ill1ilo 11 qucllo oni i
nalo nel 1805 da Napolcolll', In for-t.a dell' arl1-
colo I(f'.! dt'l l/'aUitto lli Viellnu era poi st<l bililo 
dw quando i l (lucHto tli Lucca fQ8se I'imaslo 1'11-
canle IW/' mOI'te o pc /' alim destinazionc tle1l' c,x
ill1pel'all'ice di Fr'ancia, snrcl.lbe st.ulo inoor]lonrto 
col granducalo delhI '1'osca nu, 

SaUo il gO\'CI'1l 0 di Marin Lu iS<l riar'cggio ebhc 
lin nolc\'olc incl'cmcnto, E~sa infaUi 0111in1l1'1I I'csen
\'azione delia Darscna, faeo\'il cOllccdcl'C gl'uluiłll 

menIe dei lel'l'cni l}(ll' la cosll'uzionc tli llUOI'C CHse, 
pl"O\'\'cde\'<I HII' ol'dillnmclIlo arnminislmU,'O e gill
di zilll'io,orga ni zza\'a il scrl'izio (Ii sa nilil jlllhblietl , 
alwi \'a ulla scuola pel' l'isll'llzione dei ligIi de i po-
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glieric elcI for'le seppcro ([uelòla volla r ' i"'l)()rrdcl't~ ah· 
ba"lamm onOrevolmenle al fuoco del Jll'mico pcr'c ht'> , 
sia sta to I)CI' pl'lltlellzll o ])CI' non cur'llllZa , la Ilolla 
inglese non e/l'cULLò al&Ilno sharco, 

Cacciata Elisa Baciocchi dall'esercito d i Giovac
chino Murat - ormai di venulo allealo dell ' Ali
;:.!r'in - il generale Slarhembel'g, reggente di Lucca 
in nom e del govcrno lIusll'iaco, toglieva il Zibihbi 
dal Cluccl'e e lo Iluuula va ti Viareggio al IlOsto eld 
Cenllmi, pl'omosso comandallte d'armi Il Massa, 
( t ~ agoslo 1813), 

Due anni dopo, in con foJ'lu itit del {nrUalQ (li 
ViC-I/IHt (9 giugno 1815) Mal'ia Luisa di Rorhonc 
ex-regina d ' Etl'lI l'ia, insieme all' infante Carlo, su
hentrava nel dominio lucchese che acquistava il 
t i tolo (li ducato, La nuovu SO\'l'1Ina facevn il so
lenne ingresso nei nuovi sta ti le cui :-;ol'l i flOl'cvano 
OlSsel' l'egolate da UIlO ;:. talulo similc 11 quello onli
nalo nel 1805 da Napoicolll', In fOI-t.a dell' al'li
colo \(f'.! dt'l l/'aUid.o lli Viennu era poi st<lbililo 
dll\ quando il (lueHlo ,Ii Lucca fQ8se l'i maslo \'11-
caule IleI' mOI'tc o pc/' allra destinazione dciI' C,X
ill1pel'1l1 l'ice di Fr'ancia, snrc l.lbe slnlo inool']lomto 
col granducato dclill Toscana, 

Sollo il gO\'CI'1l0 di Maria LuiS<l riar'eggio ebhe 
un notevole incremento, E~sa infatti 0111in1ll'n l'csea
\'azionc della Darsena, faeeva concedel'C graluitn
menle dei lel'l'eni l)Cr la costl'uzione di nuol'e elise, 
pl'Ov\'edev<l HII' ordiunmclIto arnminislmth'o e giu
dizilll'iO, organizzava il scrdzio (Ii snnilil jluhblietl , 
alwi \'a una scuola I}CI' l' ist/'uzi one dci figli de l po-
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1'010 e~1 <:le\'1I\'a 1'111llil:o borgo 1I1ariUimo al gra do 
cli ciW .. 

1\ [7 agost.o dei 1820 un !il us lo il vveni lllcnlo 
a[lielova lo stalo luccheSe, Nella cuppella delia \' il[a 

l-ca le di 'I'orino r infanle Cndo Lo<lo\' ico d1lv1l pe,' 
procura ranell o nuzia[tH) Maria 'I'eresa ~'erdinunda , 

seconda liglia di Villol"io E:ma nuele I e di Maria 
Teresa d' Austria, 

A Viareggio spelluvA. accogliere la novella pl'in
cipessa che, IIccompagnala dal padrc, Sł.u'ebbc li 
sbarcaln per recarsi allu nllOVU dim om, ma iI 
mal'O burmscoso rece rit.1\nlllre I' imbarco e co
st.I'i nse le lla vi sanIe Ił l'ifugillrsi a POrto Vellere, 

l.JIl sposa fu coslreUa a recnrsi a Viareggio pet' 
lu via d i tel'l'a; 11I1I1lvia lale incidenle non itlllledi 
che le resle fossero quanto mui ll'i onfali cd illlflO
tlen U, 

Sotlo Carlo Lodovico Viareggiu Ilon ehbc a do
lersi, ma 11011 tanio 11 co mpren dere come ił Iwin
Cil)O Ilutrisse lIluggiol'i ~illl jlatic per i Baglli (Ii 
Lucca , ove ebbe il lorLo di famc un centro ,Ii g io
chi d' 1Izz1l1'{Io, 

I f,lUi dcl 184-7 S0l10 LI'oPPo reconli perchc oc
eon'a parlal'tlc minulmncnl.e in (IUeslo riaS8unlo 
slorico, DOJlo che ai primi di seltem bre ebl)O l il

~cialo a l Cons iglio di Stat.o la dil'czione dcgli alTuri 
costi tllendolo come reggellza go\'el'llat i \'u , Ca rlo 
Lotlovico se ne parlivII per i\I()(lena e pi u llosto che 
pi eg1wsi alla cosl.ituzione ccdevu innutlzi tempo la 
sov ranila di L lICCil, 
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1'010 e~1 ele\'a\'a 1'111llil:o borgo marittimo al gra do 
di ciW .. 

1\ [7 agost.o del 1820 un !il uslo a vveni mento 
a[lielova lo stato luccheSe, Nella cuppella della \' il[a 

l-ca le di 'l'orino r infante Cndo Lo<lo\' ico davll pel' 
procura ranell o nuzia[tH) Maria 'l'ere&1 ~'erdinanda , 

seconda figlia di Vittorio E:ma nuele I e di Maria 
Teresa d'Austria. 

A Viareggio spellavlI accogliere la novella prin
cipessa che, accompagnala dal padre, su]'ebbe lì 
sbarcata per recarsi allo nuovo dim ora, ma il 
mal'O burl"llSCOSO fece rit.1\nlare l'imbarco e co
st.]·i nse le !la Vi sarde Il ]'ifugillrsi ti POrto Venereo 

l.>Il sposa fu costretta il recarsi a Viareggio per 
la via d i lc]']'a; tullllvia tale incidente non itll iledi 
che le feste fossero quanto mni ll'i onfali cd impo
nen ti , 

Sotlo Carlo Lodovico Viareggiu non ehbe a do
lersi, ma nOli tardò 11 co mprendere come il l)I'in
Cil)O nutrisse muggiol'i ~irn jlatic per i Bagni fii 
Lucca , ove ebbe il torLo di fame un centro ,Ii g io
chi d'azzardo, 

I f,lIti del 184-7 sono t]·oppo recenti percile oc
con'a parlal'llc minut.mncnl.e in (IUeslo riaS8unio 
st.orico. Do po che ai primi di settem bre ebl)O lil
~cialo a l Cons iglio di Stat.o la dil'czione degli alTari 
costi tuendolo come reggenza go\'el'llat i \'u , Ca rlo 
Lotlovico se ne partiva per Modena e piullosto che 
pi egarsi alla costituzione ccdeva innutlzi tempo la 
sov ranità di Lucca, 
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Cosi Vhu'cggio, (lUale parte dcl ducato hLcchesc, 
I'Cn ll'H Incorpo mlo 001 granduclllo d i Tosca na a[

[om gOl'cm alo da Lco[}()[do r l , Ne[ lSln il Gra n
d ucH, (li rilornd da Gucla , Sb,II'CHI'1I 11 Vial'egglo 
e WIJ s i I.rattencl'a per' l.ulta la glornala I) rl llla d l 
lin rltol'LlO in Fil'ell'l.c, Dieci aLl n; dopo, median Ie 
II plebiscito, t.utla la Toscalla !:'i univa a lla ~ ! OIllU'

chia coslitllziol1ale dcl ne Vitlorio 1~lIln n ue[e, 
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Cosi Vhu'cggio, (IUale parte del ducato hLcchesc, 
vcn il'H incorpo ralo 001 granducalo d i Toscana a[
[om gOl'crnato da Lco[}()[do r l , Ne[ lSin il Gra n
d ucH, (li ritorno da Gucla , Sb,II'CHI'1I 11 Vial'eggio 
e {jlli si tratteneva per' tutta la giornala I) ri llla d i 
lin ritorno in Firenze, Dicci aLl ni dopo, median te 
il plebiscito, t.utta la Toscana !:'i univa a lla ~ ! onar

chia costituzionale del ne Vitlorio 1~lIln n ue[e, 





IN GIIlO PER VI ,UmGGIO 

Il PQ ,.,.tQ. 

Sus. orlgme e suo sviluppo. - La eosll'uzione 
dcl podo di Viarcgg io l'isale a li' alino 1467, anno 
in clIi la rCI)ubbli ca lucchcse U\'cva ]l!'oHcduto 
COli la dis l."ibuzione gmluil;: (Ii tcn cno arender 
po polaL.'\ queJla spiagg ia. A qucslo pl'Oposito vien 
cHato dal Ocnova li il tmttato COllCluso eon un cel'\o 

t.iol1ollo. 

&lmbrll pero che le condizioni di queslo ]wl'lo 
non rossero molto huone perche h'ovialllo che nel 
24 luglio dcl lń34 , su i parcrc deJl' inlendenle ge
novcse che era slnlo incaricalo delia so l'veglianza 
dpi lavol'i e degli ingcgneri Pietw Prcte delia Lena 
e rincenzo Civitali, fu deciso dalio stcsso 80\'cI'Il0 
JHcchcse tli porre del ie palelitte U!' lllttLe dal ponte 
di Pisa lino al chiaro delio aewlC. 

[)opo lali lavo l'i lu Focc pole tlivenire pilI facil
mcntu nllvigabi le, llltla\'ia non tanlb molto II ma
nifeslnrsi la neccssilil tli nuo\'c geltllte a pt·ose
guimeuto {lei 1\1010. 

,. 

IN GlilO PER VI ,UmGGIO 

Il PQ ,.,.tQ. 

Sua. orlgme e suo sviluppo. - La eosll'uzione 
dci po rto di Viaregg io risale a ll' all110 1467, anno 
in cui la rCI)ubbli ca lucchcse U\'cva ]l!'oHcduto 
COli la dis l."ibuzione gmluil;: (li tcn cno a render 
po polaL.'\ quella spiagg ia. A questo proposito vicn 
citato dal Genova li il tmttuto concluso con un CCI'\O 

t.iol1ollo. 
Sembra però che le condizioni di questo ])Ol'lo 

non rossero molto huone perchè h'oviamo che nel 
24 luglio dci l534, su l parere dell' intendente ge
novese che era stalo incaricalo della so rveglianza 
df'i lavori e degli ingegneri Pictl'O Prete della Lena 
e rincenzo Civitali, fu deciso dallo stesso governo 
JHcchcse di porre del le palelitte m'ma Le dal ponte 
di Pisa fino al chiaro dello aC(!lIC. 

Dopo tali lavo l'i la Foce potè divenire pii. facil
mcntu navigabi le, llltlada non tardò mollo i l ma
nifeslnrsi la necessità di nuove gettale a pt·ose
guimeuto {lei 1\1010. 

,. 
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Qucsl' opera cRldeggiata dni Ba l"toltlm rnci c lJbe 
ił s uo oompill1ellto solo ne l 17 ugoslo dcl WIł, 
tli eci ann i <Iopo chc lin (lecl'elo dcl gO\'CnlO di 
(I lici tempo arcva contesso la facollil tli poterc li
bcralllcntt' s l>inCllre il Viilrcggio e H!ntlervi ogni 
SOl' la cli merc<Ilw,ia. 

L' uflic io delia f'oce s labilitolli lino tlal ID·lU chl )U 
l}(li, eon dcerelo dcl % febbraio 1670, la sov rinten
dem'.a sui Invol'i deJ cnnalc VCI'80 il mare c gl i fu 
a~"'Cgnalo lina somlUa illlllua I'CI' i ru iglionullcll li. 

Ncl 177S il molo ru prolungulo lluO\'lll1lcnte me
diante una gcl.lata· <Ii scogli che SCI'\'i tli busc 
nll'ultuale rei'idelli~a dell ' ufllcio dcl comalHlo dei 
porto. 

SoUo ił go\'cl'llo di Maria l.ui8<.\, dllches~ tli 
Lucea - come abbiamo altt'Ove ucccllnalo - \ ' C

oi\'(1 s labilito eon decl'elo dcl g otlobrc tSIO Iii 
coslruzione tli lIoa D(ll"iJctln per Ic 1l1l\' j le qllali si 
lrova\'1Ino a disagio neJ scno naturale dclla Buda· 
Illaccn (fig. I). Quella prineipcssH, tome !lotu iI 
8a l'di, ilVCVll gramie (lJ'edilczione I)CI' I'uniea eiUiI 
mariltimll dcl SIIO ducilto, lalllo che lenc"" nelle 
aeque di Viarcggio dlle na\' i al'lnatc (UlUl uo1eU(, 
cd lin bO/Jc) da Je i chialllllte COli lin certo spiJ'ilo 
cI' llmhizione la sila lIUII''i1W do gl/elTfI. 

L 'a.ttua.le problema. portua.rio. - I la"ol'i di 
IJaI"Ziale adallamento futli in qnesU lIltimi tempi 
fil porlo (U Viul"eggio hanno poslo scrnpr'c pili in 
c"idcnza ]' urgcnle necessitil di IJl'on'edere in modo 
compłelo e rlefin iti\'o ni bisogJli di qnesto ccntl'O 
mel'Callti le, fino ad oggi l>arulizzato nel SIIO 8\,j· 
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Qucst' opera cRldeggiata dnl Ba l"toltlmrnci ebbe 
il suo oompill1ento solo nel 17 agosto del Wl! , 
di eci anni dopo chc \111 <tecl'elo del gO\'CnlO di 
(I ile i tempo a rcva concesso la facollil di potere li
bcralllcntt' s l>inClire i l Viilrcggio e H!nd ervi ogni 
SOl'la di merc<Ilw,ia , 

L' uffic io della Foce stabili toll i lino d al l D,l!) chl)U 
Im i, co n decrelo dci % febbraio 1670, la sov l'inten
dem'.a sui In vol'i del cUllalc VCI'80 il mare c gli fu 
a~"'Cgnalo ulla somlUa an nua l'cri ru iglionullc llli, 

Nel 177S il molo ru pro lunguto IIlIo\'l1 l11ente mc
dia n te Ulla gcl.lata ' di scogli c he scr\'i di busc 
all 'uttuale rei<idenza dell ' uffici o del comando del 
porlo. 

Sotto il govCl'no d i Ma ria l.ui8<.\, dllches~ di 
Lucca - come abbiamo altrove uccc nllaio - \'C
Oi\'ll stabilito con dec l'elo del g ottobre ISIO Iii 
cos truzione di lIoa D(ll"iJctln per Ic nll \' j le quali s i 
lro va\'1Ino a d isag io nel scno naturale dclla Suda
Illaccn (fi g. 1). Quella principcssH, come notn il 
Sa l'di , a ve va grande predilezione I)CI' l'u n ica ciUù 
mariltimll del SIIO ducil to, lanlo che lelleva nelle 
acque di Viareggio due l1a\' i al'll1ate (UI1 t1 uoleUc, 

cd un bO/Jc) da le i chiamate co n UI1 certo spil'ilo 
cl' ll lllhi zione la s ila lIUII'Ù U/ do gllel'l'fI . 

L'a.ttua.le problema. portua.rio. - I lavol'Ì di 
pa rzia le adallamento rulli in questi ultimi tempi 
fil porlo (U Viu reggio ha nno posto sempr'c più in 
ev idenza ]' urgente necessità di IJl'onedere in modo 
completo e rlefiniti\'o 8i bisoglli di questo cent l'O 
mel'Callti le, fino ad oggi l>arulizzato nel SIIO 8\,j-
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lUIlPO dalie misere condizioni in cu i Ll'o\'asi allua l· 
Illcnle ]' 11111'1'0<10. 

L' :lIltico rosso delia BurIalIIileca, <Ii una profon
di ti, non slqlel'iore ai ll"C metl'i, cd inlcrralo sin pure 
par-,\ialmcnt.e di lanlo in lanto, impediscc che si co-

slruisCiUlO hastimenti di portala maggiOJ'c dt'J!' al
tua le e cosll'inge i Viareggini li I'ivolgcl'si, eon 8\'1111-
taggio, ad altri cantieri. 

Non bas!.;t: anche i baslilllenti che escono dni 
canliCl'i locali diflicilmCllle l)oS$ono rientntn~ /lei 
poda da cui Imsscl'o ol'igine, perche il vcnula au
Illcntando la 101'0 porłala. Appenu "arali, essi Ileb
hono andare atlualrnenle nel golfo delIn Spezitt, a 
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lUIlPO dalle misere condizioni in cu i tl'ovasi allua l· 
mente]' approdo. 

L'antico fosso della Burlalllilcca, di ulla profon
di ti, non slqlel'iore ai ll"C metl'i, cd inlcrralo sia pure 
par-,\ialmcnt.e di tanto in tanto, impedisce che si co-

slruiscano hastimenti di portata maggiore dl>lI' al
tua le e costringe i Viareggini li rivolgersi, con svan
taggio, ad altri cantieri. 

Non bas!.;t: anche i bastimenti che escono dai 
canliCl'i locali diflicilmCllle I)OSSOnO rientntn~ nel 
pol'lo da cui !t'assero origine, perchè il ven uta au
mentando la 101'0 portala. Appena varali, essi Ileb
hono andare attualmente nel golfo della Spezitt, il 
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Sa VOlltl cd 1.1 Porto l\Iauri zio iJ cOlllple larc la 101'0 
attr'c;r,;r,alllrtl , altl'imcnt i iu cOll scgucmm tlc lla mag
gio/' pesea g ione :l C<lui s lala, non polrebbc l'o nem
mcno useire dali ' attua lc cunlllc, 

Aggiun gas i poi che uoa c ill it w ille quc lla di 
riul'cggio, di slanlc pochi chilom elł'i d" Lucca c 
posŁII uli ' incrocio di \rc fCl' l'ovic, ])ol,rehbc din!ll

lUl'C centro cO Ulll1c/'ciale impor lanliss imo di 15/ '11 11 
]lal'l e {lclIa 'l'osC<l1lll c dcl Modcm~se . 

, l cin(IU(' CiUlali navigabili - !;C l)hc IW in conrli 
'I, ioni piullos lo rle llc icllU - hurlll o allualmcn \.e un 
transi to SUjlCI'iOl1.l alle 300,000 \onnellalc alI" 1111110, 

tuotoehc i l ~!ini s le /'o de i la "od pubhli ci ha linal
mcnte co mpreso di !wo\' \'edc r'c cd ha fl is ])osl o ]łCl' 

la g raduale esca vil 'l, ionc dei rOllda!i , 
La. rela.zione-progetto dell' on, Monta.uti. 

I:,'ollo/'c\'olo Morrllwl.i, depulalo dcl collcgio di Pic
lra sa nta , di cui Viarcggio c cenlro im]lOr'lanti ssimo 
J... puhbli e8 \'tl sulln line dc l dooo l'so ann o 1007 una 
t' la bomla re laz io ne all a Commiss ione locale pel' i 
porti delia Prov inci a di Lucca , in clli , col slI ssidio 
di dali s l.uti s li ci impol'lanti , es poncva 1111 ]ll'ogetl.o 
compl elo per la sistcma zionc dcl po rto , 

11 progctl.o comprcll(lc: r ullar'gllmenlo di 20 met ri 
dell ' altuale rosso de lhI BlIl"lamacc<l , CSClwllzione 
di lin 'HlO\'O eanalc a sull IIi esso delin IIlllghez'I.l1 
di 134C mcll'i lino a lla s la 'l, ione fCl"l"oviar'ia, delin 
lunghczztl di metri 50 e de lia ('osianie l) l"O fo mlilil di 
f) melr'i; - lin bac ino di espans ione ar'cnnlo fOl"łIlat o 
da scoglie /'e lic i raggio di 380 mel,'i e delia JUII
ghcz'I,!\ di M 3 eon la base sulla spiaggia a ~slld che, 
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Sa vOlla ed 1.1 Porto Mauri zio iJ completare la 101'0 
attr'c;r,;r,alllrtl , altriment i iu cOll segucmm tle lla mag
gioI' pesca g ione :l C<l ui slala, non potrebbero nem
mello uscire dall ' attua le cunale, 

Aggiungasi poi che una eillà come quel la di 
riul'cggio, distante pochi chilom etl'i diI Lucca c 
posta all ' incrocio di tre ferrovie, ])ol,l'chlle lIiH!ll
lal'e centro commerciale impor lanliss imo di g/ 'll ll 

pal'l e {Iella ' l'osC<ln1! e del Modenese. 
, l cin(IU(' canali navigabili - !;C1)hc IW in condi 

zioni piullosto rlellciellU - hallll o attualmen\.e un 
transi to SUIlCI'iol1.l alle 300,000 to nnellale alI" almo, 
tuntochò i l ~Iini slCl'o dci la"ol'i pubbli ci ha linal
mente compreso di Iwo\' \'edcr'c ed ha {l is l)osto l'ICI" 
la graduale esca\' ll zione dci rOlldali , 

La. rela.zione-progetto dell' on, Monta.uti. 
1:,'oIlOl'c"olc MOIlI.l.Ull.i, deputalo dci collegio cii Pie
tra santa, di cui Viareggio ò cenlro imllUl'tanti ssimo 
J... puhbli c8 \,tl sulla fine del decorso anno 1007 una 
t' labomta relazione all a Commiss ione locale per i 
porti della Prov inci a di Lucca, in cui , col sussidio 
di dali sluti sli ci importanti , esponeva un ]ll'ogetl.o 
compl eto per l a sistemazione del porto , 

11 ]lI'ogctl.o comprende: r ullar'gllmenlo di 20 met r i 
dell ' attuale fosso dcl!;l Bul"lamacC<l , esclwllzione 
di un nIlO\'O canale a sud di esso della 1Ilnghez'I.iJ 

di 134C melt'i lino alla sta zione ferl"oviar'ia, delln 
lunghezza di metri 50 e della ('ostante 1)I'o fomlitil di 
fl metr'i; - un bacino di espansione Hl'enalo format o 
da scogl iCl'e Ilcl l'aggio di 380 metl'i c della hm
ghezza di 5-1-3 con la base sulla spiaggia a ~sud che, 
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insierne ni prolungament.o dei 111010 nonl dcl \'cc(',hio 

canalc, dO\' t'cbbe fo nnurc uno specchio d'aC(lu11 <li 
11 c tL.'\I'j: - due l1uo\' i canali dOHcbbero poi eon 
gillngere iI nuovo canale .eon qucll o vccc hi o, eon 
la DUI"Scna e eon la slazionc fCl'I'o\' iar'ia. 

La spesa ummontcreb be olll'c 4. mi lioni cd c 
pcrcio che I'on. i\lonltwti uvc\<a aggiunto in !inc'l 
suoordina la lin progctlo miuimo la Cli i e,.c;,ecllzionc 
impor-ler'cbbc 8011.<lnlo lin milione c mezzo. 

Questo ]wogello compl'cnde la coslt'uziollc dcl
]' a vtlllll)oslo, e I' inizio dei lavori per ił nuo\'o 
/laIwie ('on spondc ItlUI'1\le pCI' un primo traUa di 
~(() metl'i cd a spomie libere I)el tJ-aUo rimanen le, 
omie possa CSSCI' UlCSSO in comunicaziOIlC colla 
DUJ'senll nuonl che attuul mente Iro"t1f'l i in C051r'1I
ziane. '!'ale progetlo I'(miva fina l rnenle appl"O\'alo 
uel Ma~gio ,l i tplesl" alino l !}()A. 

Pa/a~:.:() Cmu, /llI a /e. 

Qucslo Ilaluzzo di stile modcr no, e forrll1l10 da duc 
parU; una tli esse ha I"ingrcssodu lla piazza Villorio 
~~manuclc, I 'ultra dalia piaz:l.a Martwili" Un gran 
,Iioso pro" I>elto formato ,la COlOl1l1C in m1l1"11l0 Iii 
stile ionico decom la faeciała (li ([ucll ' ala dell ' cdi
licio PI'CSSO cui ll"Ovllsi la 8..1la dcl Consiglio" 

PI"C8S0 la [)Orla principale che mctto sulla ler
t'U:l.:l.ll c collocalo un llaSSOI"i l ie\"o mppt"esenlantc 
ViUot"io "Elllanuc[e [I eon sollo una dedica po"ta 
,lnl Municipio tleli' anno ISi S. 
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insieme ni prol ungament.o del 111010 noni dci vcc(',bio 

canale, dO\' t'cbbe fOl'lnure uno specchio d'aC(lu11 <li 
11 c tL.'\I'j: - due nl1o\'i canali dovrcbbero poi con 
giungere il nuovo canale .con quell o vecc hi o, con 
la DUI"Scna e con la stazione fCl'I'o\' iar'ia. 

La spesa ammonterebbe oltre 4. mi lioni ed è 
perciò che l 'on. i\lonltHl ti uvc\<a aggiunto in lincil 
suoordinala un pl'ogcUo miuimo la cui e,.c;,ecllzionc 
impor-ler'cbbc 801l.nnlo un milione c mezzo. 

Questo ]wogello comprende la coslt'uziollc dci
]' a vtlllll)os lo, e l'inizio dei lavori per il nuo\'o 
Mnalc ('011 sponde munite pCI' un primo t rallo di 
~(() metl'i ed a sponde libere I)e l ti-allo rima nen le, 
onde possa essci' messo i n comunicazione colla 
Darsena Iluonr che attual mente Iro"t1f'li in cosInI
zione. ' l'aIe progetto l'(miva fina l mente appl'O\'alo 
ilei Ma~gio ,l i tlllèSI' anno l !}()A. 

Pa/a~:.:() Cmu, lIl1 a /e. 

Questo paluzzo d i stile modcr no, e formalo da due 
parti; una {li esse ha l'ingrcssodalla piazza Vittorio 
~~manuclc, l 'ultra dalla piaz:l.a Man:l.Oni" Un gran 
Ilioso !lro" l>etto formato ,la colonnc in marmo Ili 
stile ionico dccoJ"(\ la faccia la (li ([ ucl l 'ala dell'edi
ficio !lI'CSSO cui tl"O\'llsi la 8.1la dci Consiglio" 

PI"C8S0 la [)Orla principale che mette sulla lel'
r'U:l.:l.ll è collocalo un llassor"i li e\"o mppr"esentan te 
ViUol'io "Emanuele Il con sotto una dedica po,,!a 
,lnl Municipio nell' anno IBi S. 
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Sopra la por'ln cleslm si vcde lin bassor i l icvo di 
Giuseppe OU l'ibnldi eon epigr-afe I)osla dni popolo 
di riar'cggio tll'! 1881:; s ulla porta di sinist r'a si 
leggo llIlU iscl'izione a. Hosoljno Pilo cd n Gio
I ' tlllll i Corruo che sopra navc viarcggina gu idala 
cia Si lvcslr'o Palmcrini e dn 8ih'csll"O MoUo, ap
!)I'odarono in Sicilia il X Aprile MDCCCL X. 

Hanno sede nel Palazzo deI COOl llllC gli umoi 
rnunicipnli , la H. PI'clura, il Hegisll'O , la Posla 
centrale, la Scuola lecniea pal'ctcgiata e ]'annessa 
lli biolecn. 

Ln lone che vcde8i al.lualmcntc prC!"f«) la pilIzza 
II eJ ~ I C I'(',l to e uno dei l}Ochi lI\'III1Zi lIeW lIntioo 
rillreggio. 

QUllntUlH]tlC dc fol'l1Hl.lo tleJla ~lIa plute F;Uj}Cl' iorf', 

(Iucll 'edincio consen'll nnrom raspello <li tlllll 1'0-
busia coslnlzionc in piell'u, (1C8l inala a !':('OllO ~Ii 

llife&\ lllilita.l'c. 
Questtl tOlore nOI1 de\'c confOl1del'Si !>CloO eon 

q nc lla anlichi ssirna , falla ediliearc Ilel 11 70 dal 
Comu ne fli Lu ccn in IInione n qucllo di Gcno\'u , 
c che - cOllie Iln lTallllllO lici cCllIli slodei - fu 
oggetlo IIi Ilwlte eontese lIo:1 le lIl i lizic pi s.'lIlc e 
lucchesi. 

Oli tI\'tlllzi <li quella s i p08..."Ono !':corgcl'C I"'c88O 
il pOllticcllo delia Parabola lungo In via che da 
Via rcggio conduce II Montl1llllito, Olentre Iii 1l1l0\'1I 
- pur coslrniln eon molto malerinle dc ll ' anlku -
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Sopra la por'ln cleslm si vede un bassor i l ievo di 
Gi useppe OU l'ibnld i con epigr'afe 1)08111 dnl popolo 
di riar'cggio tll'! 1881:; s ulla porta d i sinist l'a s i 
legge IIna iscrizione a. Hosoljno Pilo ed il Gio
l'lllmi Cormo che sopra nave viurcggina gu idala 
eia Silvcslr'o Palmcrini e dn 8ih'csll"O MoUo, ap
pl'odarono in Sicilia il X Aprile MDCCCLX. 

Hanno sede nel Palazzo del Comu ne gli uffici 
rnunicipnli , la H. Pl'ct li ra, il Hegisll'O , la Pos la 
centrale, la Scuola lecni ca pa l'ctcgiata e l'annessa 
ili biolecn . 

Ln tOlTe che vcdesi attua l mente prC!"f«) la pinzza 
Il cl ~ I C I'(',l to è uno dci rlochi lI\'al1zi dell' antico 
rilll'eggio. 

QUllntUlll]tlC dc fol'l1Hl.lo nella ~lIa »1u'le F;uj}Cl' iorf', 

(Iucll 'edincio consen 'll nnrorn raspello <li unii 1'0-
bus ta coslnlzionc in piell·a, (1 C8l inala a !':('orlo ~Ii 

Ilife&1 milita.re. 
Questtl tOI·re nOI1 deve confOl1delosi J>CI·Ò con 

q nella antichi ssima , fall a edilieare Ilcl 1170 dal 
Comune di Lu ccn in unionc n quello d i Genova, 
c c he - come Iln lTlllllmo nei cCllIli slodci - fu 
oggetto di lIIolie contese lI·:1 le milizie pi s.'lne e 
lucchesi. 

Gli tl\'tlllzi di que lla si p08..."Ono !':corgerc IWC880 
il pOllticello del/II Para bolli l ungo In via che da 
Via reggio conduce Il Montl1lmi to, mentre Iii 1l1l0 \'11 
- pUI" coslrniln co n mollo malerinle dell ' antica -
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dc\'c la aua originc ail una dcl ibcrazione dcl sClla lo 
lucchese dell' illlllO 1534 (lig, 2), 

1.Ji1 pr"eSSO tr"Q\"a\'asi allOl'I\ la spinggia, e eiu di
mosl r'a quanto grande sia sl.'\ lo, da (!Llcll'e!}()Ca ad 
oggi , i l mov imClllo l'Cgl'(.'Ssivo dcl IIHII'C, in COIl8e-

guell:w lIci dcposi ti areno:; i lali-Ciati IUllgoo il l ido, 
dal l 'A l'Il o, dal Serchio " {la molti torrcnti, 

1.JI1 I.ol'l'e aUua le !'Iel've onnai da lempo ]}Cr' li SO 

clII'Ccral'io; in essa, nel ISt7 , furono lrallenuti l)I'i
gioniel'i pCl' alcuni giol'lli i gio\'ani luoohesi Fen'un le 
Bal'On i , Ga d o Certl, Cado Luigi e Mansllclo Magi, 
Enl'ieo e Giovann i nomani , il eui al'{lore ]lCI' Je d

fOl'me fu I' inizio dei moli IKtlit.ici !:IoUO iI regime 
di C<lrlo l..odovico, 
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de\'e la sua origine ael una deli berazione del senato 
lucchese dell'anno 1534 (fig. 2). 

1.Ji1 pr"eSSO tr"O\"avasi allora la spinggia, e ciò di
mostr'a quanto grande sia 5t.'\to, da (!Llcll' el}()Ca ad 
oggi, i l movimento l'Cgl'(''S5ivo del IlHII'C, in cOlIse-

guell:w Ilci depositi arenos i lali-Ciati lung-o il l ido. 
dal l 'A m o, dal Serchio " {la molti torrenti. 

1"';:1 tOl'l'C attua le !'Icrve ormai da tempo I}CI' li SO 
clII'Ccra l'io ; in essa, nel 18.1-7 , furo no trattenuti l)I'i
gioniel'i pel' aleu ni giomi i giovani llloohesi Fel'l'unle 
Bal'Oni , Cado Certi, Cado Lu igi e Mansueto Magi, 
Enl'i co e Giovanni nomani, il cui a rdorc pcr le d
for'mc fll r inizio dei moti lK>lit.ici !:lotto il regime 
di Curio l..o<lo"ico, 
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Ckie~a (lella 88. A 'U:II/ml~iata. 

Qucsla chiesa - la pilr anlica {li \ ' iaJ"cggio 
ha .<;ubilQ pili \'ollc ml'ie lrasfo r'ma:t.ioni e /'rsl:1\1ri. 
AUualmen le si jlrc,.:enl a lina ('oslnrl.ionc a8sai ir
r'cgolllre rCf; u llanle Ila flu e edillci mldossali I'uno 
eon I'il llro, parnJlelam cule, 

Nelrin lerllo e tlegno di nola il quadro m/ligu
rante l' Amiul1zimr.ionc - che Iro\'as i ~u[J'allar mag
g-ior'e - e chr e t'ilcnula oper'lI abbastan:t.a prcgevolc 
delIa scuolll bologrwse del 8ccolo XVII. 

Costruill.l fr<t gli anni 1550 e lnoo al principio 
rlella via regia che costiluivH ullor'll il "c('chio ce n-
11'0 dt"llll (:iWl, la Chiesn delia ~S. AtlIwl1zia em 
ndla SUi! originc tledicala 11 Sun Pielm Apo!<lolo 
c \'enivll otllciala da lin sern plice eaprl(~lllIllo, Ciu!<i 
l'ilcva da IIIl 'onliell i~(' ri:t.ione in cui lcggcsi '" Giro
lamo Busdraghi, commi;;;snr';o 15.~O e 15(;0 )o, 

La c'cpu hblica lu c{'hrsc, in vif;la tlc l consi{terevolc 
aumento (li pO]lola~,ionc an'euulo Ilclla , ' ical'ia di 
Viareggio cd allo s" iluppo dcl porto , ini:t.ib piil Inrdi 
ullil'c praticlle prei'so la &1nta j5e(le cd il VcscoHHło 
Iii LuCca llel'che la chici'llt ł'osse cl'cLla iu palTocchia 
e la cUl'a .ł' aniruc I'cnisse atlidnla ni Fl'ance~('ani. 

Uib fu ottCllutO Ilel win. Si l'ile\'1I infiltli che i l 
20 dicembl'C cli delio anno. ller' i rogiti IIi S;C I' I)ielro 
Cuf'li, i Fmti i\liuol'i ebbCI'O I'in\'cstilura l)lHTOCchialc 
che poi lenne!'o l ino al 1638, epoca il(,IJ'lll)('J'lum 
(lella nuoni chiesa di Saul' Anlonio. 
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Ckie~a (lella 88 . A 'U:II/ml ~iata . 

Qucsta chiesa - la più anlica {li Viarcggio 
ha .';ubilQ più \'olLc mJ'ie lrasfol'Olil-:t.ioni e /'rsl:1\1ri. 
AUu almcn le si jlrc,.:cnla una ('oslnrl.ionc a8sai il"
l'cgolll l'è rCf;u llante ,la flue edi ll ci mldossali l 'u no 
con l'u lt l'o, pandlclamcllle, 

Nelr in lerno è tlegno di noia il <[ uadr"o m/ligu
I"ante '" Amiullzimr.ionc - che trovas i ~tI[J'a[ laJ' mag
g-ior'e - e chr è t"il cllula opcr'lI abbastan:t.a pregevolc 
del la scuola bolognrse del secolo XV II. 

Costruila fr <t gli anni t550 e lnoo al principio 
rlella via regia (' he c08tiluivH ul lor'll il vcrchio cen-
11'0 dt'lIa cH lù, la Chiesn della ~S, AtlIllll1zia em 
nella SUi! origi nc dedicala 11 Sun PiclJ'o Apo!<lolo 
c \'enivll otlìciala da un sem plice eaprl(~lllIllo" Ciò!<i 
l'ilcva da lI u'ontiell i~('ri:t.io Jle in cui leggcsi '" Gi ro
lamo Busdraghi, commi;;;snr"io 15.~O e 15<;0 )o, 

La c'cpuhblica luc{"hrse, in vif;la tlcl consi{lel'evolc 
aumento (li pOJlola~,ionc a\' \'enulo nclla , ' ical"ia di 
Viareggio cd allo sviluppo del pOl"to , ini:t.iÒ più IUl"di 
ull i rc pratiche prL'i-OSO la &1nta Sede ed i l VCSCOHHlo 

Il i L uCca 1:!CI'chè la chici'llt fosse cl"cLla iu palTocchia 
e la (' lI l'a .1' ani me rcnisse aflidnla ni FI'anCei'l('ani. 

Uiò fu ottenuto nel Wl fI, Si l'ile\'11 inflitti che i l 
20 dicembre di detlo anno, I:!CI' i l'ogiti di S;CI' l)ie[l'o 
Cudi, i Fmti i\li llol"i ebber"O l'inrcs tilura l)lHTOCchia le 

che poi tennero lino a l 1638, epoca 11('11' 11l)('J'lum 
flella nllo\'a chiesa di Sant' Anlonio, 



1..; anlica eh iesa di :;an Pi etro J)rese il nOIllC di 
SS. r\n nllllziala nllorch c Pietro ([al Porli co. gen
tiluomo lU('che~, islilui ~ollo lale Utolo UlW eon
f.-alernila c he visilassc gl i infel'mi , aeco rnpa gllil st:c 
iI Vialieo e seppelli sse i morii. Delta compagnin 
~ i ,'esc molto hcne mel,jla per l' opera ClIl'itnlevolc 
prcs tata dumnIe la pcs tilptlza (lei lf):m e dc l W:ł l , 

II g O\' CI'1l0 <Iellll I'cpllbhlicll lllcchese eon <iel ibcl'1l
ZiOll6 dcl f> ott ob!'e IUGi ecde\'ll , 1l ddel'llIinatf' 
eondizioni, la chicsa delia SS. Alll1l1llziala a questll 
('onfnl lel'lli ta. 

Quesla Ch iesa - delin cOllluncmcnte di San 
Fl'ancesco perch\: olliriala II;. i 1)llIlri I " rance~cn ni , 

f>I''' dcdicnln lino <l iii ta "lIa (wigilIP ;I 8an1';\lItoll io 
da l"ladovil, 

L:OlllC abhiamo p.·c(·edcntemellle IIccellllalo , 1Ic1-
I' ;luno 1(i':!-~ ru <'omineiala lul edificH rcquesta chieS<1 
e [' arlll ei':SO cOll vellto. di\'ellu li 11110\'11 secie dei 
Fr[\!i MinOl' j clll! pd1l1a U\'C\'[\]\O ofliciato la pi ccola 
t hiesa delia S8. Anllunzinta. 

Un' iscl'izione pOS!;l alla p,u'ctesi nisll';1 clw gllflrda 
i l t hiostl'o Iulemlc 1'o11lunenla l'OI'i::ill(, (l ei tcmpio 
in lll' C!'!U lermini : 

Ucli!Jiotli piciali (je libcl'(llil(l/i - l~'xc",i Lu

cel/sis Sel/ufns - Qui temp/u In hoc lilia CI/III (fcrli

{m s - aCI'c jll'O}JI'iO {uII(/amclllis en!.l'i f - lihl1l
ciscml; Pall'es - bel/elici; lI cccpl; tlOlI iJ/llll cmol'CS 
- p OSIlCI'C A. S. - MOCXIII . 

1..; antica cil iesa di :;an Pi etro prese il nome di 
SS. r\n nllllziala nllorchè Pietro ([al Porti co. gen
tiluomo lU('che~, islilui ~ollo tale titolo IIna COIl
f.-alernila c ile visilasse gl i infel'mi , aecompagnil St:C 
il Vialieo c seppelli sse i morii. Detta compagnia 
~ i , 'CSC molto hcncmel'jta per l'opera ClIl'itnlevolc 
prestata durante la pcs tilptlza ([el lf):m e del W:l I , 
Il g O\' CI'1l0 <Iella rcpubhlica II/ccllese con del ibcm
ZiOll6 del f> ottobre IOOi cede\'ll , il ddel' lliinatf' 
condizioni, la chiesa della S5. Annunziala a questa 
('onfnl lemi la. 

Questa Ch iesa - delhl comunemente di San 
Fl'ancesco pCl'chi: olliriala 11;\ i [)llIlri l ''rance~cn ni , 

l' I'" dcdi cnln fino diii la "li;! (wigiliP a Sant'Allloll io 
da l"ladovil, 

Comc abhiamo p"c('edcntemcllie accellllalo , 1Ie1-
l' auno 1(i':!-~ ru <'olilinc iaia lui cd ificH rcqucsla chics.:l 

e [' arlll ei':SO eOll venlo. di\'cllu li 11110\'11 sede dci 

Frati Minol'Ì e lH! pd1l1a u\'c\'aJ\o ofli c iato la pi ccola 
chiesa della sti. Anl]\Inzinla. 

Un' iscrizio ne p OS!;1 alla p,u'elesi nislr;\ clw gllflrda 
il chiostro lat emlc l'o1mmenta l'OI'i::il](' (I ci tcmpio 
in lIlI C!'!U lermini : 

Ucli!Jioui piclali (l e libcrolil(lli - l~'xc",i ùn
CCI/sis SCI/alns - Qui !empll/m hoc lilla CI/III lIcdi
bus - aCI'c jll'O}JI'iO {ulldamcII/ia e"'!.l'il - lihl1l

CiSClW; Pall'es - belleficii acccpli tlOl/ iJ/lIII ClII or cs 
- posllere A. S. - MOCXIII . 
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La chiesa - condolta fi lel'mine 8010 net 1():)8 
- fu in Ilelto anno consrtCnlta cd apeda :1 1 pub

bli co. 
N'el1' inlel"l1o dei tempio pilI volt e I'eslaurato c 

l l'usrOJ'mato, lI'o\'iaIl1O actle all1ll' i dei (junt i due in
tel'nali in cappell e. Nel pI'imo li dcstl'U e rollocala 
un ' illllllagine (lella Madon na dei Buon C:onf'liglio, 
henedellll c<ł incol'Ollu la nel f'e Uemhrc 1857 dal 
Ponlelice Pio I X. 

n icco di manni e l' allm'c a sini st ra , Cl'cUO net 
IBn! c ded iclllo 11 S3ł1 Fmnccseo d ' Assi ... i. 

NeW insicme la cłlies:l Ilon otTre Ilulla (li Iwle
\'ole dei lalo llrt islico, trnnne UIlII pitlul'll Ilclla 
rwima capllClla a d/'a!ra, rapl)I'CsentJ.lJlte Snnt' An
f'ano. Santa Lucia c & m PlI sq llule. 

Net ('lIi08l1'o (!f.1[' a!lIl Cf'SO cOllvcllIo tlci I),ul .. i 
Minor'j e nlłualmcnle in ('o~tJ'uzione 1111 h : ItU", I ('ł'o 

nuo\'o $opm (1i~eg"no Ile lI ' at'cllit etlo l)nsSiHl'lia Iii 
Firc tl1;c. 

La chiesa dedica l.:l a Sanl' A ncłrca Apost.oło e la 
piu centrale c In pitl ft 'e<ltl enla td di Viarcggio. "l a 
forma cli croce lali na , con tre navalc sor't'elle (la 
colon llc, cd ha la fnccialn adomi! di Sldluc I"ill}
jll'csentnnti S, Andrcn, la ~'ede c la Sperat17,,:l. 

II Ducn di Luccn Carlo Lodo\'ico decl-e11l\' il , 'edi· 
tlcuzione di <Iucsla ch ics<\ Ilel J839, in \' isla dcll ' nu
mcnto 11010\'0Ie IIi 1"IOI)Oll11;ione, mallifestll lof'i in 
\ ' iar'cggio, 

• 

-'26-

La chiesa - condolla a lel'mine 8010 nel 1():)8 
- fu in (lello 1Inno consrtCnlta ed apcda :1 1 pub

bli co. 
N'el1' inlel"l1o del tempio più volte restaurato Il 

l l'Usfol'tl1a!.o , Il'o\'iamo selle altari dci quali due in
tel'nali in cappell e. Nel pr'imo ti destra è ,"ollocal a 
un ' immagine (Iella Madonna del Buon C:onf'liglio, 
henedellll c<1 incorona ta nel f'e Uemhrc 1857 dal 
Pontefice Pio I X. 

Hicco di marmi è l' allm'c il s ini st ra , Cl'cUO nel 
18n1 Il ded iclllo Il S311 Fmnccseo d ' Assi ... i. 

Nelr insieme la chies:. non olTre Ilulla (li note
\'ole del Ialo art istico, trnnne unII pitluro nella 
r)l'ima capllClla a dI'stra, rapl)I'CsentJ.lJlte Sun t' An
f'ano. Santa Lucia Il &m Pasq llale. 

Ncl ('lIi08l1'o (11'1[' a!lIl Cf'SO cOllvcllio Ilei 1),lIlri 
MinOl'j è nnutllmente in ('o~tJ'uzione 1111 h:ItU",I('t'o 

nuovo sopra (1i~eg"no fieli ' at'cllit ctlo l)nSSiHl'lia fii 
Fire tl1;c. 

La chiesa dedica l.:l a Sanl' Andrea Apost.olo è la 
più centrale c la più ft 'e<ltl enta td di Viareggio. "l a 
forma di c roce Ialina, con tre navale sot' t'eUè (la 
colon ne, cd ha la fncciata adot"tllt di fi ldluc !"ill}
jlresentanti S, Andrcn, la ~'ede c la Sperat17,,:l. 

Il Duca di Lucca Carlo Lodo\'ico decl-e11l\' il , 'edi
tlcnzione di <Iucsla ch ics<\ Ilcl J839, in \' ista dell ' au
mento 11010\'0Ie di 1"IOI)Ola1;ione, tI1anifestll lof'i in 
\ ' iat'eggio, 

• 
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lAl cos lnll,iolle, int.rapresa nel 184-1, dUIU (re 
ullni e fu aggiunlo al1a chieSll li n eonvcnto per 
Sen' i (li Maria, ni <Iunli fu affidnla r ufficialul'll , 

[ .. '\ se parazione delIa [>opolal,ione I'iarcggina in 
due parrocchie fu cscgui la Tlel mał"1.O dcl J843 
fllllllHlo venncl'O assegnati al lil !lIlOl'n cum Ilei Ser
dli ci!'ca 2300 pO[>olani. 

llccenlemenlc ne1l11 chiCi;tl (li 8l1nt' Andren sono 
sIali eseguili atTresehi , non It'OPl"1O fcli(,l'menle I'iu
~ili . dovuti al pl"of, 1<;" Sirnon SOll-Cnslelli . Ncl
l 'ahside e r-appl"csentata , ' incor-orHll,iollC delia J"a
clorlJ1a; nel ln caPI>clIn Internie dcslr"a c sinia dipinln 
la Pcnle<:osle, nella f!. i nislm il Oiudj ~jo Ulli vcrsnle. 
Del io st.esso Iwlol'C osserl'inrno le tłue lunelle pl"es&) 
I"/lll.ar muggiore una rappresentante San Pielro, 
"1111.."" Snnt" Andr-ca. Qucsti duc In\'OI"j sono (Ii 
Illi~l i or fallura pcr i l dh~egllo c I)el" I" anllonia lic i 
colol'i. NeJla chiesa di S. Andl'e.'! e in molta \'cne
rlu':ione un ' irnrna g ine (l ella Madonna Addol orala 
0Pt.'I'H dcl Clt'nl,iuni, artisla faenlino" 

Chie,~((, tli Stm, Puolino. 

E la chi esa piil moderna Ii i Viul'eggio cd c siu II! 
edillclllll per i l 8cl"\'i l,io r-e1i{{ioso delia nllmE' I "O~a 

IlO flola l,ione che in quesU IIllimi anni OCCIIl'l1 i l 
qunrliel"e \'CI"80 la pinela" 

Coslruila sopra (1isegno degU ingegneri Eugenio 
Dei Prete e. Paolino Oemi gnani , fu benedetln cd 
Il[lCl"ta al pubbli co da Mons. Niceola Ohi la rdi , al"ci 
"esco'"o rli I .. IICCH il di 8 setl.cmhl-e t 89G" 
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IAl cos lnll,iolle , int.rapresa nel 184-1, dUI'Ò trc 
anni e fu aggiunto alla chieSll un eonvento per 
Sen' i (li Maria, fii <Iunli fu affidata r ufficiatul'll , 

[ .. '\ se parazione de lla [>opolal,ione viareggina in 
d ue parrocchie fu esegui la ile i mnr'1.O del J843 
fllllllHlo vennero assegnati al ll1 I1u ova Clini Il ei Ser
dii c il'ca 2300 pO[>olani. 

llccenlemenle nella chi Ci;tl (li Sant' Andrea sono 
s tati eseguili atTresehi , non It'OPl"1O feli(,l'menle l' iu
~ilì . dovuti al pr-of, 1<;" Sirnon SOll-Cns lelli . Nel
l 'ahside è r-appr-csentata , ' in cor-onal,iollC della J"a
dOll na; nel ln cap!>clIa Inlel"nle desl."a il s tat a dipinln 
la Pcnle<:oste, ne lla f!. i nislm il Oiudj ~jo Uili versnie. 
Dello s t.esso IwtOI'C osservinmo le due lunetlc presw 
I"ull.al" maggiore ulla rappresentante San Pietro, 
(' 1I1I.r"" Snllt" And rea. Questi due In\'OI"j 80no (Ii 
Illi~l i or fallura pcr i l di ~egllo c I)e r I" armonia Ilei 
colori. Nella chiesa di S. Andl'e.'! è in molla vcne
J"a7.ione un ' imma gine (I ella Madonna Addolorala 
0IW I'a del Clt'nl, iuni, artis ta faentino" 

Chie,~((, di &m, Paolino. 

È la chi esa piil moderna d i Viul'eggio ed il s luta 
edilìcllill per il 8cl"\'il,io r-e1i{{ioso della nllmE' r "o~a 

IlO flola l, iolle che in questi IIllimi anni occupa i l 
qunrliel"e \'CI"80 la pinela " 

Coslruila sopra (1isegno degli ingegneri Eugenio 
Del Prete e. Paolino Ocmi gnani , fu benede tln ed 
Il(lCl"ta al pubbli co da Mons. Niccola Ohi la rdi , arci 

"OSCO' "O rli 1 .. !lCCH il d ì 8 sell.cmlwe t89G" 
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Quesla chiesa che si I'iuccoslu ulle antiche bas i
liche di stile I'oma nico, spccin lmentc nel lc \'cle delie 
nu\'ate, ci !'ichiama lontunillllcnte all a memo l'ia il 
DuolIlo di Lucea, 

NeJJ' interno Ilue filc di colonne f'1.o l'l'eggollo le 
areale che dividono il temllio in Ire navi. 

Nel IJl'im o ull;J l'e a <lesll'a vel!esi UJlR ripl'odu 
zione. Ilon condolta a lermine, dell' adol'(lziollc dci 
JJagi dei Gbil'landaio: nell' allUI'e di fronle , il 
primo li si nislra, si amlllira un \Tollo SMlło, pl'e
gievoli ssima lela dcl BiancheUi di Lucca, ilJlprez
zalo pitlore delia Stuola Bolugnese, Ques to quadl'o 
fu donalo alla chi eSn dul eonie Nico la Uuilligi, 
pall'izio lucchesc, 

A s inislra presso]' altal' ma~giore Irovas i II l la 
cappella Ilc\la dcl Vesco\'o, pCI'cheanrwss;\ al (IWU'
nem lłeslinalo ali ' abitil'l.ione !legli al'ci\'eSCOI'i Ii i 
Lucc;] , a łl ol'che pel' il rninislcl'o pastor'a le o pc!' 
alt ri moli\'i l'isiedono in \"iareggio, Nclla cappella 
vi e \lila pilllll'a rnppJ'csclllllllte la Sacra F'amiglia 
la\fom 1ll0/IC1'11O a"i;ai l'illscito Jej prof. Simonson
CasŁelli, ,,\Jtre pillul'c l'apprcscntan1i fio ri e alberi 
tlecol'allo le lllu!'a , ma, a /lirc il \'el'o, non 80no in
tOIU\lc all'ambiente, Al lato delIa chiesa tl i S, Pao
lino e in cost.I'!l1.ione \In cmnpnnile clll' donil rag
g-iungcrc IIIl'alt.ez7.a di metri 36, 

II discg'no e (lo\'lIto alI' i ngegncre OofTredo FUIl
tini. 
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Questa chiesa che si l'iaccostu ulle antiche bas i
liche di stile romani co, specia lmente nelle vele delle 
nu\'ate, ci richiama lontanamente all a memO ria il 
Duomo di Lucca, 

Nell' interno Ilue file di colonne f'1.o l'l'eggollo le 
arcate che dividono il tempio in trc navi. 

Nel l)I'im o all;l re a des ll'a vellesi 1I1lR ripl'odu 
zione. non condotta a termine, dell' ador(lziollC dci 
JJagi del Gbil'landaio: nell ' allUI'e di fronle , il 
primo li si nistra, si ammira un \Tollo SMllo, pre
gievoli ssima tela del Bianchetti di Lucca, apprez
zalo pitlore della Scuola Bolugnese, Ques to quadl'o 
fu donalo alla chi eSiI dul conte Nico la Uuilligi, 
pall'izio lucchesc, 

A s inistra presso]' altal' ma~giore trovas i lilla 

cappella Ilella del Vescovo, per'cltèarHWSS;\ al (Illill'
liere Iles linato all ' abitil'l.ione degli arci\'eSCOI'i Ili 
Lu cca, a ll ot'chè per il ministcro paslol'a le o pcr 
alt ri Illotivi risiedono in \"iareggio, Nella cappella 
vi è \llla pilllll'a rnppl'Csclltnute la SUCI'a F'amiglia 
lavoro tllo/lel'1l0 a,,;;ai riuscito Jel prof. Simonson
Castelli, ,,\Itre pill ul'c l'apprescntun1i fio r i e alberi 
tleeot'ano le mura , ma, a /lire il vero, non sono in
lonale all'ambiente, AI lato della chiesa Il i S, Pao
lino è in cosl.l'tl1.ione \In cmnpnnile cIII' dO\'ril rag
g-iungerc \lIl'alt.ezza di metri 36, 

Il tliscg'no è "rlOVllto all' ingegnere Goffredo FUIl
I i Il i. 



- ~9 -

UQlI/.l'Jl,i Ulw'Jtl'i. 

Mons, Giova.nni Guidiccioni. NcI di cem lm~ 

tlc l 1480 cbhc i natali in Viul'cggio GiOV<lBlli Gui
diccioni IcUcr'alo c diplomalil,;o insignc, Fino da 
{lUando st udiava nc ll'AlerlCO di Pi f«l (IUest' abatc 
riarcggi ru) \'CJrnc i ll fama di 110m o di gra n IIlclll e 
l' di gl'illl{lc doUrina. Chiamalo a Iloma gio\'ani:;. 
:;imo, COllle Ilełilore (Ii j'ota, quando il canlin alc 
I~H l'ne5C fu nom i nato papa col !lO me d i Ctel1lcntc \' [[, 
i1 Gllid kci oni fu illalzalo t1t g l'ado (Ii gorel'tla tol't~ 

di Iloma e \'e5CO \'0 di I~O"sotlthrott c . Pili tarełi \'c
IIi \ ' ;1 in \' ialo in (Iualilil di nUl1zi o apo:'>tolico [lt'es~o 

Cal'lo V in occasionc delia i; ped izione faUn in Al'· 
fri ca <In 'luc i monat'ca. 

Dopo III prcsa (li '!'lInisi fu aflidalo al Guilliccioni 
la prcsidcnza delia Homagna c pilI lanli j'J iIS»IH , 1 

ad Aneona comc govcrnatol'c (lcHe Mal'llhc, Mori 
a Macernla nel 1541, -

[I dotlo prelalo si di5lin se mollo <lnche nell 'al'le 
oral6l'ia. II SitO (li i'col'i;O ullu !łcpuhhlie< 1 LlI cc hese 
\' ienc cit,rlo conrc lin lłlo{lello di c loqucllza e di pu· 
I'czza di s lilc, 

Viat'cggio ha inlito lalo 1111 slradll allll II1 clllol'ia 
di GiOl'anni GlIidiccloni. 

Ippolito Ragghianti , - Vi,H'Cggio e lu rmll'iu (Ii 
I ppolito Hagghianli fnrnoso 111111'511'0 di \' iolino c 
cOlllpositOl'C, • 
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UQII/.lni Ulw'Jtl'i. 

Mons, Giovanni Guidiccioni. Nel di cem lm~ 

tlc l 1480 cbhc i natali in Viareggio GiovaBni Gui
diccioni IcUer'alo e diploma lil,;o insigne, Fino da 
{!uando st udiava nc ll'Aleneo di Pi f«l (IUest' abatc 
riarcggiru) \'Cllne iII fama di uomo di gra n IIlclll e 
l' di gl'illl{lc do ttrina. Chiamalo a Boma g iovani:;. 
:;imo, come udilore (Ii j'ota , quando il canlin ale 
I~H l'nese fu nom i nal.o papa col nome d i Clemente \' [[, 
il Guidkci oni fu inalzalo tlt g l'ado (li gorel'tlatol't~ 

di Bomll e \'CSCO \'O di I~o"sotlthrott e . Più tardi ve
Ili\';I in vialo in (Iualilil di nunzio apo:'>tolico [lt'es~o 

Cado V in occasione della i; ped izio ne l'alla in AI'· 

fl'i ca <In quel monar'ca. 
Dopo III presa (li 'l'unisi fu aflidalo al Guilliccioni 

la presidenza dclla Homagna c piil lardi j'J il s"IH ,r 
ad Ancona come governatore (Ielle Marche, Mori 
il Macernla nel 1541, -

[I dotto prelato si dis tin Se mollo anche nell 'al'le 
oral6l'ia. II s uo (lii'col'SO ullu Ucpuhhlie<1 Lu cc hesc 
\' iene cH,do come un mo{lello di e loquenza e di pu· 
l'czza di slilc, 

Viareggio ha intito lato lln strada alla memoria 
di GiOl'anni Guidiccloni. 

Ippolito Ragghianti , - Vi,H'Cggio è In rmll'iu (Ii 
Ippolito Hagg hianli fnrnoso lIuu's ll'o di ,' iolino c 
cOlllpositOl'C, • 
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La (;1.\Sit di l ui tl'o \'llsi :o.:ulln pillz'l.a t1egl i crbuggi 
e d C l:lOsla una I)]('(:ola iscri zione <:OSI cOllcepitll: 

IppollitQ Ra{Jglticwłi - vialillisła COlltjJQSitOl'8 -

di ,'hWlIUII/Zt' CIIJ'OpeCł - hl f{ucsftJ ellsa - dOI)' cnI 

nato ił 17 l/talio 1865 - "IHIltCÓ pl'ccocemelltc -
ił :11 'tlovembl'c 1894 - lIlio !Jlol"i(t tlell' ade - cd 

(lir offeUo dei cOllciUa(/illi - che il GonU/lic Imole 
hl f{lłesłcł lap ide COl/8(1el'oio. 

n M aestro Giovanni Pa.cini. - I; illHslre lIlU
"ico Oio\'ullni Pacini cb lle Viareggio Ile/" Sila jlllll"ia 
adotlivlI. S\l lIa Illodcsla Cilsa pl'eS!':O l" ilnliua piaz7'<\ 

(jella DoguTH\ \'cnim posla la seguenle iscl'i'l.ionc: 

L' M,NO i\I DGCCLX X l 
IL "1t!~lell'lo 111 VIAIU:(lGlO I'O~I') QUt:STO )1.\lIMO 

"Im INllLCAllt: Al l'oS'rt:JIl 

nOVR II, f1ENIU OJ G IQVA:\:\I PAC1St 

)!t:IJITO 1. '\ SAn'o. 

L'abitazione deI Giusti. - Al jll'incipio di I'ia 
rugia, nello s lahile OI'C ullLłl.llmente c r AlbcfgO 
Vittoria, abito nel 1Sl!) il grumie poeta sulirico 1.0-
scuno Giuscppe GiLłsli. 

In memorin <li tale dimom si leggc slIlła fac<liala 
q lIesl' epigm fe: 

[n fJl/esła CCISCt ubiło nel l11DCCCXJ, /X - Gil/,

ssppe Ginst-j, - clie in versi imlllol"tali - ol·lIC/ii di 

/.utle /e yl"Clzie - dell' icHoma ioscauo - colf Ullimo 
ri'l)olto Cllfe spercnlze - cli m/Ct 11110'1)(1, !lo/hl - 8(1-
til"eygio i t' izi. (lei co"lem.por(tllei - e flt {Ii lI/Ue 

/e ipocI'isie - (u'glllo {faucTlCltm·e - Ił ,,;coI'(lo di 
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La c<tsu di l ui tl'o \'llsi :o.:ulla pillz'lll degl i erbaggi 
e d è l:tOsla una I);('(:ola iscri zione così cOllcepitll: 

IppollitQ Ra{Jglticlllti - violil/ista compositol'e -
di ,'i!WlIUIIIZ(' CIU'OpClJ - hl f{ucsft, clIsa - dov' cnl 

nalo il 17 llt[Jlio 1865 - "IHUlCÒ pl'ccocemelltc -
il :11 novembre 1894 - allo !Jlol'ùt dell' ade - ed 
alt offeUo dei cOl/ciUadiui - chc il COItWIIC Imole 
hl (1'1>e8tc, lapide cOl/sacl'alo. 

n Maestro Giovanni Pa.cini. - I; illustre lIlU

"i<:o Giovanni Pac ini eb be Viareggio IleI" SLla patria 
adottiva. Su lla modesta casa prcs!':o l" anliua piaz7'<\ 
(Iella Dogana \'cnim posta la seguente iscl'i'l.ionc: 

L' M'NO i\I DGCCLX X l 
I L "1t!~lell'lo 111 VIAIU:(lGlO l'O~I') QUt:STO )1.\lIMO 

1' 1':11 INllLCAllt: AI l'oS'rt:JIl 

nOVR Il, f1EN10 DJ G IQVA:\:\I PAC1St 

)!t: IJITÒ I. A SAn'o. 

L'abitazione del Giusti. - Al principio di l'iii 
rcgia, nello s lahile OI'C ullul.Ilmente è r Albergo 
Vittoria, abitò nel 18<1-9 il grunde poeta sulirico 1.0-
scuno Giuseppe Giusti. 

In memoria di tale dimom si legge s lIlia facèiala 
q lIesl' epigm fe: 

[n fIl/csla CCISCt ctbilò nel l11DCCCXJ, /X - G;I/,
seppe Giust-j, - cile in versi itlllllol"tali - ol·lIati di 
tut/e le Un/zie - dell' icHoma tosc(U!Q - colf (mimo 
ri'lJolto alle spercnlze - eli 1t1/Ct 1/110'1)(1, Ilo/hl - 8(1-
til"eugiò i t' izi. (lei c01llem.por(tllei - 6 {It {Ii tutte 
le ipocI'isie - (n'gli lo {fa!JcflCltm·c - Il ,,;coI'(10 di 
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tUlltO ospite - 'vQlle cOllse l 'vuło in (jltesto manilo 
- ll' cillctdi1wm:a. tli 1't'm'c!J[jio - M DCCCXC V, 

Perey Byashe Sehelley. - II 30 SellClIlbl'e 1&.).1-
I'cnivu eretto in \'iareggio un piccolo mOllumenlo 
a PCI'cy Bysshe Schelley, poola ingiesc, il quule 
plll'l.itos i oon ll na barca n I'cla dal Oolfo deHa ~pezia 
fu lnlvolto duHa lcmpc8ta e gcllalo sulla s piagg ia 
viareggillil. 

11 (jiuJavcl'C dcl pocta fu urso Jungo la I'il'a dcl 
ma rco 

II bus lo delio Sc lwJley, opera dell' ill us ll'c 8cul
tom Ul'bano Lucches i, l}C)ggia SOpl'1l lina basc tli 
ma l'II}O che portn ąuesl'jscrizione: 

MDCCCXC IV 
A I), B Scm:l.u;y 
Cllon ]H:I CUOII] 

Nt:L i\IDCCCXX II 
A~~W ,\TO IN QU t:STO M A In: 

AW:iO IN QUf,STO LlI>O 

I.JU~(jO II. Qu,\ l.t: Mt:OI1'AVA Pno~lt;n:o 1. lIl t: n ,\1'O 

UNA I'AUIS,\ I'OS1'/l t:M ,\ . 

IN CUI OONI Ot,SE n ,\ ZIONE ;\ I'IIEUIH-: smSA1'O 

L A 1.01'1',\ u: I,ACIHMt:, 1.,\ II t:IH:XZIOXt: 

SUA 

• 
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lrUlto ospite - 'volle cOllsCl'vCflo in f/uesto mllnllQ 

- il' ci lt rtdi1wm:a. di l'ÌlH'C!J[jio - M DCCCXC V, 
Percy Byashe Schelley, - Il 30 Sellembl'e 1&.).1-

ven ivu eretto in Viareggio un piccolo monumento 
a Pel'cy Bysshe Schelley, poola inglese, il tllw le 
plll'l.itosi con una barca ti vela dal Golfo della ~pezia 
fu travolto dalla lempe8ta e gellato su l la spiaggia 
villl'eggillil. 

11 cadavel'e del poehl fu urso lungo la l'iva dci 
ma rco 

Il buslo dello SclwJley, opera dell' ill ustre 8cul-
101'C Ul'bano Lucchesi, l}C)ggia SOpl'1l una base di 
II1UI'II10 che porln quest'iscr izione: 

MDCCCXCI V 
A Il, B Scm:l.u;y 
Cuon ]H:I CUOIIl 

Nt:L ì\IDCCCXX II 
A~~W ,\TO IN QU t:STO MAUt: 

AII::iO IN QUf,STO LlI>O 
I.JU~(jO Il. Qu ,\l.t: Mt:l)jTAYA PnO~lt;n:o 1.1Il t: n ,\TO 

UNA l'AUIS,\ l'OST/l t:M ,\ • 

IN CUi OONI m ;XE n ,\ZIONE ;\ VIIEUIU-: smSATO 

LA 1.01'T,\ u: I,ACIHMt:, 1..\ 11t:IH:XZIOXt: 

SUA 

• 
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Oli O:~fJl:.:i Mw'ini, 

lu piaz;.:" pl'incipl' ł\m erleo , sorge il Iwincipa le 
edilizio degli ospizi rll;.II'ini inlilolalo ;\ \ ' i1lul'io 
I';manucłc, 

Viareggio fu la prima eiUiI mariltima d' lt'.lliu 
pn.'scclla ad essere la seriI' di (IIIC"I.II bene lica is lilu
;.:ione fondala dal doli Ol' Gillseppc Barc llai d; Fi
fcnzc, 

L:on\'inlo dei benelie: iłlllllc n s i che ai pun:-I'i !mm
hill i serofolosi ;\I'rchht.' fatto il nl1u'.~, IJlICll"1I0IHO 
genel'Qso I'iltsci ud april'e lici 1869, prop .. io ;< .. lla 
spiaggia a 1'0110sa , 1111 gnlllde edil1clo eon CtHIICl'C 
:-;fogalc enlro cui circola un ' Min rrcsea c pUl'łss i

rnn , fl'1lH I'<lllle di pini e (li 1I1[\I'e , 

Ddll'UIIIlO delia fondazion e nd oggi ilman.' ,,: i c 
ritiml,o lanlo llolel'olll1cnlc da fOl'lll1lrc dinallzi al
J'osrizio miu'ino lin ampio piazz,,'!'. 

Di flanco ił (llIcllo Villol'io f~rnanlle l c sol'gevll 
pilI lar'di r ospizio mar'ino Umberto l fOlldalo c 
rnunlclluto dalia Pro\"incia di Lucca 

Ił l'Cgimc di \' ita tenulo in qucsti b tilu!i dai po
\'cl'i hnmbini e lllOIł.O sempliee : bagno, \'illo su
lubl'c e passcggiate. Dopo i jlt'irni giomi ([ua lcuno 
ha gitl buUlIto via ił 111IstOllcino; chi prima ~' ,lp

pogg ill\'il atr Ilmico picl.oso lin 1)0' meno lIlu[lIlo, 
ol'a CiJllllllina da i';e ; chi uvcm due sllllllpe llc, ora 
111l tienc UlW soła, 1\ \'0110 ril1ori sce, Ic Cill'lli di-
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Gli O:~fJl:.:i Mw'i n i , 

lu piaz;.:" principI' f\ merleo, sorge il pr'incipa le 
edilizio degli os pizi rll;.II'ini intitolato a \ ' illvl'io 
1';lIlanuc!c, 

Vi areggio fu la prima ciWI marittima d' Il,.!liu 
pn.'scclla ad essere la sedI' di (p W"I.1l bene lica is lilu
;.:ione fondala dal dollor Giuseppe Barc llai di Fi
renze. 

L:onvinlo dci benelic: immens i che ai pvn:-I"i Imltl
hirri sl'rofolosi al'rchht.' fatto il ma l"~, Iltlell"lIolHo 
generoso l'iusti ad aprire ileI 1869, proprio ;<lIl la 
spiaggia arenosa, 1111 grande edifiCIO con camel'c 
:-;fogalc en tro cui cil'cola un 'at'ia fresea e pUl'Iss i
Inn , fl'1lHI'<lule di pini e (li 1IH1I'e, 

Ddll'UII IiO del la fondazion e ad oggi ilma l'e,,:i è 
riti mt,o tanto nolel'olmenlc da fOl'l1l1lrc dinanzi al
l'ospizio m,u'ino un ampio piazzalI'. 

Di fianco il (Il/clio Villorio f~ rnanlle l e sol'gevil 
più lal'di r ospi zio mal'ino Umberto l fondalo e 
mantenuto dalla Provi ncia di Lucca 

Il l'Cgirne di vita tenuto in questi isli l uti dai po
\'cr'i hnrnbini è moll.o sempli ce: bagno, \'illo su-
11l!)J'c e passeggiate. Dopo i primi giol'lli qua lcuno 
Ira già buttato l' in il bastoncino; chi prima ~',lp

pogg ill\'il alI' (lIni co pi cl.oso lHl 1)0' meno lIlUllllo, 
01'11 CiJllllllina da i;òè; chi avem due stll lllpellc, ora 
Iltl tiene lIntl sola. 11 \'0110 rifiori sce, le cill'lli di-
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vcnlano piil oode, IJi i l bI'0I11:inc, In s pcra nza di gun
,'irc Ilon la espl'imollo, IlOIl la COlloscono ncppure 
forsc, lila se In 80nl0110 in CUQI'C, nelle "clle, dove 
il sa ngue cil'cola e scorre pi il vivace e pi il rieco. 

Ocli' opera bc ncfl ca iniziaL.'l da Oiuseppe Barellai, 
hanno pnrlalo uwili scrittol'i: tra quesU ci piace 
di l'icordare I':li seo BaHagliu - che eon pr'osa spi
gl ia la cd clegante dipingc in Rico ,.di li;' Vi(lrcf/yio 
la purlcnza e il I'ilo l'llo de i piccoli SCl'ofolosi, e 
OiusepJlc Manni che nelle Jłime dellica lin' ode al 
rondnlort.' degli osplzi mat'ini. 

P er '/11(11110 (jlfesla }Jlthblicf/i~ioll lJ aMia ił /JuJ'o!· 
ler e !li ill,tsfn lZiolle słQf'ic(/ e {/l"listic(I cr ellialllo 

Illife {onlire at fetlor e le scgucIIU ';"diwziolli !Je
tr erali. (Nota (icll' edilore) . 

Uffici pubblici. - Municipio: Via degli Uflizi ,:!, 

- rt Pl'etul'a , \' ia degli Umzi 4. - LW . Poste Di
]'czione c ullicio centrale, Piazza Vit~o I~ manlle l e , 

- Uflicio s uecursale, Vialc Ugo Foscolo 34, -
R. Tclegrnfo e scl'\' izio telefonico di St...'llo (linea 
S l"lCzia-Geno\'a-Tol'ino), \'ia S, f'l'ancesco 0(1. - Uffi
eio tele roni Italia Cenll'ale (rete interul'hana l}Cr la 
'l'oscana) Piaz,,~\ Villorio Em anuelo (l>uluzzO muni
oi pa le.) - UmCtO dcl Genio Civi le, Lu ngo Ctlna le 
K.,t 1!!3. Disluccumcnlo dcl Corpo Hea li Equipuggi 
Lungo Canale Est 'ł5. - H. Dogana , Piazza Pacini, 
- H .. Bulipedio, via n egia 3R - \'ice-consolllto di 

,. 

- 33 -

venIano pitl ilode, I)itl bI'OIl1:inc, In speranza di gua
"ire non la esprimono, IlOIl la conoscono neppure 
forse, ma se In 80nlono in CUOI'C, nelle VClle, dove 
il sangue circola e scorre più vivace e più ricco. 

DcII' opera be nefica iniziata da Giuseppe Barellai, 
hanno pnrlalo molli scrittori: tra questi ci piace 
di l'icordare l':liseo Battagliu - che con pr'osa spi
gl ia ta ed elegante dipinge in Rico,.di di Vùrrcf/yio 
la partenza e il l'ilol'llo dci pi ccoli SCl'ofolosi, e 
Giuseppe Manni che nelle l Ume dellica un' ode al 
rondll lOrt.' degli ospizi rnat'ini. 

Per '/11(11110 (jlfesla }Jlthblicf/i~ioll lJ alJb;(I il CU J'oi· 

lere di ill,tsfnlZiolle stQf'ica e {/rtistica crelliamo 
III ife {onlire (Il lettor e le scgucllti ';/ldiwziolli !Je
t/crali. (Nola (lell' celi/or e) . 

Uffici pubblici. - Municipio: Via degli Uflizi ,:!, 

- rt Pl'etul'a , \' ia degli Umzi 4. - LW . Poste Di
]'czione c ullicio centrale, Piazza Vit~o I~ manlle l e , 

- Uflicio succursale, Viale Ugo Foscolo 34, -
R. 'l'clegrnfo e scl'\' izio telefonico di St...'llo (linea 
Sl"tezia-Geno\'a-Tol'ino), l'ia S, Francesco 0(1. - Uffi
cio tele roni Italia Cenll'ale (l'etc interurbana I>C I' la 
Toscana) Piaz,,~\ Villorio Emanuele (puluzzo muni
oi pa le.) - Uflicto del Genio Civi le, Lu ngo Cunale 
K.,t 1!!3. Dis luccurucnlo del Corpo Beali Equipuggi 
Lungo Canale Est %. - H. Dogana , Piazza Pacini, 
- H .. Bal ipedio, vi a Hegja 31). - \'ice-consolllto di 

,. 
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Spagna, via Paolina iW. - Dil'e1.ione deI 'J'i ro II 

Scgno Na1,ion ale, \'ia, Anton io FmUi 'ł. - I:kUlcn 
Commct"Ciale Marittima, via GiU'i baldi 69. - Uf
fleio di ca mbio, "ia Cu"allotli 87. - Aulo-Ga.'uge 
):;lnll'ia eon officina Olcccanica, via Zanardelli 19. 
- Agenzia f'errovin eon trasporli a domici li o, via 
Gal'ibnldi 3l). - lmpresa ilJu minazione eleLtrica, 
da ZallardelJi 6 e B. - Agcllzia Giorna lislica To.
nelli , via Garihaldi, 4-1. 

Scuole, collegi, ospizi. - S<mola lecnica COnl ll
nale pa reggillta, Piau.u ViUorio Emanuela. - Bi
bli oteca POI>ol al-e anllessa a lla Scuoln l('cnien, pa
lazzo cOlll u llnle p. 20 - R. Ospizio l\'1 arino Vitlorio 
Emall uele II , Piazza Principe Amedeo. - Ospizio 
Marino Umberto [ (delia Pl'o\'incia di Lucea), "ia 
Mazzini 24. - H. Collegio di Lu cca, \' in Mnchia
\'cll i liM. - A8i lo Infanlile Hegi na Mal'g herila , 
\' ia !legia 35. - Biblioleca catlolicu cil'colan lc, 
via Ca\'alloUi J~. 

Istituzioni di beneftcenz&, assistenz&, mutuo soc
corso e ricreative . - H. i\lisericord ia , via Ga\'al-

. lolli 7.1 (eon ambulalol'io graluito per i povcri e 
1>C!' i eonfmlelli nei giorni di lunedi, mercoledi e 
venerdl). - Pubblietl ARSistenł'A"l, \' ia Machiavelli 77. 
- H. Casino , via Hegia 184-. - Gircolo dei ~-'ore

stieri, vi a Oaribaldi 85. - Vlareggio-Club, via 
Gillscppe VenIi 86. - Cir'colo degli Ul'lnatori e eu
pitnoi mariltimi , via Gnribllldi 63. - Gonsor'l.io 
Agrario Cooperali yo di LlIcea (umclo s llecursale) , 
viu S. Antonio IJ. Societ11 CicJi slica Rapidlls, 
via Antonio Fra tti 2. 
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Spagna, l'in Paolina iW. - Direzione del Ti ro Il 

Segno Nazion ale, \'ia, Anton io FmUi ~. - IJa nca 
Commct"Ciale Marittima, via GiU'i baldi 69. - Uf
ficio di ca mbio, "ia Cavallotti 87. - Aulo-Ga.'uge 
):;lnll'ia con officina mecca nica, via Zanardelli 19. 
- Agenzia Ferrovia con trasporti a domici li o, via 
Garibaldi 3l). - Impresa illu minazione eleUrica, 
da ZallardelJi 6 e B. - Agenzia Giorna l istica 'ro
nelli , via Garihaldi, 4-1. 

Scuole, collegi, ospizi. - Scuola tecnica comu
nale pa reggiata, Piau.u ViUorio Emanuele. - Bi
blioteca POI>ol al-e annessa alla Scuola lt>cnica, pa
luzza cOlll unale p. 20 - R. Ospizio n'f arina Vittorio 
Emall uele Il , Piazza Principe Amedeo. - Ospizio 
Marino Umberto [ (della Provincia di Lucca), "ia 
Mazzini 24. - H. Collegio di Lu cca, \' in Mnchia
l'cII i liM. - A8i l0 Infantile Hegi na Marg herita , 
\' ia Hegin 35. - Biblioteca cattolica cil'colan tc, 
via Ca\'allotli J~. 

Istituzioni di beneficenza, assistenza, mutuo soc
corso e ricreative . - H. Misericord ia , via Caval-

. lotti 7.1 (con ambulatol'io gratuito per i poveri e 
1>CI' i confmtelli nei giorni di lunedì, mercoledi e 
venerdì). - Pubblictl ARSisteni'A"l, \' ia Machiavelli 77. 
- H. Casino , via Hegia 184-. - Circolo de i ~-'ore

stieri, vi a Garibaldi 85. - Viareggio-Club, via 
Giuseppe VercIi 86. - Circolo degli armatori e ca
pita ni mariltimi , l'ia Garibaldi 63. - Consorzio 
Agrario Cooperati vo di Lucca (ufficio succursale) , 
viu S. Antonio IJ. Societ11 CicJi slica Rapidlls, 
via Antonio Fra tti 2. 



.'" - ~ -

Sta.bilimenti balneari. - Nel.lullo - Balcna -
Fclice - Colomho - To nietli - Fl ora - Marco 
Gerd - Guido Ci ri llo - Quilchini - Sa nlini -
Marco Polo - 'l' l'ilone - Guni ella. Noli arno pllt'C 

ił Bagno Dod risel'vato solla nto allc signol'c cd il 
Bagno '1'eti (eon illlpianLo lel'll1l1le li sso) posto in 
Via Garihaldi 8:J. 

Alberghi e pensioni. - Grand 1-IOlcl, " ia le Ma
nin. - Grand Hólel de nussie, via alanin. - Hó
le i de Homo, via Garibaldi \)5 . - - 1'loteJ PuJ'is SQ.. 

leil , " iale Foscolo ~)() (eon ing/'esso da Pinzza 
Azeglio 22) . - I-WIci Bristol (succll rsu le uli' H6lel 
de Borne) via Manin 8. - Hótel Grandc Br'cbJgnc 
el pcnsion via Manin J~. - Holel Flol'l'llcC (pen
s ione Ma lfa lli ) "i ale l\Ianin 24. - Hótel la Paix, 
\' i"le Man'in 32. - I - I óle ł .Modeme (reslillll 'an t et 
rlCllsion), via Giuscppe Verdi 30. - 1-1 6lel de Nice, 
viale r oscolo, ~9. - I-Iótel Vi ctol'ia , via Begi a :37. 
- Hólel l\Iiramllr, piazz •. "\ Gal'ibaldi 9. - Pensione 
e rislOl'unle Puccini, via lc ~'oscolo 38. - Pell siorll' 
Panton i, via Giuscppe Zanal'delli 123. - Pensiorl(' 
Pini , vi a Foscolo '22 (con ingresso da pia7.r.a Schel· 
ley 4), - Pcnsione Cambi , via Giuseppe Zanar'· 
(lelli Hi5. - Albergo e l'i sloranle Aq uila ci ' 01'0, 
vja Antonio Fratti 8 . - Albel'go Cenl l'ule c Com
IIlcl'cia le, via Hegia J t 8. - Albergo la 'J'oscllna, 
via delia Foce 13, 
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Stabilimenti ba.lneari. - Net.tuno - Balena -
Felice - Colombo - 'l'o nieUi - Fl ora - Marco 
Cerri - Guido Ci ri llo - Quilchini - Sa nlini -
Marco Polo - 'l' l'itone - Cunlellll. Notiamo put'c 
il Bagno Dori riservato solta nto alle signor'c ed il 
Bagno '1'eli (con impian to termale li sso) posto in 
Via Garihaldi 8:J. 

Alberghi e pensioni. - Grand I-Iòlel, via le Ma
!l ino - Grand Hòtel de nussie, via àlanin. - Hò
le i dc Home, via Garibaldi \)5 . - - j·16tcJ Pul'is So.. 
leil , viale Foscolo ~)() (con ing/'esso da Piazza 
Azeglio 22) . - I-I òtcl Bristol (succursu le a li' H6lel 
de Home) via Manin 8. - Holel Grande Br'cbJgnc 
cl pcnsion via Manin J~. - Hotel FIOl'I'nec (pen
sione Malfatti ) vi ale l\Ianin 24. - Hòtel la Paix, 
\' i"le l\Jan'in 32. - 1-16le l .Moderne (reslillll 'an t et 
rlCnsion), via Giuseppe Verdi 30. - I-I otel de Nice, 
viale r oscolo, ~9. - 1-16tel Vi etol'ill , via Begi a :37. 
- Hòtel l\Iiramllr, piazz •.• Gal'ibaldi 9. - Pensione 
e ris toranle Pueeini, via le ~'oseolo 38. - Pell siorll' 
Panton i, via Giuseppe Zanard elli 123. - Pens iorl(' 
Pini , vi a Foscolo '22 (con ingresso da piailr.a Sehel· 
ley 4), - Pcnsione Cambi , via Giu seppe Zanar'· 
(leHi Hi5. - Albergo e ri slorante Aq uila cl ' 01'0 , 

via Antonio Fratti 8 . - Albergo Cent rale c Com
IIlc I'cia le, via Hegia J 18. - Albergo la Toscana, 
via della Foce 13, 
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j 
A.l MQlo , 

La passcggiala preferilu, il ILlrovo predilclto di 
lutU i hagnanli di Viareggio e :a passeggiala Jungo 
il molo fino alla foce deJ can:Je e pel' il lmUo dei 
Viale alanin che dal Grand IJ6lel cOll(luce - fian
cbeggiato a desIra da elegl',llissime pala'l.zine ed u 
sinisll'u dalia spiaggia e d,lgl i slllbilimenti , - fino 
allu pia'l.'l.a Principc AllIe leo, 

Nel primo łraUo la vieta deJ mrll'c - Ilon impe
<lila du bamcchc e da fteccati - si gade in lułt..1 

la SIW pienezza (fig, 3), 
Passeggiundo lungo <llI cl piccolo prolllonlOl'io 

prolello da una scogliera contro elli s' infrungono 
le omIe linenc ci I'ilorna alla mente ił grazioso 
poelllcllo in pl"Osa che I~lisco Baltaglill intitoluvu 
la {esta dcl II/.(u'e, 

« Sei hclla o ghlllca d istesa delie acq ue marine, 
lila {fual penna Pili) degnumenLe descri\'el'e la Lun 
bcllezzu ~ Chi pui) stcndcl 'e lo sguu l'(lo s llll'nzzurra 
Luu St'l}cl'flcic sen)''''1 senlirsi accelel'are Ilel I)ctto 
ił battito dei CllOl'e 't C!li pui) lcndel'c I' oJ'ecchio 

_ ............................... . 
/ 

f 

j 
A.l MolQ , 

La passeggiata preferita, il ILtrovo prediletto di 
tutli i bagnanti di Viareggio è :a passeggiata lungo 
il molo fino alla foce del cande e I>CI' il lmUo del 
Viale Manin che dal Grand ' J6tel conduce - fian
cheggiato il destra da elegl',ltissime palazzine ed a 
s inistra dalla s pi aggia e d,lgli stabilimenti , - fino 
alla piazza Principe Allie leo, 

Nel primo tratto la vie' la del 1IH1I'e - 11011 impe
dita da bamcche e da fteccati - si gode in tut!..1 
la sua pienezza (fig, 3), 

Passeggiando lungo <lu ci piccolo prolllonlOl'io 
protello da una scogliera contro cui s' infrangono 
le onde t inene ci l"itorna alla mente il grazioso 
poemcllo in pl"Osa che I~lisco Battaglia intitolava 
la festa del II/.(u'e, 

« Sei hclla o g lauca d istesa delle acq ue marine, 
ma qual penna può degnamente descri\'el'e la tua 
bcllezza ~ Chi può stcndCI 'e lo sguu l'(]o sull'nzzurra 
tua Stll}Crflcic sen7"<1 sentirsi accelerare nel I)etto 
il battito del ClIOI'e 't C!li può tendere l'orecchio 
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,tlle ilil'inc UI'lI1onie dei tllQ tlullo BenzOl scntire Uli 
fl'crnito I'olulluoso scorrere llC'r J'anim:l inclwinla~ 
&oi bel la o marc; le luc olHle scinlillano come liliO 

", pcechio II'argenlo suI <luale vengono ud inrrall~ 

gcrsi i ragf!:i sfolgol'anti dcl sole, (leli' anienie 50](' 

d'agoslo, 

« In alto iI sole in ltltla la pompa delia SlIa gloria , 
iu ba ~so le aCflue che s' in crespano mollementc c 
eon la loro conlill un in~lnbilitil producono mi l le 
tinte fłi \'e r'8e, secon do i \'ari sbnUinH'nli cli luce, 
secondo il vadnl'c dcgli sgufln!i delIo spcUalore, 
Qua lino Spl'llzzO argenleo, IiI lin I 'i łl csso bl'Ollzeo, 
\lila hnmil.lL l'1\ d' aeciaio: poi un \'ero e che premie 
millc IOlllllitil <liITerenii, unII sfu llmlunt cli viola , 
1111 cenIleo dolcissilllO, limpido come jZli occhi <Ii 
UlW hcllezzll lIordica; lin aZZlI l'I'O inlenso r iSIlf'Cehill 
il (irmalllenlo e lnggiil !;lggi[1 ai COll lini <Je ii ' o l'iz~ 

zonie, la slri ~!Ci a gl'nll(le, immellsa, in elli si famie 
luUa la lal'olozza IIi lin UI'lisla, e ,In elli I'iSlIlt a 
lina tinla indellnibi le, un non ~o che tra il \'cnlc 
e il lllrellino da cui, eon Illllmi l'ubiJe armonia ui 
colore, cllIel'ge tint! "clalll!'n delica la di perJaeeo 
per ill.enue \'elo <Ii ncbbia ehe, impenelruhile COI1 ~ 

fine al v isihi lc, <I\'\'olgo quelJa lonlanallZ(1. 
« Di lina suhlimitillremenll a nella furia delie suc 

I.cmreste, il mare ofT .. o nei mcsi csti\' i la su blimili. 
di vi nu fl e lla SlIn cal nHl. L' 111'10 li ci suoi lllal'Osi s i 
cnmbia ora llclJa musieli lenn. dcl I' omla che si 
rrnnge lIIollemente a lin s piaggia, eon una carczzn 
eon \In \}acio (I ' U010l'e, 'T'uHo c un inennlo in esso; 
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,!Ile ilil' inc m'monie del tuo nullo senza sentire lUI 
fremito l'olulluoso scorrere llC'r l'anima inclwinla ~ 
&>i bello o mare ; le tue onde scintillano come uno 
", pccchio (l'argenlo sul fIliale vengono ad inrrall~ 

gcrsi i ragf!:i sfolgomnti del sole, (Iell' lll'llenic 50](' 

d'agos to, 

« In alto il sole in ttlna la pompa della s ua gloria , 
iu ba ~so le aCflue che s' increspano mollemente c 
con la loro continun in~tnbilitil producono mi lle 
tinte fli \'er'8e, secondo i \'ari sbnUinH'nti di luce, 
secondo il vadoro degli Sgufll'f!i dello spettatore, 
Qua lino spnrzzO argenteo, là un l'incsso bronzeo, 
una hnmil.u l'1\ d'acciaio: poi un \'ero e che prende 
mille tonalità <lilTerenti, unII srumalunt di viola , 
1111 ceruleo dolcissimo, limpido come g'1i oc<:hi di 
ulla hellezza nordica; un aZZlI l'I'O intenso riSIlf'Cchili 
il firmam enlo c laggiù !;lggi[l ai COlllini <Ie ll ' o .' iz~ 

zonle, la slriscia g"IIIl(l e, imlU ellsa , in ctli s i fOlHle 
lutta la lal'oloz"a di un a rti st a, e ,In cui l'isult a 
una tinla indefinibi le, un non ~o che tra il \'enle 
e il turchin o da cui, con Ilmmi l'abile armonia di 
colore, clllel'ge unti ,'clal uro delica la di pcrlaceo 
pcr ill.enue velo di nebbia che, impenetra hile eOI1~ 
fin e a l vis ihilc, <I\'\'olge quella lonlanallZ(1. 

« Di una su hlimitilll'emenll a nella furia dell e sue 
I.emreste, il mare o lTre nei mesi esti vi la s ublimili. 
di vina fl ella Sua calma , L' lido lI ei suoi marosi s i 
cambia ora nella musica lenl\. dell'onda che si 
fl'nnge mollemente a llu s piaggia , ton una carezzn 
con IIn bacio (l 'amore , 'T'ullo è un incanto in esso ; 
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tllttO e lin in"jto. II Iie\'e fremito suo e come tlll 
pal pito gen tile ; I ' ae/'e sentOl'e Illal'ino, che s i djf~ 
fonde da l suo sello e vlene ad eccitm'e, a l'I\\, \' j"al'e 
i nos11'j senst , j nosiri nervi infiacchiti, e come un 
1)/,ofulllo es..1. lanle da una f101't1. mislel'iosa e fan~ 

taslica germogliall le Ilci alloi giardini incantati .... )O 

A.Uc" Pinela. 

1)0 1)0 la ])asseggiata d cl mQlo, la pili co rnoda I.l 

la pili prcfe l'iul e <]uelln delia pinela . 
Qui liele comiti ve s i dilllno Con\'egno pe/' (]ueHe 

Olercndecarn l)esld che sono tanto in U80 nel la Ilostra 
'roscuna; qui fuggendo il fruslUOllo delia folIII, 11"0-
"ano dolcc l"ieeHo tutti colol"O che sono capaci di 
collllu·cndere ił mulo linglluggio delia fOI'C81.1., tra 
]' tlCI'C profumo delia resi na , Ira le aeule fl'agranze 
che \'ellgono dalIe cl'be e dalie pianlieelle ;11·00111-

Uche. 
La pi neta viareggioa nel pl"illlO li'aUo vieino 

alla eiUiI, ha un aspelto 1>000 soddi sfaeenle: pianie 
(Ii vclte, rotta rni di sto"iglie e fiaschi in franlumi, 
lasciali per tcrm dali e chiassose hrigate, tolgono al 
uosco quella pllli zia e (1l!ella semplicili\ che dO\'I'el>-
bero eostituil'lle iI pregio maggiOl"C. 

Ma nella parte al di la delia Gllsina elle se .. ve 
d 'abilazione al guanliaboschi , la I)itle la ha tuUo 
il fascino, I.uttc le alli'atti\"e delia aeh·a disabitata. 
l..a s i 111111ni.-a da\'\'e .. o la pin ela SClIlpre bella, sem
pre verdc, a cu i il !=IOle nella limpidcz1.a mllttll~ 
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tutto è un invito, Il Iie\'e fr'emito suo è come un 
palpito gen tile ; l' acre sentore mal'ino, che si djf~ 
fonde da l suo sello e viene ad eccitar'e, a l'I\\' \' ival'e 
i nostl·j sensi , j nostri nervi infiacchiti, è come un 
Ilrofumo esalante da una flol'tl. misteriosa e fan~ 

Instic.'1. germoglian te nci suoi giardini incantati .... )O 

A.llc" Pineta.. 

1)0 1)0 la ])asseggiata del molo, la piil co moda I.l 

la piel prcfel'i tn è <]uelln della pineta , 
Qui liele comiti ve si dànno Con\'egno per (]uelle 

Olercndecarn l)esld che sono tanto in uso nel la nostra 
'roscnna; qui fuggendo il frastuono della foUn, tl"O
vallO dolce l'icelto tutti colol'O che sono capaci di 
comlu'cndere il muto linguaggio della fOI'CS1.'I., tra 
]' tlCI'C pl'Ofumo della resi na , Ira le acute fl'agranze 
che \'cngono dalle cl'be e dalle pianlicelle ;1I'OO1a
Uehe. 

La pineta viareggina nel pdmo lI'alLo vicino 
alla Cilt1l, ha un aspelto poco soddi sfacente: piante 
(Ii velte, rotta mi di stoviglie e fiaschi in franlumi, 
lasciali per terra dall e chiassose brigate, tolgono al 
uosco quella puli zia e (1l!ella semplicità che dovl'eh
bel'O costituil'lle il pregio maggiol'C. 

Ma nella parte al di là della Clisina che serve 
d 'abitazione al guardia boschi, la I)itlela ha tutto 
il fasci no, tutte le altr'attive della seh'a disabitata, 
l..à s i alllmim davvero la pinela sempre bella, sem
pre verde, a cu i il !=IOle nella limpidezza mllttll~ 
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lina , !lello s fo lgorio dcl mcriggio, nella sol\ vilit dei 
lI'llIllOlIti di, SCUl lwe aspetti Iluovi e "ul'iali pe r le 
lonl1litil delle linte, om uccese e vivet ora pl.Illide e 
s mOlte, che crcallo srondi e riJiev i e mi sleriosilil c 
cupezze sempre lIIutnbili e di vcl"Sc per i rn ggi che 
s' innltntno Im\'CI"SQ le illtl'jente cupole l'onnut? dai 
mm!. 

Quundo il vento mlll'ino com incia. ad hgitul'c 
convulsmnenle le fronde dei vecchi pini e (lIteIle 
pili Ilessibili degli ill'boscelli sottostanti , un gcmilb 
!lUI't) che s i ele \' j allont dalia foresla comc il gl'ido 
di Il icU, udilo dn Dante: 

. . perehe mi 8ccrpi? 
Non hai tli spirto <Ii l)ietalC a1cUIlO? 

QueJ l inguaggio misteri oso, inascoltl.llo dal \'ento 
c ualla bufem r imane pure incomprcnsibi le anchc 
pCI' molli tlomini che ller islinlo vand alico o per 
hramosin di lucro non I'ispcUano gli alhel'i che in
g hil'landano le nosll'e monlag ne e le nostre colline, 

Ma torJlinlllO nil' nrgomenlo, 
Pel' andlll'C allil Pineht s i (lub pl'elHlcrc la sll'uda 

Jungo la spiaggia, dovc le lIumerose cnpanne cli 
prtglia cd i bagnetU pOI>o]ari diulIlo al quadro lin 
aspcUo nssai di \'erso da {jucllo che rill'ue la vita 
balneare dle si s\'olge pl'esso [e l'olol1de. 

El cga nli costruzion i SOIlO 11 11incale hmgo il " ia le; 
tra ([uesIe rieordiamo iI vi l Ji no dcl con le Celtami 
tli Lucca , OI'nato <li prcge \'oli la\'ol'i in fel'l'O OOt
tuto, quelli deI I~l'ineipe nospigliosi, delia F'tlmi· 
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lina , nello s fo lgorio dci mcriggio, nella sol\ vilit dei 
lI'llIllOlIti dà sem pl'e aspetti nuovi e " aE'iati per le 
lonnUti! delle tinte, 01"11 uccese e vive, ora p.dlide e 
smOlte, che creano sfondi e riliev i e misleriosilil c 
cupezze sempre lIIutnbili e di vcl"Sc per i rn ggi che 
s' innIlntno Im\'CI"SQ le int.'ieate cupole l'onnut? dai 
I"Um1. 

Quando il vento mlll'ino com inc ia. ad àgitul'c 
convulsmnenle le fronde dci vecchi pini e (Illelle 
piil !lessi bili degli ill'boscelli sottostanti , un gemilb 
pure che s i elc\' i allora dalla foresta come il gl'ido 
di Il ieti, udito dn Dante: 

. . pcrebè mi scerpi? 
Non hai tu srirto di l)ietalC alcUIlO? 

Quel l inguaggio misteri oso, inascoltl.llo dal \'ento 
c ùalla bufem r imane pure incomprensibi le anche 
l'CI' molti uomini che IleI' istinto vand alico o l'CI' 
hramosin di lucro non rispeUano gli alhel'i che in
g hil'landano le nostl'e monlag ne e le nostre colline, 

Ma torniamo all' argomenlo, 
l'CI' andal'C alla P ineht s i può pl'endcrc la sll'ada 

lungo la spiaggia, dove le numerose cnpanne di 
prtglia ed i bagllelli pOI>o!ari d1u1I10 al qu adro un 
aspcUo assai di verso da quello che rill'ne la l' iLa 
balneare dle si svolge pl'esso le rotonde, 

El ega nti costruzion i sono ll llincale lungo il via le; 
tra (llIcs tc ricordiamo il vi lli no del con le Cena mi 
di Lucca , OI'nalo di !>l'cge \'oli la\'OI'i in fel'l'O bat
tuto, quelli del I~l'incipe nospigliosi, della Fumi· 
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gl iu Degli Alessulld ,'i , dcl principe di C ... ·lrol,igno ed 
il grarHłioso pa lazzo lici c<lvulicl' f'cntinando Nelli. 
lJlunil.o (Ii tl lI lI'O ,Ii cinln eOI1 pila f; II' j f:o l'lllonlali da 
s lillue (Ii 11I11l'1no. 

A lfa. fo s/m d ell'abotc. 

Chi \'uol p"O\,(lI-e luHo il fasc ino palcnte delin 
spiaggiH vial'eggina, chi \' uol metlers i d;I\' \'cro in 
conlalto col IlHlt'(' - eon {IUesla gramIe polcllztl 
selvuggia che ,'uamo Icnla c sfltJa , ma dw non 
potni (lominnrc gialll lllai - la"ci per lin g'iol"llo la 
conSlIeta passeggia la a l molo o ni 'liale Maq; he
dla e indossalo lin \'c5lilo C/Ull llugnolo si tlil'i~a 11 
pie<l i genl"i IUl1yo i l l ido ehe con~iungc riarc!lg'io 
('01 l~o J'lc dei Ma rnd . 

II llucsllggio e lino tl ei pili sOI'prcndcnli: a des llTI 
la pinela , d i U li \'CIXI6 inlenso, che s i disep'J111 folta. 
unifoI'lHf', comc rlw l'uglin I'ol'lllidahite: n si nisIm il 
mal'C aZZlI l'I'O SOlll'a eui il l'iflcsso ,1('1 sole fa sein· 
liliare migliaia c miglinia di pagliuzzc d' 01'0, In 
rondo la e lll'WI mel'avig liosa dcl FOI'le dei J'lal'llIi 
80vras laln dal ia ca lena apllana le cu i Imnle aguzze, 
in pii, Iml'li hiallchcggianli , si slallciano "C1'80 il 
cie lo quasi illlllluni giganti uscit i dalie omie, 

Eppllre wltanlo pochi fanno questtl passegginln 
cl'edendola <1i sagC\'olc, mcnh'c s i pUD c\' i!al'C la fu· 

li ca d' affondarc ił piede nell' allo strato ul'cnoso, 
cammi llllmlo Sil I\' 01'10 csll'emo del ia s piagg ia I'('SII 
compalIlI .Iall ' ondu deI Illnl'C, 
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gl itl Degli Alessund,'i, del principe di C ... ·lrol,igno ed 
il grarHlioso palazzo Il cl c<lvuli cl' Ferdinando Nelli. 
lIlunito (li tl1III'O ,Ii cinln COI1 pila f; II' j "DI'montati da 
s litltl/! (Ii 1ll11l'mo. 

A lla. f08!<4ft dell'abate. 

Chi vuoI p"O\,(lI-e lutto il fascino palente dclln 
spiaggia vial'eggina, chi \' uol mettersi d;n' \'ero in 
conlalto col IlHlt'(' - con {llI esla grande polcllztl 
selvaggia che ,'uomo lenla c s fllla , ma dw non 
poll'à (lominnrc giammai - la"ci per un giol"llo la 
con sueta passeggiata al molo o :1. 1 lliale Maq; he
l'ila e indossato un l'esI i lo C/Ullllugnolo si tlil'i~a 11 
piedi geab,:i IUl1yo i l lido ehe con~iungc riarc!lg'io 
('01 I~OI' lc dci Marmi. 

Il Ilacsilgg io è lilla tl ci piil sOI'prcndcnli: a des ll'n 
la pineta , di un l'c lxl6 inlenso, che s i disep'lI11 folta. 
unifoI'lHf', come rlwl'uglin l'ol'lllidahite: a si nistm il 
mal'C aZZlIl'I'O SO l)l'a cui il riflesso ,IC'I sole fa scin· 
tiliare migliaia c mig liaia di pagliuzze d' 01'0, In 
rondo la CUI'WI meravigliosa dci Fm'le dei l'tal'mi 
sovras tata dalla cat ena apuana le cu i Imnte aguzze, 
in pii, Iml'li biancheggianti , si slanciano "C1'80 il 
cielo quasi imllluni giganti uscit i dalle omle, 

Eppure soltanto pochi fanno questtl passeggiata 
cl'edendola <1i sagC\'ole, menlre s i può e \' i!al'c la fu· 
li ca d'affondare it piede Ile ll' allo s lralo arenoso, 
cammillllmlo sull' 01'10 esll'emo della spiagg ia l'('SII 
compallll Ilall ' onda del IllMC, 



, 
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La { 08S(. dei/.' aba/e - lale e il nome dato alla 
lix:c dcl fiume di Carnaiol'e - ,lisia da Vial'cggio 
IIlc:/.Z· om di cammino. 

Nell' eslale la grande s icci l,il fa si che s ulJa spiag
gia s i disli nguano malamenle te !.mecie lici piccolo 
lIumil"iaUolo che f 0 ['111 11 II pllnlo cli sos la pCI' color'o 
ehe, altn\\'l'l'sa lo il [lonlicel lo, ra nno ł'itorllO a Via
I'cggio passantlo pCI' la pim:!ll. 

1";:1 {ossa defl'auala e nola anchc pcr lina leg
gcm!a plcloSlI da eu i rOli. OiO\'OIlIl; HO~ldi ha at
linlo gli elcmen!i Ile[' un inlcressanle I'acconl o. (I) 

Un cel'lo Giaeorno Nplli, cOII le {li Camuiol'e elle 
illdossa l.o I'abilo loI1l1'C, IHlI'C non csscll do sacel\!ole, 
fu genel'1llm ente chiamalo I' ahal,e, si sHI'e hhc an
negato in qucl fiume dopo IIlla se rie di peripezic 
lIccadul e in cOIlSCgu cllZII di a\'ei' ~osliluil o II pro
pr;o nomc eon qu ello Iii un co mpngno di s tuli\. 

'I'r-n la sciamo i I)nrticolari delia fanlas li cn !lana
zione rim ,UHlaudo II lellol'e alla puhbllenzione po
c' anzi l'icordaln; piullosto ci piace l'ipol'tlll 'C qll i 
il quadl'ello genia l{' che lmccia ił Hosndi descri· 
"cndo la loclllitu. 

« I~ pUl'e s lullendo, in qu~;.lo tmll o, lo spcltacolo 
delia noslm marina ! L" immensn macsltl dcl mare 
qui eedc al hllllbilo schel-t.eI'ole(lell'llsce\[o, gincc he 
l" ouda pilI mile si rampo Ilcl lido pili dolce, tullo 
egualmcnte sahbi oso. II ven to forma di quella fini!>
si ma sa bbia continue clunc a dieci o dodici passi 

(l l Avv. OI(łU"~' ,","-,,", . - /.,(1 (lWIadd/'II/i;,t... EDI!,,,li. _ Tipo· 
I; .... łl .. Tr .. '·o .... ri, 180&. 
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La { 08S(. del/.' avale - lale è i l nome dato alla 
lix:c dci liume di Camaiore - ,lista da Viareggio 
IIlc:/.Z' Ol'a d i cammino, 

Nell ' eslate la grande sicci tà fa si che sulla spiag
gia si distinguano malamente le tmccie del piccolo 
IIlImidaUolo che fO[' I1I 11 i l pllnto cii sos ta pel' coloro 
ehe, altn\\'l' l'sa lo il [lonlicello, fa n no dtol'llo a Via
rcggio passando pCI' la pim:lll. 

1";:1 {ossa dell'abale ò noia anchc pcr una leg
gcmla pietosa da cu i r 011 . Oio\'olilli HO~ldi ha at
linlo gli elementi IleI" un inleressante racconto. ( I ) 

Un cCl'lo Giacomo Nplli, conle {li Camuiore elle 
illdossato l 'abito loI1l1'C, l>tu'e non essen do sucel'dote, 
fu genemlmente chiamato t'aba l.e, si sHI"ehhc an
negal.o in qucl fiume dopo una ser'ie di peripezic 
accadute i n cOllscgucnzu di a\'ei' ~osl i lui l o i l pro
prio nome con qu ello Ili un Comp<1gno d i s lud\. 

'l'm la sciamo i 1)<1l'licolari della fanlas li cn narra
:t. ionc l"in1<IIHI<llIdo i l leUol'c alla puhblicn:t.iolle po
c'anzi T"Ìcordahl; piulloslo ci piace riportlll"C qlli 
il quadrello genia lI:' che trl.lccia il Hosndi descri· 
vcndo la loea litù. 

« I~ pUl"e s tupendo , in qu~;.!o tratt o, lo spettacolo 
della noslra marina ! L ' immensa maestà del mal"e 
qui cede allumbilo schel-l.el'ole (lelnrsceHo, giucc hò 
l' olida l'ili mile si rompe nel lido piil dolce, tutto 
egualmente sahbioso. Il ven to fOl"ma di quella finis
simll sabbia continue dun e a dicci o dodici passi 

!I l Avv. O,,,vu~, ' '''"'''''. - /.,(1 (<WI<J.ddl'IIIH,t... ED'I",li. _ Tipo· 
1;1"1111 .. Tr .. '·o .... ri, 180&. 
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dal Illarc e le di sf11 e le df!l e lc scmi na di uride 
gineslre, che sono comc i1 ciglio dcJ lido. A <licei 
o dodici alll'i pas,.;; Tle comincia la chioma , alla c 
follissima, la qual e e UlUl pinela pe l' molle mig lia 
scmpre unifonnc, che scgue cos\unlClllcnle la forma 
se mi ci rcoi1)I'C dcl l ido. !ład c pi ccoli Ijum; la inler· 
I'Ompollo e fru ([ueali e la nosI m foss.'l.. SegllOIlO [mi 

ncllo stesso giro, alU e rnunlloJ'ci monU, che chiu· 
clono lu scena di cos; scvcro speUacolo. Spellacolo 
II'0ppo uniforlllc, c ,'cm, ma iI pili solenne pel' chi 
nldu ccrcando nell'aspcUo deJla natuJ'a I' immcnsi
ludine e la severita e non sollanlo i liod e le \'enl ul'e . 

.. A intel'l"Ompere una lale unifOI'miti. scendc dal 
[)iil vnslo e splendido Ot'iz'I.Onle in Bu lla sera , il 
sole che t.rarnonta . 1 suoi raggi che poc' anzi t' in
roca "':lIlO soLlo i pied i i I cammi no, sono affnlto 3com
parsi, c il S llO disco c sospcso s u II' csLrcmili. vis i
bile dei marc, scn'l,,'l liumma e senza lucc, fallo dcl 
lullo inCl'le e inoffensi"o, come un pl'incipc abbal
tulo, eome un <luce diS<'ll'lllato, E, nppena 8com
parso, il cielo che si confoml e col UHu'e verso 1)Q
nente e cospurso di ulla luce chcemel'gc dalI' aC(lua 
e pal' che divumpi dnI fuoco; I' alto marc la ritlctte, 
le nebbie ne ]>niono inccndiale, le nubi inccnel'itc, 
r ol'izzollle n ' e tinto i n 1'0580 e dolcemenle illumi
llutO, E un astl'o ehe cade ; ma cadcl'C li qucl mod o, 
in mczzo a tnn t.;l luce, lasciando dopo di si.> oSClu'a 
la terra , scolorati i s uoi oggelli, confusi i auoi 
Illli mali , cadcl'e dal oielo ocl maro, e una glorioSt1. 
cadut1l! .. 
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dal mare e le disfll e le dI'il e le semina di aride 
ginestre, che sono come il ciglio dcI lido. A dieci 
o dodici alll'i pas,.;i Ile comincia la chi oma, alla c 
follissima, la qual e è ulla pincla pe r molle mig lia 
sempre unifonnc, che segue cos\unlClllcnle la forma 
semicircoi1)I'C de l l id o. Hal'i c pi ccoli fium i la inter· 
rompono e fra ([uesti è la nostra fossn. Seguono [mi 
nello stesso giro, alli e manlloroi monti, chc chiu· 
clono la scena di cosi severo spettacolo. Spellacolo 
troppo uniforllle, è ,'cm, ma il l'ili solenne per chi 
nldu cercando nell'aspetto della natura l ' immensi
ludine e la severità e non sollanlo i fiori e le \'enlul'e . 

.. A intel'l"Ompere una tale unirOI'miti_ scende da l 
I)iù vaslo e splendido Ot'iz'I.Onle in sulla sera , il 
sole che t.ramonta . 1 suoi raggi che poc' anzi t' in
foca v<;l110 soLlo i pied i i l camilli no, sono affnlto scom
pa rsi, e il s uo disco è sospeso s ul]' csLrcmiti. vis i
bile de l mare , scn'l,,'l fiamma e senza lucc, fallo del 
lullo inCl'le e inoffensivo, come un pl'incipe abbat
tuto , come un d uce diS<'ll'lllato, E, nppena scom
parso, il cielo che si confoll<l e col rlHU'e verso 1)Q
nente il cosparso di ulla luce cheemel'ge da ll ' aC(IU1I 
e par che di va mpi dnl fuoco ; l' alto mare III riflette, 
le nebbie ne ]>niono incendiale, le nubi incenerit e, 
J' o l'izzonte n ' è tinto i n l'OSSO e dolcemente illumi
liuto, È un as tl'o che cade; ma cadere Il quel mod o, 
in mezzo a tnn t.;l luce, lascia ndo dopo di si.> OSCIll'Il 
la terra , scolorati i s uo i oggelli , confusi i s lioi 
a nimali , cadere dal c ielo ne l ma re, è una glo rioSt1. 
caduta! .. 



• 
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Poco dislanie dalia {o88a (lcll' Abate si "ede spLln
lure Ira. il verde delia pinela lin edificio con (lualtl'O 
guglie I'osse: e la "ilIa Cal're, An cora lin ' allra 
mezz' ora lungo la sJliaggia e troviumo una localiti. 
detLa il Secco; di qui s i diparle lina piccola s lrada 
che HI a s boeeal'c sul la via 1~ lllili a, Illcntrc conU
nuando arlCom [ungo nuu'c s i puo andaJ'e a l Fiu
melto cd at f or'le dei Munlli. 

Al/a. tell/u.ta, (t1'cidufXtłe, 

Al di li. delia "eechia dar'SCIl<I - eui s i giuuge 
in bl'c\'e attnwersando il canale per ruez7.0 dei ponle 
levaloio - tl'Ovasi la vasta lemlla delia Casa eti 
BOl'bone om IH'OpJ'ielit di S. A, )' A rcidu ca d ' Austria , 
Leol"loldo SalvalO['e c delia conSOIte Pl'incipessa 
Sianca, ligliu delta Duchcss<'1 di Madrid, 

ba tcnuta puo esser "isilala lunto a piedi che 
in \'etLuJ"a, mediante la cOJlsegna delia jJl'opria 
c.ula da visihl al pOl'tiere clI C fa 8eI'"il'.io al C~tJl

cello d ' ingl'esso s iluato in Via IJaWni. 
Per gi unger"e alla villa - che suole essere la 

melil delia pa.sseggiala - s i perCOITono 2 chilo
metri e llleZ1.Q di un amplo "lale che pel' tre qunrl i 
tmvers..'1. la pineta, per un quarto un grandioso 
vignelo. 

La \' illa , in sli le tllotlerno, - fall.a. cos\'nllre da 
Maria Luisa e reslatu"ula 1.1 cum di Maria 1'e l"e&'1. 
di Sayoia - prospella un bel giardino ed ha in
lorno \'a l"i ediflzi adibili ad uso d' utlltllini slmzione, 
di granai, e di seuderia , 

• 
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Poco distante dalla {o88a dell' Abate si vede spun
tare Ira. il verde della pineta un edificio con (llIaltl'O 
guglie rosse: è la villa Cal'rè, An cora un ' altra 
mezz' ora lungo la spiaggia e troviamo una localitil 
della il Secco; di qui s i diparte lilla piccola s trada 
che Hl a s boccare sul la via 1~ lllilia , mentre conti
nuando ancol'1l [ungo mare s i può andal'e a l Fiu
melto cd al f orle dci Manlli. 

Alla. t ewl.lta, (t1'c id'UfXtle, 

AI di là della vccchia dal'Scml - eui si giuuge 
in bl'c\'e attl'1lversando il canale per mezzo del ponte 
levatoio - tl'Ovaai la vasta tenuta della Casa di 
Borbone om IH'Opl'ielit di S. A, l 'A rcidu ca d' A lIstria , 
Leol"loldo Salvatore e della consorte Principessa 
Bianca, liglin delta Duchcss<'1 di Madrid, 

ba tenuta può esser visitata tunto a piedi che 
in \'etLul"a, mediante la consegna della propria 
c.uta da visita al pOl'tiel'e clIC fa 8eI'"il'.io al C~tJl

celio d ' ingresso s ituato in Via Bottini. 
Per gi ungel"e alla villa - che suole essere la 

melil della passeggiata - s i percorrono 2 chilo
metri e meZ1.Q di un ampio "iale che pel' tre qunrt i 
tmvers..'l. la pincta, per un quarto un grandioso 
vignelo. 

La \' illa , in sli le Illotlerno, - fatta costruire da 
Maria Luisa e reslatu"ula 1.1 cura di Maria 'T'e rc&'l. 
di Sayoia - prospetta un bel giardino ed ha in
lorno va ri edifizi adibili ad uso d' ullllllinistmzione, 
di granai, e di scuderia , 
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Dcgna di speciale atlcll'I;ionc e la princi pesca cap
pell a, a lre na vatc, e r'cll .:\ sopm {lisegno <lell" 1ll'chi
lello Giuseppe Plll'fli ni tl i IAreclI, ed om ala cl i una 
ra cci a lll in sti le basiJicu le c he gllarda \'CI'SO iI marco 

A desl!'tt, pres80 la !)()l'Ia , s i Icgge la scgllcllte 
cpigrafc ehe ,' jeonla la fo nd azi o ll tJ lii qucslo ,' je
chiss il1lo elli/leio: 

Gllrol /ts 111 1)r/x Pa/'l!l{/e (f e. P /acellfiae - 8accl
fum. hoc - QIW CO I1IIII Odi u,s - hni rt8Ce toci sld cofolli 

- /Id hl c l' lf c llł u lI/. s (ln'i/ici Ił Ul - "obel'c"t hI CC881"'~ 

- eorlfu/. /idelilafis JJl CIl HW - ill ffl 'ali (II'lOds (//"!) ",. 

mel/f//IIt - excif(ll'c Cl u ' (/ lJ iI - Anno M DCCCX 1,IX. 
NelJ 'cpigrare lalin a a s ini s im (leli a portil , "iellc 

,'jco,'dalo che] ' anticn cnppella derli CiI!a li San Cal'lo 
I-JOITOIllCO fu Irasformn\n in quel la a lluule da 
Ca d o III tli Iku-boIlC, tluca tl i PUI"IllU o Piuocm:a. 

I': intcl'110 ornalo di rna rmi pl'c7. iosi , f'i Iwcr:;enlil 
di lina elcganza \'Cl'ilmcnle signol'j lc. Le lombe mo
nUlllcntnli \' lil ia , a dcstra , che rllcch iude la salma 
di Cul"lo II I tli BoI·bo IlO c l ' 111Im , il sin isllll , quel ln 
<Ii Carlo t.odo\' ico, confOI'iscono nlla cllJ)pella un 
aspello maestoso c SC\'e ł·o, quale si add icc ad un 
ediflcio che c Ll 5lodi5ce SC I>o lo"-ł ' i ł'Cnli . 

Al/a, v illll> tlu(J(tle tlelfe Pi(tłwł'c . 

Dalia StllZiOIlO dcl Ponte <Ii & 1580, Jungo la l inCli 

Imll viad a Via .·eggio-Camaiore, si gi un gc in bł'O\'C 

a lin ' ,'enutu delIe Pia nOl"e ove sorge la \·illa dei 
Duchi <Ii Parma . 
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Degna di speciale atlcll'I;ionc è la princi pesca cap
pell a, il tre na vate, erel!.:\ soP"u {lisegno fieli" ill 'chi
lello Giuseppe Plll'fli ni d i IAlcell , ed ol'llala di una 
ra cci a lll in sti le basilicu le c he guarrla \'CI'SO il mare. 

A desl!'tt, presso la !)()l'Ia , s i legge la seguente 
epigrafe ehe ,'iconla la fo nd azi o ll tJ lli questo ,'il:
chiss il1lo cdilì cio: 

Cllrol !t8 111 1)r/x Pa/'l!l{/e (l e. P /acellfiae - 8accl
fum. hoc - Q/w CO I1IIII Odi u,s - IIni/t8ce foci Slti cofolli 

- /Id Ù / CI' IfCllf u lI/. s(ln'i/icì" m - hobcl'c"f hI CC881"'~ 

- eorlfu/. /ìdelilafis JJ1 CIl HW - iII fp 'ati (lI/lOds (//"!)",. 

Utcl/fl/m - cxcifare Clu'(/ lJ iI - Anno M DCCCX l,IX. 
Nell 'epigrare Ialin a a s ini s tra Ile lla portil , vielle 

,'icol'dll lo che] ' anticn cnppella derli Cilta li San Cado 
I-JOITOIllCO fu trasformata in quel la at tuule da 

Ca d o III di Iku-boIlC, duca di PUI"IllU c Piucc)))';a. 
l': intel'llo ornalo di marmi pl'c7. iosi , f'i Iwcr:;enlil 

di un a elega nza \'em men le signol'i le. Le lombe ma
nUlllcntnli \' una , a destra , che racchiude la salm a 
di Gu l"lo II I di !3o,obollc c l ' lillm , a s in is llll , q uel la 
di Car lo t.odo\' ico, eonfCI'iscono a lla cllJ)pella un 
aspello maestoso c SC\'eIOO, quale si add ice ad un 
edificio ch e c Ll stodi sce SC I>O!o-I'i l'Cali . 

Al/a, v illa, tlu(J(tle tlelfe Pi(uwl'c. 

Dalla stllzionc del Ponte di & 1880, lungo la l inCll 
Imllviad a Via .oeggia-Cama iore, si gi un ge in br'c\'c 
a lla ' ,'enutu delle PianOl"e ove sorge la \Oilla dci 
Duchi di Parma . 
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Un vinlc liulll:heggialo da s icpi di InOl'le l la COII

{I ul.:c l ino al canccllo (I ci pa l'co, in mcy,7.0 al qllalc 
ei Cl'gc il grandioso palaz'lo di clIi ]ll'csellliamo 
l ' i1lusll'1lzionc (lig, 4). 

La "illa delle Pianol'C collstava ulltil.:nmclIle di 
un picl.:olo palnzzclto eon gianlino appartenenlc 
al nobile Carlo Orsucci di Camaiorc, poi acqu i
SUito dalia Ouehessa d i Lucea, Maria Teresa - COII

"Ot'le dcl Duta Carlo Lodovieo di Borbono - onde 
sel"vir-selle pCI' dimOl'tt invel'llale, 

Nell'anno 1888 iJ Duca noberlo di Parma, ni pote 
delIa DUl.:hcssn '\Iar'h .. Teresa cd et'('dc <Ii deUa dlla, 

•• 
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Un vinle liulll:heggialo da siepi di InOl'le l la COII

{IUI.:e lino al canCello (lei "a l'co, in mezzo al q uale 
ei Cl'gc il grandioso palazzo di cui presentia mo 
l' illustrazione (Hg, 4). 

1.11 villa delle Pianor'e constava alllicamentc di 
un piccolo palnzzclto con giardino appartenente 
al nobile Carlo Orsucci di Camaiore, poi acqu i
SUllo dalla Du chessa d i Lucca, Muria Teresn - con
sorte del Duca Carlo Lodovico di Borbone - onde 
sel"vil-sene p CI' dimOl'n invel'nale, 

Nell'anno 1888 il Duca noberlo di Panna , ni pote 
della Duchessa "lnl'ia. Teresa ed et'('de <ti della dlla, 

•• 
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ne feee coslruirc, accanto, una piil gran do e pHI 
sonhlOSU af1idnndone l'jnC<lI'ico al l 'a ldlilcllo pro
fcssor ing. Domenico MUI'tini (Ii Luce" . 

In quesla \'illn si nmmimno Itlolle pregevoli lelc 
dovute ad artisli di varia SCllola e moltc di csse 
ralJpreS<'nlano l ~rsol1agg i ilIuslri delie Case di Bor
bone, LOI-ena e Sll\'oi a. 

Degna di nota e !H U'C la bibliol.ecll conl.enente 
opel'C 1lI1liche e mre cd lin g l'u ndioso a mzzo di 
rnanifaUm<l fl'ancese che adol'na iJ salone centrale. 

II ~ npl'ile dei 1893 nella cappe lla <Ii quesla villa 
venivll henedello dnll'Archcscovo di Lucca il mn
l!'imonio tli S. A. Fen:linando, prin ci llC di Bulga
I'ia, nalo Ouc<\ di Sassoni a-Co IJUl'go-Goth a , coll1l 
Pri Ilei l)(lssa Minia IJlI isa d i Borbone pl'i tllogcn ila 
dei Ulica Hoberto di Panna. Qllesln solenne ceri
Ulonia c uncora ricordl\la eome uno slmonlinal'io 
av \'cn imento pt'esso le popolazioni di C'lmaiOl"e e 
di Capczzano, 

Vi assistevnno la madre deI Princi roe, Clcmcn
Una Odcaos, i fra lelli (li lui, Fil i pr10 cd Augusto, 
le sorclle PI'i IlCipess,'l Amalia di Ba \'iera e AI'cidu
chessa Clot ilde; il PlUl!'C dcll a sposa Duca nobcl,to 
di Borbone eon la consorte Duchessn Antonia di 
POI'toga llo, 

Intel'\'ennCI'O illoltre il fraletlo deI Duell Hobcrl.o, 
En l'ico, conte di Bardi, la Illoglic di Fi lippo di Sas
son ia-Cobmgo-OoUH1. Lui sn fl glia di l.JW!lOldo II , 
re deI Belg io, lo Stambu lolf. primo min isll'O, cd 
nll ri uignitari delin Bulglll'in, 
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ne fece costruire, accanto , una piil gran de e pm 
sontuosa afti<lnndone l'inC<lI'ico al l 'aldlilcllo pro
fessor ing. Domenico Mattini di Luccll . 

In questa \' illn s i ammirano molle pregevoli tele 
dovute ad artis li di varia scuola e molte di esse 
ralJpreS<'nlano l ~rsol1agg i illu stri delle Case di Bor
bone, LOI-ena e Sll\'oi a. 

Degna di nota è !H JI'C la biblioteca contenente 
opel'c anliche e mre ed un g l'undioso a mzzo di 
rnanifaUm<l francese che ad orna il salone centrale. 

Il ~ npl'ile del 1893 nella cappe lla di questa villa 
veniva henedetto dnll'Archcscovo di Lucca il mu
ll'imonio di S. A. Fer'dinando, princillC di Bulga
ria , nato Duc<\ di Sassoni a-Co lml'go-Gotha, colla 
Princi!>cssa MUl'in IJui sa di Borbone primogen ita 
del Duca Boberlo di Panna. Questa solenne ceri
monia è ancora ricordala co me uno slmonlinal'io 
avvcnimento pt'esso le popola zioni di C'lmaiot'e e 
di Ca pezza no, 

Vi assisteva no la madre del Princiroe, Clcmen
ti na Ol'icans, i fra telli (li lui , Fil i PllO cd Augusto, 
le sorelle Pt'incipes5.1 Amalia di Baviera e At'cidu
chessa Clot ilde; il PlUl!'C dcll a sposa Duca Hobcl,to 
di Borbone con la consorte Duchessa Antonia di 
Pot'toga llo, 

Intel'vennCt'O inoltre il frat ello del Duell Hobcrl.o, 
En rico, conte di Bardi , la moglie di Filippo di Sas
son ia-Cobmgo-OoUH1, Lui sa fl gl ia di l .J60llOldo Il , 
re del Belg io, lo Stambulolf. primo min istro, ed 
nll ri dig nitari delln Bulgar'ia , 



- 51 -

Ił. MaHHctI'OHa, alta. PiclJc (t, BUd 

e(l (I- Qulcs(I- , 

Chi vlIoł godere uno dei piil gl'andiosi panoram i 
di Viareggio e dintorn i bisogna cbe s i rechi a Mas
sarosa e d i li salga <lila collina d i Pie\'e a Elici 
ed al Monte d i Quicsa. 

1.Jll stazione di Massarosa - che e la prima dcl 
tron co Via reggio-Lucca - e situata a lquanto d i· 
slante da l paese in una localitil delta la Cuva, 
punto centrale I)er le borgate che si t rovano in 
qucll a zona . 

Mas8(U'osa poss iede Lina chi es..'l nasai 8puzioau 
ed elegante - che pili non conscl'\'u tmccia del
I' antico stile - ed un bell)a lazi'.O comunnle 8u lla 
eui fucc iaŁa lrovasi un 'epigrafe com rn cmorali\'u dcl 
defu nlo He Umberlo I. 

Per andare alin Pieve II Eli ci la slrada s' inollra 
a lra"crso lina splcndida ol ivelu c passiamo "ieino 
a Migliunello, " illa dei nobili Papa nti, ora pro
prietil Hossi. 

AI'mrnl)icllndos i sopra li no scoscelldimento di leI'
l'Cno, che lrovasi presso la slrad n, in iliado da su
peraro I' altezza degli uli \' i, s i prcscn tn dinan zi ai 
noslri occhi lin panorama magn ifl co che abbraccia 
la I)ianura di Massaci uccoli , lu tto il SliO lago e qucl 
lmlto di mare 'I'irreno compreso tra il colle di 
i\l olltenero e Viaregglo. 
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li MaHH(tI'OHa, alla. Pieve (t, BUci 

e(l (f, (Jute,.,(f" 

Chi vuoi godere uno dei più gl'nndiosi panoram i 
di Viareggio e dintorn i bisogna che s i rechi a Mas
sarosa e d i lì salga nlla collina d i Pie\'e a Elici 
ed al Monte d i Quicsa, 

1.Jll s tazione di Massarosa - che è la prima dci 
tronco Via reggio-Lucca - è situata a lquanto d i
slante da l paese in una località delta la Cuva, 
punto centrale I)er le borgate che si t rovano in 
quell a zona , 

Mas8(U'osa poss iede una chi es..'l assai s paziosa 
ed elegante - che pitl non consCl'\'U t..accia del
l' antico stile - ed un bell)a lazi'.O comunnle sulla 
cui facciata trovasi un 'epigrafe com rn cmorali\'a del 
defu nto He Umberto I. 

Per andare alla Pieve il Eli ci la strada s' inoltra 
a travcrso una splendida ol ivela c passiamo vicino 
a Miglianello, villa dei nobili Papa nti, ora pro
prietil Hossi, 

AI'I'aml)icllndos i sopra li no scoscelldimento di leI'
l'Cna, che travasi presso la strad a, in modo da su
perare l'altezza degli uli \' i, s i presen ta dinan zi ai 
nostri occhi un panorama magn ifi co che abbraccia 
la I)ianura di Massaci uccoli , tu tto il SliO lago e quel 
tm lto di mare 'l'i .. reno compreso tra il colle di 
Montenero e ViareggIO, 



A .. il.1om lin allro piccolo lraUo (Ii >stracla /!d cceo 
t'ol'atOl'io di lina confralernila che ci copl'e ,I pf'iUli\ 
\'isla il \'clllslo cdificio Ilella Pil've a Ire nal'ale, 
(Ii fOl'llla bas ilicIIle, ma , pUl' 1"OPllO, in lIIolla pa rte 
delul'pala ; basU il <lirc che li nu ,I qUillcłle ,lJH10 
fit SOpl'tl la navala si ni sl ra cm sla l.o costl'ui to li no 
slanzonc pel' 11.1 Icgna e pel' asciugal'c le olivc! 

PI'CSSO I' ingl'csso delia po rta lalemle si ICjZge in 
un 'epigl'afe che nel 189..5 fu fatlo un .'cstnuro da 
cel'lo Gimlamo Minuloli nobile lucchese, Forse i n 
conscgucllza di qucslo ltWOI'O cOlUlotto scn"H I.1l'i
ICl'io d' arie I' cdil1cio fil I'irlolto nello f' lalo deplo· 
l'C\'ole in elli si ll'Ol'aVH lino n qllalche anno fa, 

AtlualOlenle, per' iniziulinl dc l l" inlclligen le I)ie-
\'IWO sile. Emanuele Oiusti, la chieS<1 \'icne I'eslall· 
",Ilu e I'icondoUa Ile l pl'imitil'o s tile sol.lo la dirc· 
zione al'tisliclI dell' ilIustre Ill'chilello Cllstcllw'uj fli 
l"il'en"e, mel'ce il {'onCOI'SO di I'ad enli pubhliei c 
(lUello I'a lid issimo dfl sig, Antonio Dcl Mng'l'O, 

Nell' intel'no alll'ae I' attcllzionc dei \' isitalo.·c lin 
g.·;uu!i08o Irittico in UHII' IllO dcl 1472 l'appre8Cnlnnle 
la Mudgnna, San OiO\'iHlIIi BaUisl;\ e Som I'anl,a· 
leont', !Jub'ono delia Pw'rocuhia (lig. 5), 

t..' ll ulo l"e di quest' opera c ignoto, ma si !; l łCra 

di I'inlmucial'lo mel'ce gli s lud i pazienli ciel dol-
101' Poggi , diretloJ"e delie fiallcl'ie degl i umzi l.l 

FirCllze , 
Le colonnc dei lelllllio \'elltlCl'O (la sca lpe llo pro

fatlO I' idotle da <ILHHll'Ungolari ad oUangola.·i, Molli 
ull'reschi 1188ai pl'egievoli l'itclluti clci seeoli X III 
c XIV sono slnli om scopel·U dUl'anle i !'oslau!'i. 

A .. iùom IIn allro piccolo traUo fti >sII'ada /!d cceo 
l'ol'fllOl'io di ulla confralernita che ci copre;1 prima 
\'isla il \'clllsio edificio \I ella Pi\' ve Il Ire na vate, 
di fOl'ma bas ilicale, ma , pUI' Ir'oPllO, in molla pm'te 
delHI'pala ; basti il dire che tinu il qUillche ,lJlno 
fil sopra la navata s ini s l ra cm stal.o costrui to lino 
slanzone pel' le legna e per asciuga1'e le olive! 

Prcsso l ' ingrcsso della porta laLemle si ICjZge in 
un 'epigl'afe che nel 189..5 fu fatto un r'cstnuro da 
cel'lo Gil'olamo Minuloli nobile lucchese, I,'ol'se in 
consegucnza di qucsto lavoro cond otto sen"H ùl'i

lerio d ' arte l ' cdilìci o l'II ridolto nello l' lato deplo
l'C"ole in cui si trovava tino n qlHll che anno fa, 

Attualmente, pel' inizialinl dc iI" intelligente I)ie-
va no SIlC. Emanuele Gius ti , la chieS<I \'Ìene l'eslllu-
1',IIa e l'icondolta ne l Pl'ililitivo s tile sol.lo la dire
zione al'lis liclI dell ' illu s tre architetto Custcllw'ùi fii 
l"il'en"e, mercè il ('onCOI'SO di vad enti pubhliei e 
(IUenO va lidissimo dfl sig. Antonio Dci Magro, 

Nell ' intcl'no atll'ae l' attenzionc del \' isitalOI'c un 
gl'andioso trittico in rlHII'Ill0 dci 1472 rapprc8Cntnnle 
la Mudgnna, San Gionlnrli BaUistil e 8<111 l'anl.a
leont', patrono della P;U'rocchia (fig, 5). 

t..' uulol'e d i quest' opera è ignoto, ma s i !; flCra 
di rinlmùcial'lo IIlcl'cè gli s tud i pazienli del dot-
101' Poggi , dil'etlol'e delle fiallcrie degli Uflizi l.I 

Firenze , 
Le colonne del tellll)io \'entlCl'O (la scalpello jlro

fallO r idotle da (llwdl'Un golal'i ad oUangol;u'i, Molli 
affreschi assai preg ievoli ritenuti elci secoli XIII 
c XIV sono stil li Ol'il scopel'li duranle i l'es tauri. 
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l...n\'ol'o semplice ma (lo\' ul 0 fi flne scn1llel lo C il 

labcl'naco\o degli Ol-ii &l1Iti che anticamenle sel'
\'i\'a da ci bor'io. 

Presso la sagrestia sonD !>ure ben cuslodit.i I)a
mmenti a nlichi ssimi , un ca lice eon smalti ed un 
cUIlc\eliere in (erro bnUul.o, tutti oggelti di gnll1 
Ilregio. 

Dal Ia piaz'l.etta delia Piel-c e meglio ancol'U dalle 
fineslre cle lła canonictl si gode un magni flco colpo 
d 'occh io; chi poi su di csser'c un cnUl lllinatol'e resi
slente si spinga fino al soprasl..'lllte borgo di Mon
tigillllo e goorol1 un panorama ancom piu grandioso. 

Da i\lass..'l r'Osa si pub fa re lina esclIrsione unche 
II Qu iesa, ridenle bOl'gata poS~L sui 1)clldio dei 
monte omonimo. Quiesa cara fi Byron cd 11 Schcl
Jey e lino dei pili bei colli d ' ltnliu; c ' e lin punto 
(lo\'c la s tnHla s' npre di lIlezzo ulic rolle macehie 
di caslagni che offre una l'ed ula L.mto magnifica 
dn coslrin gere ullche i ł Ilit, frelloloso automobilista 
a fel"lllare per ci rHlue minul.i la I'etllr ra, 

In rondo n Via Hegia, al IIi lu delia linea fel'l'o
\'iul' in, si dipartc la s Iradn JlI'o\'incia le lucchese che 
conduce a Monlmmilo, 

QuesLa passcggiala, in mcr.:w (Lila 1;ona posta ni 
nOJ'd-ovesL dei Ingo di Mussaciuccoli pl'esen la poche 
attl'lltLil'c; lull<lvia i ł visitnlol'C puo rendersi conlo 
delie speciali col li vmdon i p<lluslri. corne ił I'iso, hl 
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l..oI1vol'o semplice mn (Iovul o il fine scn1llel lo è il 

tabernacolo degli OlIi &l1Iti che anticamente ser
viva da ci bol'io. 

Presso la sagrestia sono pure ben custoditi 1)11-
mmenti antich issimi, un ca lice con smalti ed un 
cUIlc\eliere in ferro bnUul.o, tutti oggetti di gmn 
I)regio. 

Dal la piaz'l.etta della Pie\-c e meglio ancol'U dalle 
finestre clelia canonica si gode un magni fico colpo 
d 'occh io; chi poi su di essere un camminatore resi
stente si spinga fino al soprast...'lllte borgo di Mon
tigillllo e godl'il un panora ma ancora più grandioso. 

Da i\lass..'l I'Osa si può fa re una escursione anche 
Il Qu iesa, ridente borgata posta sul l)Cndio del 
monte omonimo. Quiesa cara il Byron ed 11 Sehel
ley è lIllO dei piil bei colli d ' ltnliu; c' è un punto 
(lo\'c la strada s'apre di lIlezzo alle folle macchie 
di castagni che offre una veduta L.mto magnifica 
da coslrin gere anche il Ilitl fretloloso automobilista 
a fel"lllare per ci rHlue minul.i la l'etllr ra, 

A Monh'lb,n'tto ed (I, 8tiwJlt, 

In fondo a Via Hegia, al di là della linea ferro
viaria, si diparte la slradn J)I'o\'incia le lucchese che 
conduce a Montmmilo, 

Questa passeggiata, in mer.:w RlIa 1;ona posta al 
nord-ovest del lago di Massaciuccoli pl'esen la poche 
attrattive; tull<lvia il visitntol'e può rendersi conio 
delle speciali col li vmdon i p<llustri. come il l'iso. hl 
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spazzoln cli padule (anmdo pIlNI{Jlllilis), la sala tli 
p..'ldul e (Tipha l(lUfo/ill) , ił gilIlI gO da sloie (Sy1JJlt8 
lacl/slds). 

Le l}()Che case <li Montramito e III Villa Brescialli 
s' adagiano sopra una coll inll l'icol>cl'la d' olivi, 
donde si domina ił lago <Ii Massaciuccoli e la ma
rina di Viareggio. 

Su «ucsla pllnL. .. esislcvi\ Ilel sccolo XII il caslello 
(li JlContmvanło (<lande I>oi ił nome Montramito) 
dominio dei figli di Ubal<lo da BoZ1",·1II0. ~;SS i se
guirono le 1l.'lI'ti di Pisa e cio accrebbe i molivi 
delia guerra che cbbe luogo in Vel'Silia lra Pi sani 
e Luechesi. 1...0 sdegno di quesli ultim i, rll lale cbe 
Ilel 1187 distrusscro loL.'llmcnle it castello I'ibellc. 

Da i\lonlramito si IlUO SI)in gel'Si fino a Stia\'a, 
pilloresca borgata ove s i II'0VIII10 le so l'gcnli del
I' aquedotlo <li Viarcggio. 

Oli 3vanzi dell ' anlica rócca servono ora Iii bnse 
al cnUlrmnile, coslruilo verso In melit dei secolo 
8<:01'80. 

l)a, Vim'eyyio al M(tt(twu((" 

Ulln slazione climaUcn allllalla che \'3 nC(lu i
SlUlHlo mollo nome e quelllL dei Monie MaL.'\nlla. 

Numel'Osc comili vc vi si recallo nell'eslale, s l)C
cinlmente da Viareggio, altmlte dal fascino che 
eserciL.\ sempl'e una e8ClIrsione nlla <I lwIe non man
eano quelle cOlllodita delia vitn, divenul e orlllai in
<lispensabili I~I' gli ~Ilrinis li diletla uti. 
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spazzola di padule (anmdo pIlNI{Jlllili8), la sa la di 
p..'ldul c (Tipha lllU(o/ill) , il gi un go da stoic (Syl]Jlt8 
laCl/stI'Ì8). 

Le l}()Che case di Montramito e III Villa Bresciani 
s' adagiano sopra una collina l'icol>el' ta d ' oli vi, 
donde si domina il lago di Massaciuccoli e la ma
rina di Viareggio. 

Su questa punL. .. esisteva ileI secolo XII il castello 
(li AContmvanto (donde l>ai il nome Montramito) 
dominio dei figli di Ubal<lo da BoZ1 .. '\1I0. ~;SS i se
guirono le pm·ti di Pisa e ciò accrebbe i motivi 
della guerra che ebbe luogo in Vel'Silia tra Pi sani 
e Lucchesi. 1...0 sdegno di questi ultimi, rll ta le cbe 
ileI 1187 distrussero toL.'\lmente it castello ribelle. 

Da i\lontra mi to si IllIÒ SI)in gel'Si fin o a Stia" .. , 
pilloresca borgata ave s i tl'OVll11 0 le so l'genli del
l' aquedotlo di Viareggio. 

Oli avanzi dell ' anlica ròeca servono ora di base 
al caUlrmnile, costruito verso la metà del se<:olo 
scorso. 

I)a, Vim'eyyio al M(tt(twu((" 

Una stazione climaUcn allllalla che \'3 nC(llI i
slundo mollo nome è quelllL del Manie MaL.'\nua. 

Numel'Ose comiti ve vi si reca no nell'estate, sl)C
cinlmente da Vi areggio, altm lte dal fascino che 
escrciL.\ sempl'e una escursione nlla <Iunle non man
can o quelle cOlllodita della vita, divenut e ormai in
dispensabili I~ I' gli ~Ilrinis li diletlauti . 
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])a Viareggio si puo giungcre ul Matanna pl'cn
deudo lllltl n~lIut'a lino ił Lombric i, 0pPU1'C "u len
dos i dei tmlll a vaJ}OI'c fino a Camaiol'c c fli Iii in 
mer,z' ora facendo"i cOll dul'l'c eon UJlil car'j 'OZZU lino 
ił l..ombr'ici. Di {Iui UlI pl 'ovalo podis ln 1)lIO ~al i l'e 

al iIlalanna un due o l'e e IlH'ZZO poco pilJ: ma chi 
su di non aver le ga ml>e buonc (adl bcne a seri
\'CI'C qualche giorno prima all 'Albergo onl inando 
i muli pel' la c1ivalcatul'1l. 

A dilTel'cnza delie allrc lllonlagne delia regionc, 
iI \' iaggia to/'c ha il vll nluggio di 11'0\'lIl'c ill c ima a 
(Iues te d ue cOlllod i albcl'ghi: il 1I1alafl.J/ (' (m. 700), 
pl'CSSO Je sOI'genU delia '['unite (;uvu e l'A lto Ma
łrmmt (m. llOO), ci rcondnlo da l'id ellli pralel'ic, lIa n
cheggialo dn boschi di fuggi cd inlCI'a lllcnle "i pa-
1';11'0 dui vcnti. I[ ci i lila sn lubCITimo IIi qucsla 
slaz ione esU "a non o ltre passa mai i <ż5 gmdi. 

Alcune " itl lHulnUiere cosl l'uitc da l Club Alpino 
coli' aiulo dei COJJl uni \' ici ni e dei propT'ielad cil'
coslanli Illcttono in COIllUllicnzione i due Albel'ghi 
che d islano lIn ' om di \'iaggio a pietli o in ctl\'al
catu l'a, 

Da lln "eUa dE'1 i\lonl.e MaLlJJlllll si gode un Illa
gn ifico p .. 'lIlOI':llllil di Pisa, delia spiaggia \'cl-silia na 
cd a giornala c hi ol'u si sCOI'ge anchc ił golfo delia 
Spezia, 

Ił lIIalanna I>CI' la sua $pc('ial c I}()s izionc e il cell
ll'O di lIlolte e;o.(,lII'::;ioni: !t'a {plC~ l e tlol ial1lO IIIU'lIc 
a l Monte Piglionc (m. J lł:l:!) (,'(1 al Pra Il o (m . 12"20). 
al Pl'oc inlo (m . '11 77) al Fom lo (m . 1 ~2a) ~ l alla 
I)a nia (m. 1859), 
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Da Viareggio si puo giungere ili Matanna pl'cn
deudo Ulltl n~lIut'a lino il Lombric i, 0pPU1'C valen
dos i d el tmlll a vaJ}OI'c fino 11 Camaiore c fii là in 

mezz'ora facendosi condurre con ulla car'l'ozza lino 
11 l.JOmbl'ici. Di {lui 1111 pl 'ovalo podis ln I)UÒ ~a1il'e 

al ÌIlatanna un due OI'C e mezzo poco pil]: ma chi 
su di non aver le gambe buone fUl'ù bene ti scri
vere qualche giorno prima all 'A lbergo ordinando 
i muli per la c1i"alcatul'1l. 

A differenza delle altre montagne della regione, 
il \' iaggia to/'c ha il vantuggio di 11'0\'lIl'c iII cima Il 
queste due comod i alberghi: i l 1I1alafl.J/(' (m. 700), 
pl'esso le sorgenti della '['unite (;uva e l'A llo MCI
trmmt (111. llOO), circondnlo da rid enti pralel'ic, fian
cheggialo dn boschi di fuggi ed illlCl'll lllcnle ,'i]la-
1';11'0 dui venti. I[ clillla sn lubCITimo di questa 

stazione estiva non oltrepassa mai i <iD gl'adi. 
Alcune vie mulnUie re costruite dal Club Alpino 

co\l'aiuto dei COllluni \' ici n i e dei propT'ietal'i cir
coslanti mettono in COlllunicnzione i due Albel'ghi 
che distano un ' om di viaggio a pietli o in ctl\'al

catlll'u, 
DuUu vetta dE'l i\ tonl.e MaLlJJlllll s i gode un ma

gnifico p ..... nOI'alllil di Pisa, della spiaggia n~ l'Siliana 

cd a giornata c hi a ra s i sCOI'ge anche il golfo della 
Spezia, 

Il Matanna I>CI' la sua $pc('ialc I}()sizionc è il cen
ll'o di molte e;o.cUI'::;ioni: h'a {plC~te not iamo Ipu'lIe 

a l Monte Piglione (m. J ~l:!) ('(I al Prall o (ru. 12"20). 
al Proc into (ili . '11 77) al Fom lo (ili, 1 ~2a) ~l alla 
I)ania (m. 1859). 
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S i puo giungere ni Malanna olIredli: dalia nomi
nnla via Camaiore-Lombt'ici ll ll che da Pietmsanla 
o (la Serl'll\'czzu recandos i in \'cttm'a lino a l Ponle 
SIIl:lzemes.c O Molina (orc ~) C di li v;:lIcndosi lii 
COl \'U leat lIre. 

Pel' coloro che s i porlano a l Mala nnu da Lucca, 
B.1.gni di Lucca , l:Ja rga etc., e cOlllodo prendel'c la 
fel'l'Ovi a fino a ll a slazione <li Di eci mo (linea Lucca
Caslelnuo\'O) e di li gi ungerc a Pe~caglia eon vct
lura (OI'C 2) c da Pcscaglia 8a lirc a ll ' alhcrgo 1\ 

pk>{li , o scl'vendm:i di Cil\'a ka t.um. 

• 
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S i può giungere ili Malanna ol!rc('hè dalla nomi
nnla via Camaiorc-Lombl'ici ll ll che da Pietmsanla 
o (la SeIT H\'CZZU recandos i in \'cttm'a fino a l Ponte 
SIIl:lzcmcs.c o Molina (orc ~) c di li v;:lIcndosi tli 
ca \'U Ical lire. 

Per coloro che s i portano a l Mata nnu da Lucca , 
B.1.gni di Lucca , Ba rga etc. , è comodo prendcre la 
fCl'l'Ovi a fino a ll a s tazione di Di eci mo (linca Lucca
Castelnuovo) e di li gi ungere Il Pe~caglia con vcl
tura (DI'C 2) c da Pescaglia 8a lirc a ll ' alhergo 1\ 

pi(.>{li , o sc l'vcndm:i di Cil\'aka t.um. 

• 
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PAH.'rE I1J 

ClTTA I; PAI;SI DEI, 1,ITO\tA\.F, APUANO 

Pote840 I'arte miA, dA Val di Serehio 
A VAI di Ma!:"", II ller le I'anie Al V" ... 
e Al Oolfo, t"tta 8tringerti in un eerchio 
eon 1' .. lpa" prR! 

D'A,,~cn,o nelle hnull, IiI>. U. 

PAH.'rE 111 

CITTÀ I; PAI;SI DEI, 1,ITO\tA\.F, APUANO 

Pote840 l'arte miA, dA Val di Se.eMo 
A VAI di Ma!:"", Il Ile' le l'ànie .. 1 Va ... 
e Al Golfo, tutta 8tringerti in un eerohio 
eon l'Ripe" gl'rA! 

D'A,,~cn,o nelle hnull, IiI>. U. 





_ ......... - ...... _ .... .......... .. 

J.lfifl l ilu·l'lIo • 

.\łig l iarino C clis lanle da Pi sn 9 km c,1 e lu 
pl'imu stazionc slIlła lincn fClToviul'ia che cOll(lucc 
alta S !Xlzi a, 

I .. a tcnuta dei pl'ineipi Borghcse-Salviali, l}el' cui 
c 1'1I 1110S0 qlleslo IlIogo, t\ posta 11 nonl-oves!. di 
qllella I'ca le {li San Hossorc, tra il & I'ehio, il lago 
{Ii ~Ias~acill ceoli erl il lIIal'c, c compl'clHle I'ic('hi 
v ignct i all:1 oOl'd/dese, cslcsi .. simc pl'atcl'ic, una lus
sal'cggiallle macchia di I)in i cli 'W-~l cUm,j cd lina 
hella "i lla - che I'ichiama alin mente i l Tl'iall Qn 

d i Versai lles, - costr-uila \'e l'$o la melit ciel seeolo 
S(;OI':':O da l clu(;a Scipione Sa lviut i, 

~ li gliaJ'ino OCCUplt uella sloria pisana un poslo 
nole\'ol e, Esso faceva I)arle di quella siłvc, }JC/n/1/--

lino cli cu i ci pa d a il Muml,ot'i , ( I) clle fu (1 011aI1\ 

pet' metA a lla chiesa priora le di Sa n Nico la a Mi 
g liarino ed il I'imunenle concessa in fe udo , lino a l 
secolo XI, agli an tenuLi delie fa mi gl ic pi sane degli 
Orlulldi e dei Pelluri. 

( tl " .. t, Jr, Ael>l. T, I. 

• 

_ ......... - ...... _ .... .......... .. 

J.lfifl l ia,l'i'lIo • 

.\Iigliarino è elis lanle da Pi sn 9 klll CII è la 
prima stazionc slilia lincn fcrrov iaria che conducc 
alta S!Xlzi a. 

I .. a tenuta dei pl'int ipi Borghc>òe-Salviali, 1}C1' cui 
è famoso <[uesto lliogo, tl posta 11 nonl-ovesl. di 
quella l'ca le {li San Hossore, tra il Serchio, il lago 
{Ii ~Ias~aciu ceoli erl il lIIare, e comprende l'iedli 
v ignct i all:1 bO/'d1dcIIC, cslcsi .. simc pl'atcfie, una lus
sal'cggiante macchia di I)in i di 'W-~l ella ri cd lilla 

bella vi lla - ehe l'ichiama alla mente i l Triall Qn 

d i Vcrsai lles, - cosll'uila \'e l'$o la melil ciel secolo 
SCOI':':O da l ciuca Scipione Sa l via! i , 

~ li gliaJ'ino oceUplt nella sloria pisani! un poslo 
note \'ol e. Esso faceva I)al'te di quella s ilve, para1/--
tino di cu i ci l'a d a il Mural,ol'i , ( I) clic fu (1 011aI11 

p CI' metà alla chiesa priora le di Sa n Nico la a Mi 
g liarino ed il l'imun enle concessa in fe udo , fino al 
secolo XI, agli an tenati delle fa mi gl ie pi sa ne degli 
Oriundi e dei Pella l'i. 

( Il " .. t. Jr. A el>l. 1'. I. 

• 



• 
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'I'a lc conocssione \'eone conrermata an cIJc dalia 
conlessa Matilde iI 7 tllH'ile II t3, 

Nel 1497 almcuo meta delia Silva P(f"'(fJl/i,,(~ 

passO I)el' alto dolalc da llc mani dei discendcnti 
di Orlando, cillacJi no pisano, in (lUelle delia fami· 
g lia !loncioni e d ipoi dei Hossel lllini di Pisn, 

lacopo Sa l\'ia li , cittadino fiol'cntino, che g iu. Il el 
151!1 U\'CI'U acqllist.alo in Miglinl'ino una nolevole 
eslensione di tcrrCJlo, accrebbe il dominią facen· 
dosi cedel'e a litolo di l i\'ello (fueHa pal'te delia 
sel\'a apparlenente alla priOl'in di San Nieco la, 

DalIa famig lia dei ouchi Sal\' iati rli ri renzc, Mi· 
gliarino passo, in' epoca non I'cmola, pel' ercdi lil 
mntemn, ai pl'incipi Borghesc-&'lh' iali di Roma che 
hanno continunIo a migliorurc quella zona, 

Lo Zolfunelli ed il Sanlini I)nrluno Ilclla 101'0 

opera sulle Alpi Apn(W6 dcll'allc\'amenlo cquino 
che pl'atiCll\'usi n Migliarino, c nola no come dap-
pl'ima l' incrocio delia I'<lzza nl'<lba e delia spngnola 
s i fneC\'u eo n la comune romana; poi fu ball(lilo 
ił caml la SI}ugnolo e fu l}J'cso per tipo migli oratorc 
soltunto l'ambo, 

Dal 1865, IJe I' evi tal'C la dcpl'Cssione lulel'ule lo
racica e I' assolligliamento delie gambe - difelli 
che sogliono verillc.u'Si negli aecoppiamcnti delie 
cavalle COlll uni eon i mnschi di rtl.1.ze peJ'rezionate 
- ru ndolL.'\lo ił ea\'allo inglese di Ill CZZO sangue, 

Mi glial'i no fa p..,\ I'le dei Co rnu ne di Bagni di San 
Giulia uo, 

• 
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'l'a lc concessione l'enne confermata an ellc dalla 
contessa Matilde il 7 tllH'ile 111 3, 

Nel 1497 almCIlO metà della Silva P(f"'(fJl/i,,(~ 

passò I)CI' alto dotalc da llc mani dci discendcnti 
di Orlando, cillacJi no pisano, in Iluelle della rami· 
g lia Honcioni e d ipoi dei Hossel lllini di Pisn, 

Iacopo Su ll'ia ti , cittadino fiol'cntino, the g ià. il ei 
151!1 aVCl'a acquistato in Miglinl'ino una notevole 
estensione di tcrreno, accrebbe il dominit;l facen· 
dosi cedel'e a lilolo di li\'ello quella pal'te dell a 
selva appartenente alla priol'in di San Nicco la, 

Dalla famiglia dci Duchi Sall' iati rli ri renzc, Mi· 
gliarino passò, in' epoca non remota, per eredi tà 
mntemn, ai pl'incipi Borghese-&'lh' iati di Roma che 
hanno continunto a migliorare quella zona, 

Lo Zolfanelli ed il Santini I)nrluno nella 101'0 
opera sulle Alpi Apncw6 dcll'alle\'amenlo equino 
che pl'atiCll\'usi n Migliarino, c nota no come dap-
pl'ima l'incrocio della mzza nmba e della spngnola 
s i rncC\'u CO li la comune romana; poi fu ball(lilo 
il caval lo SI}ugnolo e fu l}J'cso per tipo migli oratore 
soltunto l'ambo, 

Dal 1865, I)CI' evi tal'C la depl'Cssione lalcl'ale lo
racica e l' assottigliamento delle gambe - difelti 
che sogliono verillc.u'Si negli accoppiamcnti delle 
cavalle comuni con i maschi di razze pel'rezionate 
- ru ndoltnlo il cavallo inglese di mezzo sangue, 

Mi gliari no fa p..' I'le del Co mu ne di Bagni di San 
Giuliano, 



1'm'I'c d el L(I(1o. 

'I'ot'l'e dcl Lago - cosi ciJiilmala da una Lonc 
posLn su i Icmbo occidcnlale dcl La go di Massnciue
coli - e dislnnle da Viareggio 5 chilomelri. 

l .. a borgala - che c f.'nzione dcl Municipio di 
Viareggio - c situala pt'esso la sta'l.ione rerrovial'ia 
ed e iI punto intermedio tra il lago e la mari na, 

La chiesa pal"l'ocehia lc (S. Oillsep l>e) e lin cdi
lIeio di stile moderno, a trc nuvale; il campanile 
sL.'\ per csscre Lerminalo in qllcsl' anuo. 

Un' iSCt·j'l.ione lntin a alla facciala delia C<1nonica 
l'i corda che la chiesn apparLeneva lin tempo alla 
certoM di ~~arncla p.'csso LltCCa e che fu ct'i'Ua in 
par .. occhia nel 177(). 

In poch i mi nuli si pub gillngerc coUlodamcntc 
al lago che occtqm una st'l>erfi cie di forma irrego
Inre, ma assa.i estesa. 

Dal ponte d' imharco s i scorge l>enissimo la villa 
dei mnrchesi Ginori alla PiaggeUa e le colline 80-
vrasLunli d i Pie\'e a Elici, Montigiano, Ch inlri , 
Mnssaciuccoli e Quicsa, 

Presso il lago, ollre quella riCOI'dala dcl mnrchese 
Ginori , 8Ol'gono ville eleganli e g"ilziosc, Tl'u quesLc 
noli/ulIo quella a f 01'11111 di cns lello med ioevnl e, 
dell ' on, Sah'alore Orlando, la hiall cn clIsctta deI 
maeslro Giaeolllo Puccini , le cui sale sono deco
rate sq uis ilamcnLe da P lin io NOlllcllini, cd i vi]· 

'l'm ','c d el L (I(1o . 

'l'ot'I'e del Lago - cosi cbiilmala da una tone 
posta su l lembo occidentale del Lago di Massnci ue
coli - è distante da Viareggio 5 chilometri. 

l .. a borgata - che il. fl'azione del Mun icipio di 
Viareggio - il. situata pl'eSSO la stazione ferrovial'ia 
ed è il l' liuto intermedio tra il lago e la mari na, 

La chiesa pal"l'occhia lc (S, Oiusepl>e) è un edi
IIcio di stile moderno, a tre navale; il campanile 
sL.'\ per essere terminato in quesl' anuo, 

Un ' iscl'jzione latina alla facciata della C<1llonica 
ri corda che la chiesa apparteneva un tempo alla 
certosa di ~~arncla pl'esso Llicca e che fu CI'i'Ua in 
pa rrocchia nel 177(). 

In poch i mi nuli si può giungere comodamente 
al lago che OCCtlJ>n una st'l>el'ficie di forma lTTego
lare, ma assa.i estesa. 

Da l ponte d ' imbarco si scorge l>enissimo la villa 
dei marchesi Ginori alla PiaggeUa e le colline so
vrastanti d i Pie\'e il Elici, Montigiano, Chiatl' i, 
Mnssaciuccoli e Quiesa. 

Presso il lago, oltre quella ricol'dala del mnrchese 
Ginori, sorgono ville eleganti e gl'ilz iosc, 'l'l'a queste 
notialllo quella a forma di caslello med ioeval e, 
dell ' ono Sah'atol'e Orlando, la bianca casetta del 
maes lro Giacomo Plicoin i, le cui sale sono deco
rale squis itamente da Plin io NOlllcllini, cd i vi]· 
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lini dcl cOllsole sv izl'.t>ro Viltor-io L icheJ' e dcl $: i~nol' 
Paolo Tri ~cornia tli uH'I'a ra. 

Oel lago si ha menzione lino' lla11' 874. 
II 'L'i.lJ'gioni-TozzeUi (1) I'iUenc che il nomu « ;\1<11;

",ad uecoli )lo <led."i da qualchc alllicn Mns)O<j posla 
in quesU <lintomi appartellenti ulI LIn Cuceolo lon
gobal'do. Cib tleducc I'ifcrendosi ad alll'C posses
s iol1i (li Lomhardin c di TOSCilllll le qu,,]i SOrlO 
s lale chiamałe MonIe CtlCcoli. 

StJcondo alCllni se1'itlo l'j csislcvtltlo <l MlIs:<tleiuc
coli, nell' epoca I'omanica, ']'erme falllosc e q\l/"sta 
opil1iol1e C analomla dal filIto che su Ił' l'~trCIllO 

pendio dcl pitloresco rnonti cello, siluuto a IlU'ZZO
giol'llo dcl lago, f<.i \'edollo degli al'llnzi tli 1111 anli-
0lli 88i ll1 0 cd iliciu balneare elli e stato dato iI noml:' 
di Tel'me di Ncronc. 

Cado Paladini (2) l'ipol'l,a I' opinione pili COltlUllC 
che (ILli c:;.islc5lsero le Fossu p(lpil'icw6 s tanIle PCI" 
lo scolo delie aC(l lIe dil IHl lal L, Papil'io, SH'CI'

dol e augll s lale nella ciltit <Ii LucciI e Pisa, 
l ..e rOl'inc aUullli ci pr'csenlnno le Inlecie di 111111 

sala quadm eon due I'ascho inCII\'ate nel pavimcnlo, 
IIIHI pili piccola dell ' allra e di UlW s lilll't,u bislunga 
a guisa di anlił.eatl'o con tre onlini di setlili , a SlIO 
tcmpo incl'osluli da soiliii [astro di manno bianco, 
Inlorno ai muri latemli ch'colano dei fOl"lIi p ciiJ 
fa s uppOI'r'O c he lilie ambicnle fos~ dcs linalo eOIllC 
4( 8ud(!l0l"iQ. )lo 

(II H~r=ioN~ di "k~"i cifl9!Ji iu 'r",c<,"", - ~"i ręnu, 1177, 
(:.I)" , jr_ et l.abor - 1!lO3, 
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lini dci console 8\' iz1'.1'1'0 Vittorio L ieber' e dci $: i~nol' 
Paolo Tri ~cornia di CU'I'a ra. 

Del lago si ha menzione tino' lla11' 874. 
Il 'L'i.lJ'gioni-TozzeUi ( 1) dUellc che il nome « ;\1<11;

",aci uccoli )lo del'ivi da qualche antica Mns)Ou posta 
in questi <lint01'l11 appartenenti ntl un Cuccoto lon
gobal'do. Ciò deduce riferendosi ad alll'C posses
sioni (li Lomhardin c di TOSCilllll le Cjll,,]i sono 
slale chiamale Monle CIlCcoli. 

Stlcondo alCHili sC1' il10 l'j esistevatlo <l MlIs:<tleiuc
coli, nell' epoca l'omanica, 'l'erme famose e q\l/"sta 
opinione è analomla dal fallo chc s u II' l'~trCIllO 
pendio dcI pittoresco rnonti cello, situato ti nH'UO
giomo dci lago, f<.i \'edono degli al'anzi fii un ardi
clli 88i ll1 0 ed ificiu balneare cui è stato dalo il nome 
di Tel'me di Nerone. 

Cado Paladini (2) ripol'l,a l'opinione pilr COltlUllC 
che (ILii c:;.islc5lsero le Fosse p(lpil'icw6 s tanllo PCI" 
lo scolo delle aC(l lIe dii un lal L, Papil'io, liatCI'

dote augu stale nella città di LUCCil e Pisa, 
l ..e l'Ovine nUliali ci pr'csentnno le Inlccic di Ufl1l 

sala quadm con due l'lische incavate nel pavimento, 
lilla piir piccola dell ' allm e di lIna StiUl't,U bislunga 
il guisa di anlit.eatl'o con tre onlini di sedili , li suo 
tcmpo incrostati da sollili lastrc di mal'mo bianco, 
I ntorno ai Illuri laterali eil'colano dei fOI"ll; p ciii 
fa suppor'l'C che tille ambiente fos~ destinalo eOIllC 
4( sud(!lOl"iQ. )lo 

(II H~r=ioN~ di "k~"i cifl9!Ji in 'r",c<,"", - ~"i r~nu, 1177, 
(:.I)" , jr_ et l.abor - 1!lO3, 
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Alcu ni scuvi eseguiti inlorno ulic sale anzidclle 
cd alle olto CilmCt'C pili piccole eon cssi comu
nicanli, porlarono nilu. scopertll di torsi viri li, 
ossi ecc. d i un pa\'imenlo di giallo antico, di un 
ceppo di manno bianco, oggetli che furono lraspor
lali Ilclla prossima l'i lla <lei eonU Milluloli. 

II Pa ladini aggiunge che su i colle di Aquilala ci 
sonD gli iI\'unzi di lin caslello che qualcb c CI'on isl.'\ 
lucchesesoslicne esscl'c il fat'O dei porto di Lal)l'OłlC. 

Le caccie di Torre deI Lago. - 'l'orre dei 1.J<"1go 
va fallloso per le cosidcllc telc allc roI agh e, che ven
gono elTeUuatc I)()chc rolle all 'anno da llurnCl'osi 

cucciatori, rncditlnle 11 pagamcnlo di una lassa. 
Pt~SSO la urQmie, dei padule d i Migliarino, sOI'gc 

"igorosa rt'll le gel'be e suI\" i ntrico dei biadoli c 
dei fa/asclli una lunga macchia di onhllli che c il 
rifugio di uccelli neri e di sciuhi che, ( I) 

D' in vel'llo, o meglio suI fini!' di queslo, gli ontani 
si popolano di nnatl'e che giungono da ogni parte 
sieclic al I' alba si senle un anatrio nlto di gCl'mani 
I'el.l l i fra i l pcUegolio delie ga llinelle, 

E difficile caccial'ie pcrcbc col enlle non si a \'\'i· 
cinuJlo chc d i rado e d ' alll'a p.u'te non si pub un· 
dllre col harcheUo ll'a gli onlani che in pi ccoli 
traW, In generale c consigliabile la 8C</CCit, come 
ai merl i. 

Nei g iorni di tela, - sCl'h'c ił Cltioccolo - le 
folaghe dopo lwerc acciabaUato qua e la 11(>1 lago, 

( I) 0""00<.'(11'<>, - Tom dd l..,Uo ł ~ I~ cacci~ _ in Oi .. o .. , vo
lum. 11, um . 

•• 
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Alcu ni scavi eseguiti intorno alle sale anzidelle 
ed alle olto CilmCt'C pii! piccole con essi comu
nicanti, porlarono alla. scoperta di torsi viri li, 
ossi ecc. d i un padmenlo di giallo antico, di un 
ceppo di marmo bianco, oggetti che furono lraspor
tali nella prossima \'i lla <lei conti Minuloli. 

Il Pa ladini aggiunge che su l colle di Aquilala ci 
sono gli iI\'unzi di un castello che qualch e cl'oll isl.'\ 
lucchesesoslicne essere il fal'O del porto di Lal)l'onc. 

Le ca.ccie di Torre del Lago. - Torre del 1.J<"1go 
va famoso per le cosidcllc tele alle folaghe, che ven
gono elTeUuatc poche l'olle all'anno da numeros i 
cacciatori, mcdinnle il pagamento di una lassa. 

Pt~SSO la urQnde, del padule d i Migliarino, sOI'ge 
vigorosa rt'll le gCl'be e sul\" i ntrico dei bjodoli c 
dei falaschi una lunga macchia di onlani che e il 
rifugio di uccelli neri e di scinhi che, ( I) 

D' in vel'llo, o meglio sul finir di queslo, gli onlani 
si popolano di a natre che giungono da ogni parle 
sieche al l ' alba si sente un anal.rio ntto di gCl'mani 
l'cn li fra il pcUegolio delle ga llinelle, 

È difficile cacciarle pcrche col callc non si a vvi· 
cintino ehI! d i l'ado c d' allt'a !>,II'le non si può un· 
dare col harcheUo ll'a gli onlani che in pi ccoli 
lralli. In genantle è consigliabile la 8C</CCÙ' come 
ai merl i. 

Nei g iorni di tela, - sCl'h'c il Chioccolo - le 
folaghe dopo lwerc acciabaUato qua e là ileI lago, 

( I) 0""00<.":11'<>, - TOt'N dd l."uo ,~ I~ cacci~ _ in DillO", vo
lume 11, 11m . 

•• 
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si dechlono a spicca re li n '"010 piu [lIngo c, 5e spc
cia lmellle domina j( vento fresco d i terra, si posa no 
en lro gli Oll la ni Ilej eesli di biodolo e fra le ..ad iche 
delie pia nle, q ualculla Ilnche sugl i albcl'i. Di queslc 
fo laghc tramorlite da l traml)Uglo delia lel(, e stan
che e facile allom nei cesti piir grossi fUl' Imona 
Ilrcda eon un ubiłe Mne che 5e le pl'cnde \' i \'c. 

Nel gnlll rreddo poi, sopra cerU rialzi di mcllclta 
Ilel pili rolto degli on lnni, Ilon e rado neppure il 
fnil lo delia beccaccia. Ma il camminarc in (IOclla 
mncchia e dillicilc. I poggioletti di Carez atl'i J/du 
sono rad i e 80n o divisi da buche profonde, che 
ingh ioltollo sli\'uli e calzettoni, impigl iando la per
sona in pant.ano allaccaliccio e l'ibolJenle di ","c

talIO. 
La. ma.rina. di Torre dei Lago. - A lIa marina 

d i 'I'OI'l'C dcl Lago si giunge eon 1II1n slrada car
rozw.bi le che, allraversata la ferro\'ia, s· i nołtra pCI· 

poco piil <Ii duc ch ilomclri nelln pi nehL Questa 
spiaggiu gl'und ios.'l - su ell i sorge un piccolo st..'l hi
lilllcnto - e ancora 11.11 ' inb:io comc słazione marina, 
ma polrcbbe acqu istm-e lin posto notevole Ira i 
soggiorn i esU\'i deI liIOl·alE' loscano Be rosse altrove 
traspod.llto il calU l>O di liro al ca nnone ehe (losli
luisce un gru"c ostacolo aJI'espansione dei bagn i 
e desta "h·c appl1lllsioni per I' incol ulll ita jlubblica . 
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si decidono a spiccare un '"010 più [ungo c, se spe
cialmente domina il vento fresco di terra, s i posano 
co lro gli Olllani Ilei cesli di blodolo e fra le ..adiche 
delle pianle, qllalcuna anche sugli albel'i. Di queste 
folaghe tramortite dal trambusto della lel(, e stan
che il faci le allom Ilei cesti più gl'ossi faI' buona 
Ilrcda con un abile enne che se le pl'cnde \'i\'e. 

Nel gnlll freddo poi, sopra certi rialzi di mellelta 
nel più folto degli onlnni, non è rado neppure il 
fnillo della beccaccia. Ma il camminare in (IOclla 
macchia è diflicilc. I poggioletti di Corez at,'il/da 
sono l'adi e sono divisi da buche profonde, che 
inghiottono sli\'uli e calzettoni, impigliando la per
sona in pant.ano attaccaticcio e l'ibollenle di m.c
tallO. 

La. ma.rina. di Torre del Lago. - A Ila marina 
di 'l'OI'I'C del Lago si giunge con lilla strada C<lr
rozw.bi le che, aUra versata la ferrov ia, s> inol tra I)CI> 
poco più di due ch ilometri nella pinehL Questa 
spiaggia gl'and ios.'l - su cu i sorge un piccolo st..'l bi
!imento - è ancora all ' inb:io come stazion e marinll , 
ma potrebbe acquistm-e un posto notevole Ira i 
soggiorni estivi del liIOl>alE' toscano se fosse altrove 
lraspod.llto il calU l>O di liro il i ca nnone ehe (losti
luiscc un gruve ostacolo all'espansione dei bagni 
e desta "h>c appl1lllsioni l)Cr" incolumità pubblica> 
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Ca,tJwlm'c. 

Ca ma iorc g iace in un' alllCIlU va llala alla base 
<lei Illonli Oabbari c Prano, conlrałTorli delie Alpi 
Apuanc, solto il 27° 57' ()" <I i longitwline e 4;30 

66' <l i latiludine. 
I)a Viarcggio, si giungc a Camuiorc (."On una 

l l'UJl vin a vaporc allacciala alla stazionc fcl"t'ovia
da l)el' il servi~do CUlllulati vo delie mel'ci; ił punto 
cli partem',a llel' i passcggicri e la sala d' aspetl.o 
Irovllsi in via Zendrini ul <Ii la delia lincn Vi<u'cg
gio-Spezin. 

LI tmm pereOl're lin bu on h'alto delia V ia Emi l ia 
!Indu! inoltrnlosi in secie Iwopr'ja lorna a ,'iu n il'Si 

a lla s lrucla carrozza bile Viureggio-Camuiore ncl[a 
loea lila deUa le całemtłe. Al Ponte di Snsso c postu 
Ja successiva sta zione, cd c queslo iI punto cli di· 
seesll llel' colol-o che vogliollo l'cc;u'Si II Capez7.ano 
cd a lla villa delie Pimwre. A desl l'll, tmveI"Sl.lto iI 
ponte, presso la via per Montrl.llllito c Mussa rosn, 
vedesi UlW viJIa grl.lndiosa eon lorrione, di pro
Ilrielit delia contessa Pozzi di Lucca" 

II tram proscguendo fi. clil"illo fu soslu a li"'abb,"ic(I, 
clondc scol'gesi, su lla vici na collina , la villa Mnnzi: 
uncom una fe."mala nlla chiesella di San Lazz.'U"O 
delta cOlllu ncmcnte dcl CJ"ocillsso - posla a poch i 
pass i dni Convellto cli San FrallCCSco - cd e<'coci 
a Cama iol'c. 
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Ca,uwlm'c. 

Ca ma iore g iacé in un' alllella va llata alla base 
<lei Illonli Oabbari c Prano, contratTorli delle Alpi 
Apuane, solto il 27° 57' ()" d i longitUiline e 4;30 

66' d i latiludine. 
I)a Viareggio, si giunge a Camaiore (,"011 una 

lmll vin a vapore allacciala alla stazione fcl"t'ovia
da l>el' il servizio cumulati vo delle mCI'ci; il punto 
di partcll:t.a IleI' i passcggicri e la sala d'aspetl.o 
trovasi in via Zendrini a l di là della linC<l Vi<u'cg
gio-Spezia. 

LI tmm perCOI're un bu on tI'allo della Via Emi lia 
IInch i:l inoltrnlosi in sede I>I'0pI'ia torna a ,'iu nil'Si 
a lla s trada ca r'rozzabile Viareggio-Camaiore nella 
loca lilà deUa le catemlte. Al Ponte di Snsso è posta 
la successiva s ta zione, ed è questo il punto di di· 
scesll Ilei' colol-o che vogliono l'ccflI'Si Il Capez7.ano 
ed a lla villa delle Pilmore, A desl ra, traver8l.lto il 
ponte, presso la via per Montramito c Mussa ros..'l, 
vcdesi una villa grandiosa con torrionc, di pro
Ilrielà della contessa Pozzi di Lucca, 

Il tram proseguendo il. dirillo fu sosia a Fabb,'ic(I, 

donde scorgesi, su lla vici na collina , la villa Mil nzi: 
ancora una rel'mala alla chiesetta di San Lazznro 
della comu nemente dci Crocifisso - posta a poch i 
pass i diii Convellto di San Francesco - ed e<'coci 
a Cama iore. 
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Notizie storiehe. - CarnoiOl'C dallalino C(UIIPIlS 

M(JjQr sarebhe esislilo fin o dni tempi dell' [milorD. 
Cib C u\'\'alol"alo dal faUo che in alcuni sen"j si 
lro\'aroIlO 11re350 il Ilaese 1llcllllC monele cd nn 
siu"Cofago di Cnio Mussio. 

La sloria dei cnslcllo comincia acl csscrc eona
sc iutn dapo la meta dell' OUAH'O secolo, (Itlilnclo Pe
redeo, vesc{)\'o <I i Luccn, (760) cd un nobil e Lon
gohul'(lo feccro donnzione di alclLIli ben i silunti nel 
lCITilorio cli Goiło e tli 'l.'e l'rincn ai monati apll(l/,le
nenU alla badia bencdcU inu tli S. P ielro .. C'1.I1111iol"(;. 

Guido du COI'\'aiu, nella slIa cl'onaclI, designa 
Camaiol'c oome pacse O[JłwtQ (~ guis(f di bOl 'go, 

'l'alc era infatti qua ndo vi alhcl'gal'ono i tigli di 
Cal'lo d' Angio di Jlassaggio pel' la Versilia. 

Cinl o tli muru nel J374, I}C I' decrclo degli An
ziani <Ii L UCCIk, f(tlcslo cuslcllo fu causa cli con le:;c 
e cli allacchi lunlo che nel 1429!'u occu rato c de
Iwetlalo nella guerra mossa dai flol'entini con1ro 
Paolo Guinigi, !'<ignorc tli Luccu. 

Pili \'oll.e le Illi lii'.ie rui lanesi e fiot·cnlinc prcser'o 
C' .. unaiot'e finche nel \449 i Lucchcsi lo rccu[lel'a
vano in scguilo ad un lmllato. 

In giro per Cama.iore, - Appcrm disecsi dalia 
s lai'.ionc Iranl"ial'ia t l"()\' iam o la via principale dcl 
paese che si dipal'te da \l nu piccola chieseUa c COI1 -
duce a lla piai'.i'.a Umberlo . 

Qui 801'gono gli ed ifici pubblici dc l MUl1icipio. 
rlclla Posta e dei 'l'e legrafo c dinilllzi alla Collc
giala aUlmimsi lina bella fonla nn donnla dal Duca 
tli Parma (lig. 6). 
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Notizie storiche. - CarnoiOl'C dal Ialino C(UIIPIIS 

M(JjQr sarebbe esistilo fin o dai tempi dcII' Impero. 
Ciò è u\'\'alol"alo dal fallo che in alcuni scavi si 
tro\'arOIlO l)re350 i l Ilaese alcune monele cd U11 
siu"Cofago di Cllio Mussio. 

La sloria del castello comincia acl essere cono
sc iuta dopo la metà dell' oll,n'o secolo, (llIilnclo Ile
redeo, vescovo d i Luccn, (760) ed un nobil e Lon
gohul'(lo fecero donnzione di alcuni ben i silunti nel 
lCITilorio di Gello e di Tel'rinca ai monaci npll(l/,le
nenti alla badia bencdcU inu di S. P ielro il C'1.I1111iol"(;. 

Guido du COI'\'aia, nella sua cronaca, designa 
Camaiore come paese o[JtwtQ (~ guis(f di bOl 'go, 

'l'aie era infatti qua ndo vi alhel'garono i tigli di 
Cal'lo d'Angiò di passaggio pel' la Versilia. 

Cinlo di mura nel J374, I}C I' dccI'clo degli An
zia ni di Lucca, f(ucst.o custcllo fu ca usa di con le:;c 
e di allacchi lunlo che nel 1429 l'u occu rato c de
pl'ettato nella guerra mossa lIa i flol'entini contro 
Paolo Guinigi, ",ignore di Luccu, 

Più \'oll.e le mi lizie mi lanesi e fio['cnlinc prcser'o 
Cmna iot'e finchè nel \449 i Lucchesi lo l'ccupera
\'ano in scguito ad un lt'allato, 

In giro per Camaiore, - Appena disecsi dalla 
s tazione Irunl'iaria t l'O\' iamo la via principale dcI 
paese che si d ipal'te da II tlU piccola chiesetta e con 
du ce a lla piazza Umberlo , 

Qui SOl'gono gli edifici pubblici de l Municipio, 
della Posta e del Telegrafo e dinanzi alla Colle
giala aUlmimsi una bella fonla nll donala dal Duca 
di Panna (fig, 6), 
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La chiesH. collegiam e un edifieio a tfe nuvalc 
che, in segu ilo a molU I'cslauri e delul'pumenli, 
non presentu pili alcuna lraccia dell' antico stile. 
SuIJa faccinla incloostata di calce c stata Insciuta 
scopeda lina lastra in piclJ'a che sl...'\bilisce la data 
de lia rondazione (rclla ehiesa nel lli!77. Anehe la 
IOl'l'e merlala che scrvc di campanile ci all.esla 
r ol'iginc antlchissirna dell ' cdiflzio. 

Nell' interno, n deslrll , Wes$O la porta lTIngglQl·e 
e posta lina piccola epigl'afe che dem·da i "olon
tar[ carnaioresi HalTaello Bollucelli e Araroe llo Lu c
chesi, morii a Cud'llone il ~ muggio 1848. 

Pi':. in alto e lin' alb-a iscrizione dflellenle la tra
sfol'lIlazione dei l.empio: MJ)XII - lInce Wryi,," 
Deipo}"ac - Ca1Jlpi lIwjOl·is Pl·oledt·ici - (lcdes 
.'ł/llllptibuB pubb/ie;B (le (le/·e coUało - ,'eBtlll/mta 

et (Ulctct f"d. 
Un grand~lTresco raprl'csenhwle r ASSlIllzionc 

delia Vel'gine e qllatlro , !legli angoli, raffigllranli 
gli eVlLtlgel isli, ope l'a di Paolo S II·ti di rirenzc, 
adornano la cupola cielili chicsH. A si nist l~ 1 dell' altu.· 
maggiOl'e richiamn I ' aUenzione dcl v isil atOl'c In 
ca ppella dei 5..'lcrl.lmcnto deca di marmi di v/Irin 
s llCcie. 

Pl'esso la portlI principale, ma Ile ] S l'O la\o si
nisl ro, si seorge ull'epigrafe che rico.-du i res tillld 
faUi nel 1797 da Ignazio Gabbl'ielli e da 'l'Olllmaso 
PCl.z.ini; un ' alli·a pili in basso cosi riCOI1ia (lUelle 
pil. recenti dei 1007: nlliuB tempU iS/(U1ndio (wit 
opus Rd,.; Rmdi G·uidolti et Vill ce lJ,Ui Gi,lll/(' 
Co IIwiorCIIB;IHIL 
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La chie&1. collegiata è un edificio a tre navatc 
che, in segu ito a molti l'cslauri e deturpamenti, 
non presenta più alcuna traccia dell' antico stile, 
SulJa faccinla incl'Ostata di calce è stata Insciata 
scopel'ta una lastra in pielm che sk'\bilisee la data 
della rondazione d'ella chiesa nel lli!n, Anche la 
torre merlala che serve di campanile ci all.esla 
r ol'igi nc antichissima dell ' edifizio, 

Nell' intel'l1o, n destrll , Wes$O la porta lTIngglQl'c 
è posta Ulla piccola epigrafe che ricorda i \'olon
tari carnaioresi HalTaello Bollucelli e Marce llo Lu c
chesi, morii il Curl.ltone il ~ maggio 1848, 

Più in alto è un' alll'a iscrizione riflellenle la tra
sfonnazione del tem pio: MJ)XII - lIncc Virai"" 
Deip(fJ'ac - Campi 1II(jjol'is p,'oled1'ici - (lcdes 
.'wlllptibus pubb/ic;s (l C oe/'e collalo - ,'es/ll//.mta 
et (Ulete, f"d, 

Un gralld~lTresco raprresenk'\nle r Assunzione 
della Vel'gille e quatlro, negli angoli, raf1ìguranli 
gli e"lLtlgel isti, opel'a di Paolo s;'ll'Ii di ril'enzc, 
adornano la cupola clelia chi esa, A si nist l~ 1 dell' aitui' 
maggiol'c richiama l 'attenzione del visit atore In 
cappella del Sacrumento ricca di marmi di varia 
srlecie, 

Presso la porla principale, ma ilei s uo Ialo si
nistro, si scorge un'epigrafe che ricolxlu i rcstillll'i 
l'alti nel 1797 da Ignazio Gabbl'ielli e da 'l'ommaso 
Pel.z.ini; un ' altl'a piil in basso così riCOI1ia (IUelle 
pill recenti del 1007: T-rllius lempli iS/(U1ndio (/t'i t 
OP//8 Pet-,.i Pmj/i G·uidolti et Vil/ cenUi GiUl//(, 

Co ",aiorClIs;IHIL 
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Uscendo ' dalIa, pol'la Il.Ilcmle sin islra si lI'oVIl [n 
cappella d~ Battis tcl'o , ove ammimsi un {oule bllt
lcsima!e scolpilo Ilel 1387, che ])Ol'ltl ncHe figure 
i segni dei l'inascimcnto. 

t.a · fesla li tolarc delia Collegiata si celelu'a I)C/, 
J'AsslIJlzionc, ił 1.5 d ' ugasło. Nella vigilia ha luogo. 
sulł ' imbrunirc, una solenne pl'occssione eon g r'ande 
concol'SQ di popolo dili pacai vleini cd anchc da 
Viareggio. 

Jl Comunc di Camaion~ lI VC I'a net ccnsiwelllo dei 
1871, abilnnli 16,914 ; in qucllo dcl 1900 asccndc
"ano a 18,548. 

Prcsso la via ])rincilluJe lr'ovi:ullo a dcslm una 
piu'lzeltll eon 1';Ullica chiesa di S. :\Iichele (sec. X I) 
om delta delin Madollllu delie grazie. Quest' OI'U
tOl'io e ne:!!' interuo ass..'l i delul'!,nlo, sia per' I' in
tonaco cll e l'iooPI'C le parcli di fillu'ctlo di pietr'a , 
s ia per urm canłOl'ia a ppicc ica.la sopra la IlOrhl 
li' ingresso, 
Nclła chicscUa dcl Sum'agio e dcgno di mcn'l. iollc 

lin ,guatłro dei Marrtleci ; pr'csso la ConfralCl'Ilila 
dcl 8.'lcl'am cnto tr'O\' lls i un arnzw rapprescntallte 
una cenn, escguilo a telllpO di Paolo Guini gi. 

'l'm i palazzi di Call1uiore \'nnno r-ammcnlati i n 
mooo 'si)cciale q ucJli dei Quca di Parma e dcl 
marchese Gl1 ~liehno ~Iasson i ui Lucc<'l , 

fuori delie Ulura a\l ' imhocco deJJa slrada pCI' 
Nocchi e Lllccn e il cosidelto pra to di C.'unai ore, 
o \'c sta pel' inaug ul'IlT'i) j ił 1ll0n Ulllento ad Umberto I, 
0l)era delio scullor'e Norli ni. Di qui SI seorge hene 
suHa \'clla di lin IlOggio " iej no il paese di Pedonu , 
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Uscendo ' dalla, pol'ta Il.Ilcmle sin istra si Il'ova [Il 
cap pella d~ Battis tero , ove ammimsi un {oule bat
tesi male scolpi to nel 1387, che ])ol'La nelle figure 
i segni del l'inascimcnto. 

t.a · fesla li tolare della Collegiata si celehm I)C/, 
l'Assunzione, il 15 d 'agosto. Nella vigilia ha luogo. 
su ll ' imbrunire, una solen ne processione con gr'ande 
concorso di popolo dai paesi vicini cd anch e da 
Viareggio. 

Il Comun e di Camaion~ lI VCI'a nel ccnsi welllo del 
187 1, abilnn li 16,914; in quello dci 1900 ascende
vano Il 18,548. 

Presso la via ])rincilluJe l .'ov iamo Il destra una 
piu'lzeltll con 1';Ullica chiesa d i S. :\Iichele (sec. X I) 
ora detta delln Madonna delle grazie. Quest' OI'a-

100'io è nell ' interuo ass..'li del ul'j)nlo, sia per' l ' in
tonaco cil e l'iooPI 'C le pareli di film'ctlo di pietl'il , 
sia per lI na cantoria appiccicala sopra la IlOrhl 
li ' ingresso, 

Nella ch iesetta dci Su ff.-agio è degno di menzione 
un ,guadro del Marrncci; pl'esso la Confraternita 
dci 8.'lcl'a mento tl'o\'fisi un arazzo rappresentan te 
una cenn, eseguilo a tclllllO d i Pao lo Guin igi. 

'l'm i palazzi di Camaiore \'nn no !'ammentati in 
mollo 'si)cciale quelli del Quca di Parma e dci 
marchese Gl1~liehno ~Iasson i (l i Lucc<'l , 

fuori delle Ulura a\l' imhocco della strada pCI' 
Nocch i e Lllccn è il cosi delto pra to di C'lll1aiore, 
o\'c sta pel' inaugul'IlT"i)j il monu lllento ad Umberto I , 
0l)era dello scullore Norfi ni. Di qui SI scorge hene 
suHa \'ella di un llOggio vicino il paese di Pedona , 
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gil. signo ria dei Fia nllni , cOllsorti ai nobi li di 
Gorvaia, 

La Badia di Cama.iore, - A pocili passi fuori 
dcl paese ll'ovus i la Baclia di Camaiol'e, \'etusto 
mOllumcnlo a lI'c navatc Jungo mctri 36,00 c largo 
mch'i 17 ,07. la cui coslrllzione s i fu l'isalirc al7IH, 
Dell'nn nesso eonvento, - un tem]lO edificio IlIcrlalo 
e rccinlo di mUl'U - rimangono lontunissi me ll'1lccic 
in un cor'lile dcllll'pnto, ullllalmcnlc lHlibito ad uso 
di osler·ia. Delia bella lone che sel'\'e da call1pa
ni le non cr'a rimnsla che la pade inferiore. IIlU r'c
cenlemcnte \'enne ricosll'uila in stile dell" CI>OCII, 

Nell' intel'no dcl leUlpio, sOl'ge (Imlsi in principio 
delia na\'ata s inistra, lin I'icco altare in tlHl.I"IIlO 
colI' immagine deli a Madonna deliI! Piclii cd e 
queslo il 1l0meCOll eui \'ieneora chiallln la lu chiesa. 

PI'cgicl'olissima c lu tavoln dell ' Anguilla, pillor'c 
lucchese, posta IleiI' abs ide ; rapprcsenta la Madonna 
eon aleuni sanU cd e un ' 01)Cra dcscl'itla e loda la 
dal Cordem. 

Dal pin:l.zale delia Badia 8i gode la vis ln delIe 
colline cu lllaioresi coi sopl'llslanli monti Gahbel"i 
Pmno c Pedone. Numer'osi borgbi so no s p.rll'S i pilI 
qua c pilr lit sulla monlagna; lra <luesU noliamo 
Gr'ep!>ollIll go , Vaclo, Steqli, J\l etato , Salllpreli c Lom
brici. A qll est' ultimo s i giullgc con lUla stra(la 
(kilom. 3) che s i parte dalia porta l ..omlll"i ccse, in 
jliazza delia Collegiaul. Ol'a inlilolala a Umberto t. 

In Lombl'ici - $Ccondo (Ilmnlo r-ifcl'isce lo Zol
fanelli - fu rirwenuta un ' uma di manilo eon la 
seguenle iscrizione ; D, M. C . .Mussio Quir. Asel. 
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già signo ria dei Fia mmi , consorti ai nobi li di 
Gorvaia, 

La Badia di Camaior e, - A pochi passi fuori 
del paese trovas i la Badia di Cnmnior-e, \'etusto 
monumento a l r'c navate lungo metri 36,00 e largo 
mclt'i 17 ,07. la cui costru zione s i fa l'Ìsalire al7IH, 
Dell'nn nesso convento, - Utl temllO edificio IlIcrlalo 

e recinto di mur'n - rimangono lontanissi me lmccic 
in un cortile deturpato, attua lmenle lHlibito ad uso 
di osler·ia. Della bella tone che serve da cnlllpn
nile non er'a rimas ta che la pade inferiore. ma r'e
centemcnte venlle r-icos tl'llila in stile dell" CI>OCII, 

Nell ' inlcr'no del tempio, sorge <IU1.Is i in pl"incipio 
della na\'nta s inistra, un r'icco nltare in mnrlllo 
coll' immagine dell a Madonna dciii. Piclil cd è 
ques to il nome con cui \'iene ora chiama la la chiesa. 

r "cgicl'olissi ma è la tavola dell ' Anguilla, pillDl'e 
lucchese, posta nell' abside; rappresenta la Madonna 
con nlcuni sanU ed il; un ' 01)Cra descritta e lodata 
dal Cordem. 

Dal pin:l.zal e della Bndia 8i gode la vis ln delle 
colline cu rnaioresi coi sopl'aslnnli monti Gabbel"i 
Pmno e Pedone. Numel'osi borgbi so no s pal'S i pii. 
qua c pill lil sulla montagna; tra questi notiamo 
GI'ep!>olun go , Vado, Steqli, MelMa , Salaprcli c 1.0111-
11I·ici. A qu est' ultimo s i giunge con lilla striH!a 
(kilom. 3) che s i parle dalla porta l ..omlll"i ccse, in 
pinzzn della Collegiau •. Ol'a intitolata Il Umberto I. 

In Lombl'ic i - $Ccond o (Illnnlo rifcl'isce lo Zol
fanelli - fu rinvenuta un ' ul'lUl di marmo con la 
seguente iscrizione ; D, M. C. Mu ssio Quir. AscI. 
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U. B. M. 1<'. cbe in italiano SlIonercbbe eosi: AUli 

Dei Mam~, A Co;o tl!(/ssio deUa lr·;bit Qlthil/(/ , 

Asel/ia uwglie bellclllCl'ila· {ece, I Cl'onisli dei se
colo XV rilengollo che ([ue810 villaggio abbia 1rallo 
iI Ilome da un l~ucio Ombl'ieio, 

Con1inuundo per la ,' ja provinciale di Monte
magno, ani iea via Clodi(f, si seorge sopra un' amena 
collina la 

Pieve di Cama.iore, - La fondaziolle di quesla 
pie\'e si fa l'iSil lil'e al la I'egina 'I'eodolinda. L' edi
fi eio il in stile longobnrdo e conlicne tln lIntieo 
sU l'cofago - che ora sen'e da fonle baUesirualc 
adOl'no di S<Jultll l'e ,Ii all.o l'ilicvo, ramguranli i I'nri 
sislemi di colUvl1'1.ione agricola dcl primo c dcl se
condo 8ecolo cieli' impera, 

Molli gilanU giullgendo fino a Cunra iOl'c si fCI'-
1I111no I1lla Collegiala l l'ulnsciando, fi lol'l o, Iii visi
lill'e questa chiesa che, insicrne eon la Iłudia, forma 
eiu che vi c di pitl Ilote\'ote Ile! puese. 

Pl'Osegucm]o la Sll'lHta pl'ol' ineiale, a 3 chilometl'i 
sud-csl lii Camaiore, tt'Ovasi il vilłl1(.,'g io ui Noce·hi. 

Motrone. 

Tra Vi;u'eggio e Pietrasantll \t'OI'asi ił horghetto 
di Motl'Qne che da (IUalche anllO aspim a COIl<lui
slarosi un poslo tnl le slll'l.ioni marine, 

U olte ville si tl'o\'uno, pel' om, nei dintOl'ni di 
Molronc ; degnc di nota (luelle de! marchc~ Cle
menle Ol'igo, dcl conlc Digcrini-Nuli, dell'A\'\'. Ro
landi-Ricci e delie FoceUe (pro!)r'iela I>cstcllin i). 
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U. B. M. 1<'. cbe i n italiano Slionercbbe così: AOIi 
Dei Mam~, A Co;o MC/ssio deUa lr-;bù, Qtthil/(/ , 

Asel/ia uwalie bel/cl/leri/a- {ece, I cronisli del se
colo XV r itengono che questo villaggio abbia traUo 
il nome da un l~ucio Ombl'icio, 

Continuando per la ,'ia pro"inciale d i Monte
magno, a ni ica via C/odi(f, si scorge sopra un' a mena 
collina la 

Pieve di Cama.iore, - La fondazione di q uesla 
pie\'e si fa l'isa lil'e a lla l'egina 'l'eodolinda. L'edi
ficio il in stile longobnrdo e contiene tln anti co 
sa rcofago - che ora sen'e da fonle battesi male 
adorno di S<Jultll l'e ,Ii a ll.o l'il ic,,o, l'affigunlll li i l'ari 
sistemi di coltivazione agricola del primo c del se
condo secolo cicli' impero, 

Moll i gitanti giungendo fino a Canra iol'c s i rCI'

ma no a ll a Collegiata ll'ulnsciando, a lodo, Ili visi
IMe q uesta chiesa che, insieme con la IIndia, forma 
ciò che vi è di più Ilote\'ote ilei paese. 

Pl'OsegucJI(]o la stl'lHla jll'ol' ineiale, a 3 chilometl'i 
sud-cst di Camaiore, tl'Ovasi il villl1(.,'gio cli Noce·hi. 

Motrone. 

Tra Vi;u'eggio e Pietrasanta Il'OI'asi il horghetto 
di Motl'Qne che da (IUalche anno aspim a COIl<l ui
slarosi un poslo tnl le slllzioni rnal'Ìne, 

~Iolte l'ille s i tl'ovuno, per' Ol'a, nei dintOl'ni di 
Molronc ; degne di nota (ILlelle del marchc~ Cle
men le Ol'igo, dci conte Digcrini-Nuti, dell'Av\'. Ro
landi- Ricci e delle FoceUe (prOI)r'ielà I>cstcllin i). 
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Se non molta iml}(wlanzn ha Molrone nell' epocn 
110811'11, moltissima n' chbe in antico quando iI llIa re 
- andalo fi \)()C() a poro ritirandosi dalia spiaggia 
- bag nava i fondamenli dei velusl.o forlilizio presso 
clIi cm sla lo scuvulo un piccolo porto. 

Oli AlInuli di CaITaro qualificano Motrone come 
un porto delia Rcpubblica l~llC('hese. rammentalo 
fino dal secolo X II cd iI Geno\'uli aggiunge cbe d.i 
li , nel 1176. sajr") eon sei gn lerc Nino <legli Obi1.i, 
rcl' unil'si nella prima cl'ociu la eon OoITredo di 
Buglione. 

11 HepeUi si diffonde lllolt.o fi parlllre di (lucSlo 
caslello e ne ripol'tn la descrizione dell' annalista 
Heverini concepita in quesli termini : « Mob'olle per 
sito, pe l' opere e pel' \'a10re delia alin guarnigione 
CI'U una róC(;lł s ic llri8s illlu , poiche pCI' Uli lala dal 
marc e p CI' ,' altm Ih1rle (ja una gran fossa lI'owL· 
"asi cinln e dires.1, Av vegnacbe (Iuesta forlC'l.zo 
pr'escnlo\'1l una fi g lU'a quodm.lll oon (Iuallro toni 
pLLl'e qLLadml.e ni sLloi allgoJi, e Ulla quinl:l tone 
in mczzo mah"giol'c deUe altre, alta lia terra 40 
cubili lO, 

Moltissi mi faUi d' arLlle si s \'olsero attol'Llo a 
qucsllL fortezz!l, quasi scmpl'e posŁa dal \'incilorc 
lm i palli di resa alla pal'te soccombcnle, (:osi 
da gli Annali lucchesi sn ppiamo chc i j<' iol'enlinj, 
UI'hit!'i Ile l t~M lm le padi hf'lIił{el'anli, !llisero oi 
Pisani lu cond izione di l'cndf'I'e Moll'onea i Lucci.Jesi. 

Due allni dopo, co me conf!cg ucnUl delia \'itŁoria 
(U S, lacopo a Melalo iu \fa l di Serch io, i Pisani 
- che non a\'C\'<lno \'olulo accollf!en lil'e a Ła[e (:on· 
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Se non molta im l}(wlnnza ha Molrone nell'epoca 
l108tl'lI, moltissima n' ehbe in antico quando il llIare 
- andalo a \)()C() a poco ritirandosi da lla spiaggia 
- bagnava i fondamenti del velusto forti l izio presso 
cui cm stalo scavato un piccolo porto. 

Gli Annali di CalTuro qualificano Molrone come 
un porto della Repubblica l~ ll C('h ese . rammentato 
fino dal secolo X II cd il Genavati aggiunge cbe d.i 
li, nel 1176. sal ,>ò con sei gn lere Ni no degli Obi1.i, 
rcl' unirsi nella prima cl'ociula con Goffredo di 
Bugl ione. 

Il HepeUi si diffonde lllolt.o a parla re di (Iucsto 
castello e ne riporta la descrizione dell' annalista 
Heverini concepi ta in qucsti termini: « Motrolle per 
sito, per opere e per valore della sua guarnigione 
CI'U una 1'ÒC(;ll sicll ri8silllu, poichè pCI' un lato dal 
mare e l'CI' ,' nltm Ih1rle da una gra n fossa Il'o\'(L· 
vasi c intn e di res.1 , Avvegnacbè (Iuesta fortC'l.z0 
pr'escnlo\'a una figue'a quadm.la con (Iuallro toni 
pLLre qLLodml.e <l i suoi a llgoli, e Ulla quinta tone 
in mczzo mah"giol'c delle altre, alta da terra 40 
cubili lO, 

Moltiss imi fatti d'arme sì s \'olsero altomo a 
qucsllL fortezza, quasi scmpl'e posta dal \'incitore 
tra i palti di resa alla pal'te soccombcnle, Così 
dagli Annali lucchesi snppiamo chc i j<'iol'enlinj, 
HI'llitri nel t~M tm le podi h('lIi~el'anli, misero oi 
Pisani In condizione di l'cndf'I'e Moll'oneai Lucci.Jesi. 

Due anni dopo, come conflcgucnUl della vittoria 
(ti S, Iacopo a Melato iu Va l di Serchio, i Pisani 
- che non a\'C\',1I10 \'olulo accollfle nlire a late (:011-
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segna - vennel'O cosll-eUi n cedel'e i l forte ai Fio
rentini i (l'uaJi (urono su ] punto di ult e .... al'lo ill 
cOllsidcrazione c he Ja I.I'0ppa 10lltananza dc l lel'I'i
lorio fioren llno ne rendevfI diffici le la dil'CSll, 

I Lućehcs i , che come conseguenzn dcl!' a lleanza 
con ł'ireIlZCU\'enlIlO potulo l'iotlenel'C Motl'one, Ilon 
potcroJlo oonsernlrlo n lungo, pt:l'chc imba ldllzit is i 
i ghibellini delia \' ittoria di Monlill>el'li, I'ivolsero 
conl.ro Lucc<I guelra vi\'c osUliIit sicche i l fOl' tilizio 
fn dO\'1l to cedere allc milizie di GlIillo No\'ello, ri
cUI'io dei re Manfredi in 'J'oscnna, 

Gon la morIe di Manfr'edi , r'c di Bellc\'cnlo, Illon
cando ai Ohibellini il pili n ll i410 soslcgno, i LlIc
chcsi pl'egarono Carlo d ' Angio u riloglicre Mo
lI'one ai Pisnni, 

II ']'r'onei ci dcsc!'i\'c <plCSl' assctlio in elli I' aslu
'lin ])I'c\'aI5e ,dla for'7,a, « I"ccc egli (Gado d' AngiiJ) 
SC.:ware IIIHI fossn a' pic delia lonc c nella notlc 
c rnpicndola di calcinaccio, lo faoo\'[( l'itoglierc di 
giorno, e cos; qu clli dcl cnslcJJo, cr't:dclldo ~cr' 

<Iuellc matel'ie delia fOl'l.ezza e !emendo ad ogni mo
rnen lo di \'cderln prooipiuu'e, s' ar'l'escl'O 8111vo 
1'0nOl'6 e lu \, jln, Ottenutola in quesla g'uisa, lo 
don o ai Lucchesi e se ne tomo nel 8UO I'egno .. , 

fi 'I't'gl'ini namI che Castl'llccio ll \'e\'11 corH'cpilo 
vasli progelti s in inlol'llo ad lina pili \'al ida forU-
1ic..'l'Ziollc dei castello, sin cil'c..'l I' OlUlI)liumenlo <lei 
bacino che do ve\'1I essCI' Ctl l)ace 11 8el'v il'e di porto 
a na"i di grun mole, mu la morle incolse lI'Oppo 
westo il \'alOI'OSo cn pitatl o lucchcsc e ,\loll 'one I'i
cadde in I)()tere dei . Pi slIni, 

• 
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segna - vennel'O cosll-eUi n cedel'e i l forte ai Fio
rentini i <l'uaJi furono su l punto di all e .... al'lo iII 
considerazione che Ja I.I'0ppa lontananza del lel'I'i
lorio fioren tino ne rendeva diffici le [a difesa, 

I Lucchesi, che come conseguenzn dell' a lleanza 
con t' irenzcu\'e\'tlno polulo l'iotlenerc Motrone, non 
poterono oonsernlrlo n lungo, pt:l'chè imbaldllzit isi 
i ghibellini della \' iUoria di àJonlill>eI'li, l'i volsero 
conl.ro Lucc<I guelra vi\'c oslililit siccllè i l fortilizio 
fu dovu to cedere alle milizie di Guido No\'ello, ri
cUI'io del re Manfredi in 'J'oscnna, 

Con la morle di Manfl'edi , "C di Bellc\'clllo, IlHIIl
cando ai Ghibellini il pill n ll i410 sos tegno, i LlIc
chcsi pl'egal'Ollo Carlo d 'Angiò a !'itogliere Mo
\l'one ai Pisnni, 

Il 'l'.'ollei ci desc!'i\'c <plest' assedio in cui l'as lu
zin IlI'C\'alse ,dia fO''7,a, « Fece egli (Cado d'Angiò) 
SC.:ware IInll fossn a' pi è della 10ITe c nella notle 
empicndola di calcinaccio, lo faoo\'[( l'itoglierc di 
giorno, e cosi qu elli dci cnslcJJo, c.'t:dclldo ~c.' 

(IUclle mat.cl'ie della fortezza e lemendo ad ogni mo
men to di \'cderla prooipitm-e, s ' a"I'CSCI'O slIlvo 
1'0nol'6 e la \' il . .:l, Ottenutola in questa g'uisn, lo 
donò ai Lucchesi e se ne tornò nel suo l'egno .. , 

Il ' l'egrini narra che Castmccio avenI éo'H'cpito 
vasli progetti sia inlorno ad una pill val ida l'orli-
1ic..'l'Ziolle del castello, sia ci!'c..'l l' OlUlI)liumenlo ciel 
bacino che dove\'11 esser Ctl l)ace 11 serv ite di porto 
a na"i di gl'un mole, ma la morte incolse lI'Oppo 
pt'esto il \'alOI'OSo cnpitlltlO lucchcsc e ,\lotl'one l'i
cadde in l)Qtere dei . Pi sBni, 

• 
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Ił Pelral'ca s bal'cn ndo (Iui a tempo delia gUCl'nl 
1111 Lucn Visconti, signol'c di :\Iilano, e i Pisani 
sCl'i\'cndo (1) al ca rd innie Gio\'alllli Colonna puda 
di un \'CI'O e prolwio accampamcnlo '" nocte <:on
CUbll i apud Mull'onem <:"81I'is, ,. 

TI'1lI"sciando di l'iasslIlll ere altre \'icende slIbite 
d" queslo fOl'lilizio "<:CCllIlCI-emo nil ' ullimo IlCl'iodo 
in Cll i , pel' J'al'bill'a lo (Ii Leone X , queslo forle fu 
assegnalo al 1erritOl'io delia Ilcpubblica Fi ()I'Cl1tin" 
e piu l,mli passo salto il Grunducato di 'I'osca na 
finche durantc ł' il1\'tlsione fl'llncese vcnne fli slnLllo 
a ftLl'ia di cannonatc dalI' al'mata ingl t!Se, 

Pietl'O,'llwta. 

SuI de<:li\' io di pillOl'cschc cd uhelto~c collil1c 
inghirlandnlc d ' olivi , SOl'ge Pielmsanla , gl'tlziosn C 

\'etusla e iUiI di V('I'Silia , celebr"ła in hclle sll'o fc 
dni 't'igri e mrnlllentatn eo n alTcIto dni Pascoli 1l('lln 
sua COlllIllCIIlOI'1.lziol1c ca l'cl uecianil. 

Situul,l sollo i 27~ 53' 7 " di longillldine e 4:J. 
53' 7" di la tiludine t, difcsa dai mOli li Ancbian!l 
Gabberi c Liclo c godu il clirna dolcc c 1en'llCl'ato 
<lei !laesi I'j"ieraschi. 

1 ... 1. 1>O I)Qlazione, di c lli S'1'an !ladc e addella al
I' irHlusll'ia dei mUl'mi , as<:cndcva ne l 1746 al !lU
mem di 3808 abitanti , m ggiunsc nel ccns im Cllto 

(I) ~'r. P~"TU""A , , .. ~'am il. l ,ib. V, 81'.11. 
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Il Petrarca sburcnndo (lui ti. tempo dellu guernl 
tr1} Lucn Visconti, signor'c di :\Iilano, e i Pisani 
sCl'ivendo (1) al ca rd innle Giovanili Colonna purla 
di un \'CI'O e pro)lI"io accampamenlo '" nocte con
CUbli i apud Mulr'onern ca8tris, ,. 

Tl'1llaseiando di riassumere altre vicende subite 
da questo for'lilizio acccllIrer-emo all ' ullimo IlCl'iodo 
in cu i , per J'al'bill'a lo (Ii Leone X, questo forle fu 
assegnato al lerritOl'io della Ilcpubblica Fi ()l'el1tina 
e più t,mi i passò solto il Granducato di Toscana 
finchè durantc l'invasione fl'llneese vennc fli stl'ullo 
il ftLl'ia di cannonate dalI' al'muta ingl t!Se, 

Pietl'aillwta. 

Sul de<:li\' io di pittoresche ed uherto~c collil1c 
inghirlandntc d ' olivi , sorge Pietl'asanta, grnzioSfl c 
\'etusla eiUiI di V('I'Silia , celebrala in belle sll'o fe 
dnl Tigri e mrnlllentatn con affetto dIII Pa seol i Ill'lln 
sua COlllIllCIIlOI'1.lziol1e ca l'cluecianil. 

Situat,. sollo i 27~ 53' 7 " di longitudine e 4:J. 
53' 7" di la tiludine è difesa dai monti Anebian!l 
Gabberi c Liclo c gode il clima dolce c 1Cn'llCr'ato 
dei paesi l'j,,icraschi. 

1. .. 1. 1>O lmlazione, di CIIi gl'an purlc è addeUa al
l 'imlustl'ia dei marmi , ascendcva nel 1746 al IlU
mel'O di 3808 abitanti , raggiunse nel censimCllto 

(I) ~'r. P~"TU""A , , .. ~'am il. l .ib. V, 81'.11. 



- 77 - -

dcl 1870 la ci(ru di 13,<!27 cd in quello dcl 1000, 
eo rnpreso le fl'll1.ion;' assammo a 17,4'!3, 

A, Pielrasanla si giunge eon la feno viu Pisll
Spezia, eon la sl.rada poslale di Genovu, ['ellificala 
c u1l1 1lliala fino dal 1810, eon la \-in regia pisa na 
~ che toccato Viarcggio s i all;uga nel ll'llllo dopo 
Molrone ed aUr;l\-ersa ił Ji~iltlllclto o fossa delie 
Prała, 

A Piell'usanla si tl'ovano comodi nlberghi come 
quelli dcl Iłall el'ini in lliazzll Cat'ducci, delia Pace 
e Croee Bianca in \'ia Vitlorio Emanuele, 

Cenni storici. ~ Sull' origine di Piell'asantu e 
s ui pt'imiti\'o SIIO nome - secondo alCUlli dCI'ivato 
da lin Guiscill'do d t~ Piell'asanta 110ll'sti:\ lucchcstJ 
~ lroviamo lIwlte nolizie contradittol'ie, 

Scguendo il n epclti, che pada diffusamente di 
quesln ciUlI, noi nccediamo all'opinione ch"e la 
sloria di Pielnlsanta e quasi dei lulto ignola prima 
dcl mUle, poiche nelle gucl'I'C e nelle ces.o:; ;on; di 
caslell i a \'enule i1ntCl'iol'lllenle a qUtlsu.\ dala IlOll 

s i parła Ile dcl Fillnll!Jo di Versilia, Ile dcl Bor{Jo 
o T c n'CI I I 'IW U(' di PieLI'HSl'lllla , 

Tra Je ca rle deJ ca pilolo delln cnttedra lc d i Pi
s loia s i tt'Ova che il 20 ili cembr-e 1258, Alherlo dcl 
fil BUOllaren tll J'n delia corle Balbancse vende ni 
procura lor'c di donna Contessa , \'edo\'n cli Paga
ncllo di Lotlc/'io da Porcari, per eonlo dcl Ilglio 
Sl/O nocchi gia no, h. meta di tuUe le tenp e beni 
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del 1870 la cifra di 13,<!27 ed in quello del 1000, 
compreso le fl·ll1.ioni. assommò Il 17,4'!3. 

A. Pietrasanta si giunge con la fenoviu Pisll
Spezia, con la strada postale di Genovu, ['etti fica la 
c am pliata fino dal 1810, con la \-in regia pisa nn 
~ che toccato Viareggio si allarga nel ll'llllo dopo 
Molrone ed aUnl\-ersa il Ji~iltlllcito o fosso delle 
Praia. 

A Pietl'usanta si trovano comodi alberghi come 
quelli dc i Ballel'ini in lliazzll Cm'ducei, della Pace 
e Croce Bianca in \'ia Vitlorio Emanuele. 

Cenni storici. ~ Sull' origine di Piell'asanlu e 
s ul pt'imili\'o SIIO nome - secondo alcuni dCI'ivato 
da un Guiscill'do d t~ Piell'asanta 110ll'sti:\ lucchcstJ 
~ troviamo molte notizie contradittol'ie. 

Seguendo il nepclti, che pal'la diffusamente di 
questa citth, Iloi accediamo all'opinione ch"e la 
storia di Pielnlsanta è quasi del lutto ignota prima 
del mille, poichè nelle gucl'I'C e nelle ces.o:; ioni di 
castell i a\'enule i1ntCl'iol'lllenle a qUtlsu.\ dala nOll 

si parla nè del Fillnll!Jo di Versilia, nè del Bor{Jo 
o Tcr/'CI I/'/W U(' di PieLl'lJSl'lnla , 

Tra le ca rte del ca pilolo del!:1 cattedra le d i Pi
sloia si Imva che il 20 ili cembr-e 1258, Alherto del 
fII BUOllaren tll l'n della corle Balbanese vendè al 
procul'a lor'e di donna Contessa , \'edo\'a di Paga
nello di Lottcl'io da PorctIri, per conto del Ilglio 
suo nocchi gia no, hl metà di tutte le tenp e beni 
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stahili che egH possedeva nel BOl'Uo (li Pielr{łSCHtta 
e nel p iano (U V(tUecchia. 

Nel '~64, i n conseguenzll delhi vitloria ghibeUin1.l 
li MontlIperli, i Lucchesi - che emllo padroni di 
molli casleJJ i della Versilia - furono coatl'eLti li 

cederli li Guido Novetlo, vicado dei He Manfl'cdi 
(co mc accen nammo nei cenn i storici di ~Iol!'one) 

e solo <1 01'0 la battaglia di Bellcwmt.o pO!<WOIlO re
cuperadi. 

In Pielrasanla risiedeva il Vica rio luoohese pel' 
la Vet"Silin cd lin magistralo dei cołl8oli cd um
eiali; di cib rifel'isce il CiancUi !lelte memorie luc
chesi, (1) aggiungendo cbe il go\'cmo popolat-c di 
<JucHa lena era in opposizionc col partito impe
riale, rappr"escntalo dalia ghibellina Pisa. 

eib fu Ja cuus,l l>er cui - al passaggio di Al'rigo 
di Lusscmburgo - le milizie illll>eria li e pisane 
poterono imrmoronirsi di PietraSilnta nel maggio 
dcl 131~. 

Seglwndo le cronache de11' epoca risconlriamo che 
i Pisani ten nero in 101·0 polere Pielrasanl.a fłncbc 
non fu cacciato da 1.lIcea e da Pisa Ugllccione 
delia ł'aggiola ed acclamato capi lano CaslnlCcio 
elegii Allelminelli. 

Quesli - che avem sl>osalo la nobil donna Pina 
tla Pietrasanta dei signori di Monteggiori - si 
accingel'a a ridurre in suo polere la Versilia c 
s pecial mente Pielrasanin ma lu IlIQ1"te lo incolse 
prima che il disegno fossc effeLlualo; l)Crcitl quesla 

(I ) Tomo I. 
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stahili che egli possedeva nel BVl'Uo (li Pielr{lSCHtta 
e nel p iano (U V(tUecchia. 

Nel '~64, in conseguenza delltl vittoria ghibell ina 
li Montllperti, i Lucchesi - che cm no padroni di 
molti castell i della Versilia - furono coatl'eLti li 

cederli li Guido Novello, vieado del He Manfredi 
(co me accen nammo nei cenn i storici di ~lolJ'one) 

e solo dopo la battaglia di Bellcwmt.o pO!<WOIlO rc
cuperadi. 

In Pietrasanta risiedeva il Vica rio luoohese per 
la Vet"Silin ed un magistrato dei co1lsoli cd uffi
ciali; di ciò riferisce il Ciun elli nelle memorie luc
chesi, (1) aggiungendo cbc il go\'cmo popolare di 
<]uclla lerra era in opposizione col partito impe
riale, rappr"escntalo dalla ghi bellina Pisa. 

Ciò fu la cuus,l l>er cui - al passaggio di Al'rigo 
di Lussemburgo - le milizie imperia li e pisane 
poterono imrmdronirsi di Pietrasanta nel maggio 
del 131~. 

Seglwndo le cronache del l' epoca riscontriamo che 
i Pisani tennero in 101·0 potere Pi etrasanta flnche 
non fu cacciato da l.ucca e da Pisa Ugllccione 
della faggiola ed acclamato capi tano CastnlCcio 
degli Allelminelli. 

Quesli - che aveva sl>osalo la nobil donna Pina 
tla Pietrasanta dci signori di Monteggiori - si 
accingeva a ridurre in suo potere la Versilia c 
s pecial mente Pietrasanla ma In mode lo incolse 
prima che il disegno fosse effeLlualo; l)Crciò questa 

(I ) Tomo I. 
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citt1l col fOI'le di Molrone l"ilornava nelle mani 
dei Pi sa ni, 

A queslo punto co minciano le os lililil dei Fioren
lini che per In conquisla delia eittil oppongollO ni 
Pi sani le mili7.ic di Antonio dcl f'i csco, \'C8CO\'0-
contc di Lu ni e quelle di li n suo eognato Lu chino 
Viseollti, s igllOl'c d i Milano, 

Scon /itli i Pisani i nobili (Ii Cor'vuiu c Va ll t..'te hia 
I"i\'cndicano l' anl ico dominio delia tOl'l'e delia Vi
caria di Pietrasa nta lasciu ncl o - seconclo le (leci
s ioni di un arbitrnlo - iI Łel"w delie rClldite alla 
com unita (1346), 

La tcrt.1. vellula di Carlo IV in Italia (J368) scgna 
la datu delia liberazione dei Lucchesi dali' oppri
mente dominio pisano ed il !'ilomo di Pielrasanta 
e cli lulln la Versilia solto il regime <legli Anziani 
{Ii Luccn, 

Tale sŁaŁo di cose continuo lino aHa morle di 
l:laolo Gu ini gi (1430), epoca in clI i i Lucche8i im
pcgnarono alla repubblica di Genova , pel' una 
SOlllma di danal'o, PielmsanL.'l ed iI forl e di Mo
lr'OIlC, a colld iJ,ione che gli ahitant.i continuaSRel'o 
nd esscr soggetti al go\'cl'Ilo <legli uniciali di Luceil, 

Sei anni <101'0 {I Uesli palli veni\'ano violati e 
ricominciava per l:lietl'tulllnlu lin nuovo pe l'iodo 
di os li litit iI cui Illovente fu lu guarnig ione geno
"esc che s i faceva arbitra delie sOI'li delia c itw. 

Da do ne segui la guelTa tra LucC<I e Genova , 
g uerra resa piu pericolosll da li ' inle rvenlo dei f' io
renlini, i qllali, nllannati delia noti7.ia che Niccolb 
Piccinino era gil' vCl1uto nel conludo IlIcchese pel' 

• 
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città col fOI'le di Motrone l"ilornava nelle mani 
dei Pi sa ni, 

A questo punto co minciano le oslililil dei Fioren
tini che per In conquisla della città oppongono ai 
Pi sani le milizie di Antonio del Fiesco, \'csco\'o
contc di Lu ni e quellé di un suo cognato Lu chino 
Visconti, s ignol'c d i Milano, 

Sconfitti i Pisani i nobili (Ii Cor'vuiu c Va ll t..'tc hia 
d\'cndicano l' anl ico dominio della torre della Vi
caria di Pietrasa nta lascia nd o - secondo le deci
s ioni di un arbitralo - il tel"w delle rendite alla 
comun ità (1346), 

La tert.1. venuta di Carlo IV in Italia (J368) segna 
la data della liberazione dei Lucchesi dall' oppri
mente dominio pisano ed il l,Homo di Pietrasanta 
e di lulta la Versilia solto il regime degli Anziani 
{Ii Luccn, 

Tale slato di cose continuò lino alla morle di 
l:laolo Gu ini gi (1430), epoca in cui i Lucche8i im
pegnarono alla repubblica di Genova , per una 
SOlllma di danaro, PielmsanL.'l ed il forle di Mo
tl'one, a cond izione che gli ahital1t.i continuaSRel'o 
nd esser soggetti al govcl'Ilo degli ufficiali di LuccII, 

Sei anni dopo {I Uesti palU venivano violati e 
ricominciava per l:lietl'tumnlu un nuovo pe l'iodo 
di osli lità il cui movente fu ItI guarnig ione geno
vese che s i faceva arbitra delle sorti della cilw. 

Da ciò ne segui la guelTa tra LucCi' e Genova , 
g uerra resa più pericolosa dall ' inlervento dci f'io
rcnlini, i quali, nllannati della notizia che Niccolò 
Piccinino era giit venuto nel conludo lucchcse pcl' 

• 
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poi dc\"aslnre il 101'0 territorio , Ilsso1dava no il conle 
Francesco i\laria Srol'za che ['i usd fi riprenderc Mo
trone cd a costringere il Piccin ino a togliere ras
sed ia a Piell'oBanla (1437) cd a rilorlHll'c in Lo m
banli a. 

1 li'iorenlini non paghi di queslo resullolo, per 
consig li o anche di Cosi mo de' Medioi, iI "ccchio, 
- acclarnalo dai suoi conciltadi ni paler )latrillc
I'i\'olsero le anui conlro Lucca che colI" uiula dei 
dnca di Miluno seppe ['esislcre fin a alla conclusione 
di un Imtlnto di 1><1CC (1441 ) in c ui i FiOl'cntini 
si obbligavano solennelllcn lc li ['cstituire ai Luc
chcsi lulU i IlIoghi che loro appill"tellc\'ano prima 
dei 14S!8, eccello la te rTU di Monlec-ado io Val di 
Nie\'ole cd il forle di Molrone eon le gue ndiaccn."e. 

In fonm di delto lraUlIlo Pietl"01ianta cO[ll.inua nł 

ad CSSCI"C gO\'Cl'Ililta e clIstodil:l dalie mili%ic ge .. 

no\'esi. 
Tra[asciallllo alb'; avvenimcnti di minOl'C impor .. 

l,anza veniumo a fal' men%ione delia famo8a gllerra 
tra Fir'CIl%C c Genom per· I' acquisto cli Pielrasantu. 

[ Fior·cntini ehe nel 1479 uvevul10 delibc/'ulo di 
fortiflcare luW i ca8telli delia fr'Onliera compr'eso 
Surzana, des idel'U lldo di rceu l>C.rare Pietrasanla, 
mandarono eon [)OCH seorta IlI"cSSO ([ucslu eiUi\ 
un CUtT O di Illulli zioni e vetlovuglie perehe le mi
lizie geno\'esi I'assu li sser'o ed offt'issel'o eosi pl'e
leslo ad !L ila guc!'!', \. 

eib uvvenne infaUi; cd i I"iol'enti ni laseiu l'OIlO 
5..'l rza na e I'ivolsc!'o Je 101'0 al'llli contl'O Piel1'asnnla , 
atlendamlosi ullol'llo ud Ulln baslia che soHUS1U\'il 

-80 -

poi devastare il 101'0 territorio , Ilssoldava no il conte 
Francesco i\laria Sfol'za chc ['i usci il riprendere Mo
trone ed a costringere il Piccin ino a togliere r as
sed io a Pielt'osnnta (1437) ed a rilorlHll'c in Lo m
bardi a. 

1 li'iorenlini non paghi di questo resullolo, per 
consiglio anche di Cosi mo de' Medici, il vccchio, 
- acclamalo dai suoi concittadi ni pale!' )latrhlc
rivolsero le anni contro Lucca che colI" aiulo del 
dnca di Milano seppe ['esistere fin o alla conclusione 
di un !.-aUnlo di 1><1CC (1441 ) in cui i Fiorentini 
si obbligavano solennemen te li ['cstituire ai Luc
ohesi lutli i luoghi che loro appill"tellc\'ano prima 
del 14S!8, eccello la terra di Montec-ado io Val di 
Nic\'ole ed il forle di Molrone con le sue ndiaccn."e. 

In fonm di detto trattato Pi ell"01ianta continua \'!! 
ad essere gO\'el'llilta e custodil:l dalle milizie ge .. 
novesi, 

Tralasciando altl'i avvenimenti di minore impor .. 
l,anza veniamo il faI' menzione dellu famo8u gllerra 
tra Fir'ellze e Geno\'ll per· l'acqui sto cii Pietrasa nta. 

I Fior·cntini che nel 1479 a vevano delibe/'alo di 
fortiflcare luUi i castelli della fr'Onliera compr'eso 
Snrzana, des idera ndo d i rccu l>C.rare Pietrasa nla , 
mandarono eon pOCH scorta I)I"C880 ([uc81n cillà 
un C3rl'0 di muni zioni e vettovagli e pcrehè le mi
lizie geno\'esi l'ussa li sser'o ed offr'issel'o cosi pre
testo ad ulla gllel't"l. 

Ciò avvenne infatti; ed i l''iol'enti ni lascia l'OIlO 
5..'l rzana e l'ivolscl'o le 101'0 nl'mi contl'O Piel1'usnnla, 
attendandosi attorno ad una bastia che SOHastU\'il 
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la ciutL I .. ' assedio cbbe d!lPI)dlllll cs ilo s f,wol'cvole 
c punto s i a V\'(Inta ggiavu 1'011OI'e delie anni di Fi
J'em:e, quando pcr la venul.a di Bemar'do dei Nero 
c di Anlonio Pucei , eornrn iss..'lI'i delia Signoria , si 
l'ilOl'))O II s trin gCl'c piu da d eino Pi ell'asallla in 
modo che fu l'iconquislala la basUa c vi fll innl
bel'ala la bamliera dcl COlllune flo re ntino. 

Cib indusse LOJ'enzo lic' Mediei II I'ecal's i a eon
chiudere un aecol'do eon i eitlndini di Pielr'asnnln 
II 7 Ilovembt'e 1484- la I'csn era conscnlilu. 

MOJ'to l...ol'cn zo de' i\! ctli Ci, aSS1Ln5e ił govcl'no di 
ri t'cn'le il liglio Pi ero iI qua le ben pl'eslo s i dimosll'O 
deholc e<1 inesperlo, I nfal li quando Cnrlo VI II \'enne 
in Italia ad assa lil'e il I'egno d i Na poli , Piero, ben 
!o;a pendo di eSSCre malvi ;;lo perche lI mi eo deIJ ' Ara
gonese, cedelte al I'C di E'!'tlllcia le fOl'le'l'le dl Sa l'
'lana , Surl.anello, Pictmsanla e ?llolmne eon B'mnde 
indig na'lione dei F' iol'entini cbe, al suo rilOl'no, lo 
respinsl.'l'o dal palar,'lo de' SigllOl'i e lo cosll'inSCl'O 
Il fuggire como ribelle e lradilol'e delia p,-1Iria. 

'l'OI'nato Gado VIII da Napoli , Pietmsa nln. fu 
velHlula dai caslellani (14;')0) ai Lucehesi , insieme 
a Mot.rone, ma cib fu causa di lu nte conlesc co i 
1;' iOI'cntilli chc da ambe le parli s' il1 \'oCQ l'al'bilm lo 
dei C;\['(l. Giovan n i de' Mcdici, allol'che fu eletlo 
pOlltefi cc col 1I01llP. di Leone X, 

In fOl~t.n <Ii (llI est ' 1II'I>i1ra lo (28 sellembl'c '1 513) 
PietraslUlla e tlltto il rli sll'etlo pass..'l "u so llo Ja I'e
pubbli ca (li ril'elli':e. da qlt esta poi nel dominio di 
cas..'l Metli ei e s tlccessivamenle al gl'a nduca lo all
stro-lorenese ed alla. Dinaslia SabalIdu , 

•• 
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la ciUiI. I .. ' assedio ebbe d!lPI)dlllll es ilo s f,wol'evole 
c punto si a V\'(Intaggiavu l' onore delle anni di Fi
l'em e, quando per la venul.a di Bel'nm'do del Nero 
c d i Anlonio Pucci , commis&'l l'i della Signoria , s i 
l'ilol'Uò Il s trin gm'c più da \'icino Pi etl'llsallta in 
modo che fu l'iconquis lala la bastia c vi t'lI innl
bcmla la bandiera del Comune fiore ntino. 

Ciò indusse Lorenzo tic ' Medici Il recars i a con
chiudere un accordo con i eitlndini di Pieh'asnnln 
Il 7 novembre 1484- la l'csn era consentita . 

Morto I...DI'on zo de' Metti ci, assunse il governo di 
rh't'nze il liglio Pi ero il qua le ben p)'es to s i dimostl'Ò 
deholc ed inesperto, I nfal ti quando Cnrlo VI II "enne 
in Italia ad assa lil'e il l'cgno di Na poli , Piero, ben 
!o;a pendo di eSSCre malvi ;; to perchè nmi co dell ' Ara
gonese, cedelte al l'C di Fl'tlllcia le fortezze di Sa r
zana , Surl.anello, Piclmsanla e ?llolmne con B'mnde 
indig nazione dei F' iol'entini cbe, al suo ritol'no, lo 
respinsero dal palazzo de' SigllOl'i e lo costrinSCl'O 
Il fuggire come ribelle e tradilol 'e della p,-'ltl'ia. 

'l'amato Cado VIII da Napoli , Pietmsa ntn. fu 
velHluta dai castellani (14;')0) ai Lucchesi , insieme 
a Mot.rone, ma ciò fu causa di tu nte colltese co i 
1;' iOI'cntini che da ambe le parli s' in vocò l'al'bilmlo 
del canI. Giovan il i de' Medici, allorchè fu eletto 
pontefi ce col nOIll p. di Leone X, 

In fOl~t.n di (Iu est ' al'bilra lo (28 sellembre '1 513) 
PietraslUlla e tutto il di strctlo passa va so llo la )'c
pubbli ca (li rirelli':c. da qu esta poi il ei dominio di 
cas..'t Medici e successivamente al gra nduca lo all
stro-lorenese ed alla. Dinastia Saballdu , 

•• 
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li Duomo. - La fon duzione tli quesla chiesa 
<Ii s l ile goti co bizantino - d sa le al 1330, comc 
si ril evo.'l. da un° iscl'izione sopm I' Hl'chitl'avc delIa 
porta di lianco. 

Nella facdala (fig. 7) s i os.ser vano \'ari c scuJtur'e 
delia SClIola pisana ; in seguito a<ł un reslaur'o (alto 
nel .1625 I' inle r-n o dcl tClllpio fu arricchilo <Ii marmi 
p[·czios i. 

Slngio Stugi ha Iwofll8O Ile l drlOlll o di Pielrllsanla 
i leso l"i <leW lll'le s ua. A lui s i dc \'oll o il mag nilico 
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TI Duomo. - La fon duzione di quesla chiesa 
di sl ile goti co bizantino - d sa lc al 1330, come 
s i ril eva. da un ' iscl'izione sopm l' m'chitl'avc della 
porta di lianco. 

Nella facci ala (fig. 7) s i osservano \'ari c scuJtuI'e 
della scuola pisana ; in seguito a<1 un reslaur'o falto 
nel .1625 l ' inler-n o del tempio fu arricchito di marmi 
p[·cziosi. 

Slngio Slug i ha pI'orrrso nel du omo di Pietrllsanta 
i teso ri dell' <Irte s ua. A lui si devono il magnifico 
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jlulpilo, il 001"0, i Cllndelllbri e le pilettu ;I(',quasnl1-
licl'c sormonlale da un San Giovannino . opera di 
Donala BellU, scullore fiol'cntino. 

[ quad.l' i che atlOl"lll11l0 gli alWI'i 80110 tli vulell li 
pitlol'i delia senola liorenlina oamo lacopo Vig nali , 
Stefano J\ lantcelli , PicI' Oandilli , fo'mn cesco Boschi 
e ~'ranccsco CQI-rudi. Dcgoni di nota (lUci duo cli 
Mulleo l10sselli e speciallllente la lela raffigurante 
la Madonna dei Hosario. Opem diFerdinando 
'J'IICca e ił Crocifisso c i due <lngeli in bron1.O posU 
sul l' all.nr maggiore. r due capitelli co ll ocati neJ 
pl-esbilel'io sono di Niceola di Mallco Civital i. 

Questn chies..'\ coJJcgiaLa faecv/I parte dcll'anti ca 
pieve dei Sa nU Giovanni e Felicilu in Val cli Ca~ 

slello; col tempo essn. crcbbc in llIuggior lustr'l) 
tanio che venu c COłlHHlC IIlClltc ch iamala il OUOIno. 

Pdma di lasciare queslo pl'cgievole mOIl"mento 
ci fermercmo ad os!'.CrVlU'C la R<\crcslia o\'e si am
mirano unft et·oec d' argento eon freg i e flgme ce
sella lp. da Francesco di ~hll-ti , Iucchese, e I'icchi 
paramcnli eon dcami in 01'0 dei 800010 XVI. 

Ncllll cap pelletla dei Batlis tero va l"iconlalo LIn 
fon lc bat.lesimale 8Ormontalo {[alin s llllua di Cri8to, 
la\'oro <Ii Donalo Bc nli. L .. "l s laluelln rnppresentanle 
Noe c lo s porlello so no cesellflU di ~'c lice Palma. 

Obiesa. dl S, Agostino. - Lfl costru7.ione <Ii quesla 
chiesa l"isale al sccolo XIV c pCI' lrad izione \' ienc 
lltlri buita a Caslru('cio degli AltelminelU , il cui jig lio 
sa l-ehbe słalo qui scppcllilo. Cel'lo e che la fami glia 
dcl prode capi lnllo lucchese hu slreUi rapporli col 
lcmpio <Ii S,Agoslino; [anlo e VCI'O che P['6880 I" nl-
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pulpito, il coro, i candelabri e le pilett!! ;I(',quasnll

licl'c sormontate da un San Giovannino . oliera di 
Donalo Benti, scullore fiorentino. 

[ quadri che atloml11l0 gli alWI'i 80110 di valen ti 
pitlol'Ì della scuola liorenlina come Iacopo Vig nali , 
Stefano Alantcelli , Pier Oandilli , fo'mn cesco Boschi 
e ~'ranccsco Cor-rudi. Degni di nota (IUei due di 
Mnllco l10sselli e specialmente la tela raffigurante 
la Madonna del Hosario. Opem di Ferdinando 
Tacca è il Crocifisso c i due <lngeli in bron1.O posti 
sul l' nll.nr maggiore. r due capitelli co ll ocati nel 
pl-esbilel'io sono di Niccola di Mallco Civital i. 

Questn chiesa collegiata faecv/l parle dell'anti ca 
pieve dei Santi Giovanni e Felici ta in Val di Ca~ 
slello; col tempo essa crebbe in muggior luslr'o 
tallio che venn e conHHlclIlcnlc ch iamala il Duomo. 

PI"Ì1Jltl di lasciare questo pl'egievole monumento 
ci fermeremo ad os!'.CrVfU'C la >;l\creatia ove si am
mirano una croce d ' argento con freg i e flgUl"e cc
sella lp. da Francesco di ~hll-ti , lucchese, e l'icchi 
paramenli con I"Ìctlmi in oro del secolo XVI. 

Nella cap pelletta del Battis tero va ricordato Lln 
fon le bat.lesimale 8Ormontillo dalln s llllua di Cristo, 
lavoro di Donalo Be nti. L .. "l slaluelln rnppresentanle 
Noè e lo s portello so no cesellati di ~'c1ice Palma. 

Chiesa. dì S. Agostino. - La costruzione di questa 
chi esa risale al secolo XIV c pCI' trad izione viene 
attri buita a Caslru('cio degli AltelminelU , il cui tig lio 
sa rebbe s tillo qui seppellito. Gel'lo è che la fami glia 
del prode eapi lnllo lucchese hu slreUi rapporti col 
tempio di S.Agostino; [anlo è vel'o che !l['esso 1" 01-
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lUlu cli S. CalCl'ina ~ i vede un' iscl' j:t.i one che ri 
cOl'da como delto allaJ'c, fil fondalo da Alderigo 
c Giol'allni (li I"l'ullceschino degli Alteminetli. 

La facciala f: i ]wcsenla lulta in mm'nHl eon pic
cole colonJlc E.'OS tencnli tll'chi galic i ; sopr<l la l łOl' ln 

e Untl Annllll",iata dei Pelmr.:d. Nel1'inlerllo am
mims i UIl nUmc i clIi omali SOIlO opera dei Benti. 
d ue l,tll'ole dOl'nle al IleJlllCllo cli 'l'a<ld eo Zacchin , 
lucchese (15IU), lin Som enl'lo di Conadi cd li na 
SanL'Anlln dei 'I'omnwsi. In quesla chleBa vi sono 
le tam be (Ii ant.ichc famigli c di Pielro&Ulla e <li 
Luccll. 

La chiesa S. Agostino e ]'annesso con\'ento np
pln-tennel"O pCI' molto tempo agli f~ l'emitl1 n i Agosli
niuni ed al ]'i lorno dei Gl'umlucu FCl'(linalHlo I I I 
paSS<'l ro no all ' onlinc dei Padri &:olopi che ad 
is tllllza dell tt ComUl.lillt di Pi eh'lI santa tlJwi pub
IJli che sc.uole, 

Chiesa di S, Francesco, - Questa chier~1I il a 
tre n3vate eon 11 0\'C a llitri. 'l'anto in essa che lleJ 
ch i0811'0 (lei con vento vi e gl'nnde pmfusionc dj 
mU I'Illi. Ali ' intol'no dcl loggialo sono vad e pitturc 
dell ' Adcmollo, 

I Fl'ancescani tl \'eVllllO pr ima pl'CSSO Piel,'asnnla 
un convento fuol' j delia pol'lu occidcnlale, Oi cio 
s i lro vnno notir. ie negli Annali de' Minori dcl 
V;uldingo, 

Edifici notevoli - Uomini illustri. - Dalia 
pillr.r.a pl'incillil le 01":1 intitolntn .. \ Giosue Cunlucci 
vedcs i la R occhetfn c he vuols i editic<l la da Ga
s tt'uccio Castmcan j. 
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lUl-c di S. CalCl'ina ~ i vede un' iscl' j:t.i one che ri 
cOrda como delto allarc, fII fondalo da Alderigo 
c Giovanni (li l''l'ullceschino degli Alteminetli. 

La facciala f: i pI'esenla tutta in Illm'lllf) con pic
cole colonJle E.'OS tencnli tll'chi gotic i ; sopra la 11Or'ln 
è lIna Annllmdata del Pelmr.:d. Nell'interno am
mims i un nUme i cui omati sono opera del Benti. 
d ue I.avole dovute al llellncllo eli 'l'nddeo Zacchia , 
lucchese (15IU), un & 1Il O.ll'\o di Conadi ed li lla 

Sant'Anna del 'l'omnwsi. In questa chiesa l'i sono 
le tom be fii antiche famigli e di Pielro &Ulla e di 
Luccil. 

La chiesa S. Agostino e l'annesso con\'ento ap
pln-tennel"O per' molto tempo agli f~ r'emitl1 n i Agosti
ninni ed al ]'i lorno del Gl'umlucu Ferdinando I I I 
passnrono all ' Ordine dei Padri &:olopi che ad 
is tanza dell tt Comunità di Pi ch'asanta <llwì pub
IJli che scuole, 

Chiesa di S , Francesco, - Questa chieSiI il a 
tre navate con no\'e al litri. 'l'anto in essa chc ilei 
ch iostro (Ici con vento vi è gl'ande pmfusionc di 
ma rmi. All ' intorno del loggiato sono val'Ì c pitture 
dell' Ademollo, 

I Francescani tl \'CVIlIlO pr ima presso Piell'asnnta 
un convento fuol'i della pol'l1l occidentale, Di ciò 
s i lro vnno noti r. ie negli Annali dc' Minori del 
Vaddingo, 

Edifici notevoli - Uomini illustri. - Dalla 
piar.r.a pl'in cillille 01":1 intitola tn .. \ Giosuc Canlucci 
vedes i la R occhetfn c he vuols i editic<l ta da Ca
s tt'tlceio Castmcan i. 
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.*. Nella easa di lianco alla lon'c deJrol'Ologio 
e slu la posta un 'epigraf(l desli IIala a l'icol'{lar(l che 
nel ~7 ap,'i le 1518, MichcJangelo BUOIHl ITOti, in
"iala da LeoIle X 81rillse n\lod conlralli pet' la 
l'a cc ia l.1 di S. LoI'OIl1.O in FirCIlZC. Un' iscl'izionc 

consilllilc pel' ri col'dul'c ił primo conlralto e IHu'C 
sopru llll 'alll'u fa.cciula dell'anti ca \' ia di Fondo . 

... Ii Al in cusa dei l' il l'ch itetlo e scullOl'c Slagio 
Slagi fu ]mSlil la scgllcnle iscl'izione: 1;0 swltO,.c 

Sła!Jio Słu!Ji - abllo (jue8lt, ctlsa elle rit BI/a -

Jl iIIllllicipio (jucsft, tllelltor·h, pose 1865 . 
.. Ii .. A PielmsanliJ el)be i natuli nel '1 82·1 il padr'c 

Eugenio J3a l"Sanli delie Scllole Pic. leltot'c tli lilCe
caniea cd idmuliCll Ilell' Istitulo Ximelliano di Fi· 
l-en7.6. II doŁto (rale fu iI primo ad idear-e e co
strui ,'c un molOl'C a gus. Nell' A'1I1Mwrio & ielltifico 
deI 1868 I ' on, sen, G, Colollloo al l'.o la stla voce 
au10l'e\'0le pCI' rcnd cre allo sfol'tunalo im'cnlor'c 
picll"lSUntese il merilo clle nlll'i sepIle raI' proprio. 

II B .. 1.l'sa nli assooialosi nej s uoi s ludi faticosi 
eon f'clice Malleucci di vise eon \tli i IlOCh i ol1ol'i 
cd i mol li dolori delia seopcl'la che gli eoslb la vila, 
I>oiehi! I'ccn tosi nel Bclgio a cosll'uil'c pel' canto 
dclla societa allonima a cib cosliluitasi. un csc m· 
plarc dclla sun. rnacehina , CCSsn\'a di vivcr'c a Sc" 
ruing /leI 18(>4., Tl'e almi dopo ull'esl>osiziollc di Pa
l'igi un mol,Ol-c a gas delin casa Otto e 'Langen 
ripo l'tava il gmll pr-cmio ed entraV<l ll'ionfalrncnlc 
nel dominio delia. Ilratica cOlTenle, Ma (IUel rnolol'c 
non cm che la mucchina Blll'sanli UI)pcnil mOllill
cn l,a in padi Iii secolldaria illll>od,anza . 
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.*. Nella easn di lianco alla tOr/'C deJr ol'Ologio 
e sla ta posta un'epigrafe desli llala ti ricorda re che 
nel ~7 ap,'il e 1518, Michelan gelo BUOllllITOti , in
viato da Leolle X 81rillse nllod contralli pC I' la 
l'acc ia l.1 di S. Lorenzo in Firenzc. Un' iscl'izione 
consimile per ricordul'c il primo con lralto il ]HII'C 
sopru un 'alll'a l'accinta dell 'antica \' ia di Fondo . 

... Ii Al la casa del l' il l'ch itetlo e scu llol'c Stagio 
Siagi fu ])()Sl;l Ili seguente iscrizi one: 1;0 swltO,.c 

S/a!Jio Stu!J i - abitò que8i(, ClIBCI clic {It BI/a -

il iIIllllicipio (jucsft, tIlcmorù, pose 1865 . 
.. Ii .. A PielmsanliJ el)be i !lalll!i nel '1 82·1 il padr'c 

Eugenio J3al"Sanli delle Scuole Pie. lettol'c di mec
can ica cd idmuliCll nel!' Istituto Ximelliano di Fi · 
l-enl'.6. Il dallo frale fu il primo ad idear-e e co
strui ,'c un molOI'C a gns, Nell' AmMwrio & ielltifìco 
del 1868 l' on, sen, G, Colomoo al"h la sua voce 
autorevole pcr rendcre allo sfortunato im'cnlor'c 
picll"lSUnlese i l merilo elle nlll'i SCPlle l'al' proprio , 

l] B .. 1.rsanli associatosi nei suoi studi faticosi 
con f'elice Malleucci d iv ise con lui i ]}()Chi onori 
ed i molli dolori dclla sco perta che gli coslò la vita , 
I>oichè l'ecntasi nel Bclgio il cosll'uÌI'c pCI' conto 
dclla società anonima a ciò costituitasi. un csc m· 
plare della sua macchina, CCSsn\'a di viver'e a Se" 
ruing /le] 18(>4., Tl'e alllli dopo ull'esl>osiziollc di Pa
rigi un mol,orc a gas della casa Otto e 'Langen 
ripo l'tava il g l'Un pr'Cmio ed entrava trionfalmcnte 
nel dominio della. Ilratica corrente, Ma (IUel molo l'C 
non cm che la mucchina Blirsanli UI)pcnil mOllill
cn l,a in pal'li Ili secollda riu iml>oI'l,anza. 
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Nel giugno dcl decorso anno 1007, ił prof. Tito 
1\lul'li lli , vatenie CU1l.01'C di fiaicu e di s lol';a delia 
seiem',a ilaliana , pubblicava !legli At/i dell'Alel16o 

Vel/do una mcmoria slorica sui lIlotOI'C Bal1iU llli· 
'Mntteucci rcndendo omaggio ai "cd OlCl'iU tlell'iI
lus!l'C irlr3ulico, gloria di Pietms.'l.Ilta e d'lta l ia. 

I ... r"v.,lI .. I....,.nl\ .• 
Ca.nora dit<>endol\ 001 w ... to ftceento 
Do ] .. VerolLi. ehe DeI <lOr mi ~IA ... 

O. OAKI>II001 • DII~ .. nli S. O"ido • 

Usciti da Pietrasanta per la via Garibaldi si 
scorge ił cimi tc"o cOlllunale, luno bianchcggiante 
l)(ll' le numerosc tombe di manilo; contillualHlo 
verso ił nord lu s trucla s ' inoltl'll lm gli ulh' j cd a 
potu dismnza si lro\'u la vctllsta pi c\'c di San Oio
\'llIlUi, cosll'Llzione molto prcgic\'ole, Ullllovcmla 
nel\ 'elcnco dei lIlonumenU naziona1i . 

Qucsta chicsa, - la eui fondazione s i Illtribui
sce alla eon lessu MatiIde di 'J'oscuna - si ehia
mU \'il anlicamcnle S. fclicita in ,""crsilia; fu I,je• difienta sllllu fine dcl secolo X l V in pietra COlIcia 
COli fl nestre ił fcriloia e ,'ip<ll"lil<\ in trc na\'ilte 
SO I)l'il di segno di Bonaccio Par<lini. La tri buna 
cstcrna e coronala da aI'chcUi c ircolari, contencnti 
negli SI)a", i g li animaJi crnblematici dcll'AllOClIlissc, 
soslenuti da mensole cnpriccioSll mcnte la \'oraŁe, 
Nell 'nrchi\'io nrch'csco\'ile di Lucca si tm\'ilno 

-1<6 -

Nel giugno del decorso anno 1007, il prof. 'l'ilo 
1\lul'li ni , valente CU1l.01'C di fisicl1 e di slol';a della 
sciem',a italiana , pubblicava negli Alli dell'Alel16o 

Veneto una memoria stori ca sul motore Bal1iU nli· 
'Mntteucci rendendo omaggio ai l'cri mCl'ili dell'il
lustre idraulico, gloria di Pietms.'l.Ilta e d'Ita l ia. 

I ... r"v.,lI .. l oscanl\ .• 
Canora dit<>endol\ 001 w ... to ftceento 
Do ] .. l'erolLi. eh., nel eOr mi ~IA ... 

O. OAKI>II001 • DII~ .. nli S. O"ido • 

Usciti da Pietrasanta per la via Garibaldi si 
scorge il cimi tc"o comunale, l una biancheggiante 
j)(l l' le numerose tombe di manno; continualHlo 
verso il nord la slrada s ' inoltl'll tm gli ulh' j ed a 
pota distanza si trova la vctllsta pi e\'c di San Oio
\'llIlUi, cosll'Llzione mollo pl'cgic\'ole, Ullllovcmla 
nell 'elenco dei monumenti nazionali , 

Questa chiesa, - la cui fondazione s i attribui
sce a lla contessu Matilde di 'l'oscuna - s i chia
ma \'a anticamcnte S. fclicita in Vcrsilia; fu l'ie• dificnta sullu fine del secolo X l V in pietra concia 
COli fi nestre il fcriloia e ,'ip<ll"lil<\ in tre na\'ilte 
SO I)I'il di segno di Bonaccio Par<lini. La tribuna 
esterna è eoronat.'l da aI'chetli circolari. contenenti 
negli SI)a ... i gli animali emblematici dell'AllOClilisse. 
soslenuti da mensole cnpriccioSll mente la \'orate, 
Nell 'archi\'io I.\rch'csco\'ile di Lucca si tm\'ano 
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\'tui dOCll Ulc nti s u lin s loria di (llIcsla c lliesa, al
cuni dci q uali pubbl icllti ne i \'uJ. IV e V delie Me
moric per ser'vi!'e alla s lodu lucchese, 

I>roseguendo la S<llita (Jer la vulletla dcl lJacc~l

loio - t1ctlo COl1lu nerncnte il fiume di Val di <':''1-
slello - si giunge alla gaia borguta che delie i 
na la li a Oioslle Ciudllcci (d is lnnza da Pielrasa ntn 
Km , :3.191), La cnsa dcl Poeta c posta tlel t raUn 
delto ole ił .1'illiwgo .. e !'ccn s ulla racciala la sc
guenIe iSCl'izione; 

J)al dotloł" lllic/re/e Cm'ducei - e da Hdc!101/j{a 

Gelli - JHleqlle in qrłC8fl, eas(, - ił 29 11l9Uo 1835 
- Gioslw Ganille..;i - L 81wi compocs(U/i - QI'90-
g/iosi e ,-ive/-cnti - Lo '-;CQ,-({(U/o ai poslcd -
6 llQVCmbl'c 1887_ 

S!)esso comilive di \' iIIeggianti de lia Vel'silia vcn
gOIlO I.l visitare il I)acse e' si d iver-tollo a cogliel'e 
dalie labbra de i b uoni pO j:lOlani a neddoli inediti 
s ulla vila dei Poeta, inte n 'ogando nnche i IOlltiUl i 
parenU di lu i, aneora qui vivonU, 

Nell' lU'chiv io delia c hicsa pal'l'occhiale si COII
sen 'a la I'e(le di Ilascita deI Cm'tl ucci , ESS<ł figura 
lic i ole l'ib l'Q dei no fi e ba/{czzaU .. I c lł.c/'a 0 , comin
c ialo nel 1827 e lCI'I1I innto nel 1895, ed e cosi co n
CCI)i ln: 

Midi 29 lugl io 183,l), 

« Sig. Giosue Alessandl'o Giuse ppe nato ił giol'llo 
rli ier'i li OI'C II pom. dali ' 11 1.1110 s ig, dott. !\liche l!' 
dcl fu s ig , Giuscppe Co r'd t1cci di Piclmsanla e 
dalia s ignol':t Ildego nda dcl s ig. A lC8sa ndl'O Cel li. 
8ua legitti ma Consol:lc, del1a citla di Volle n a, di -
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\'tui docuUlcnti sulln s loria di (!lIcsla chiesa, al
cuni dei q uali pu bbl icati nei \'ul. IV e V delle Me
moric per ser'vire alla s loda lucchese, 

1>looseguendo la S<llita per la valletta del lJacc~l

loio - detto comu nemente il fiume di Val di <':''1-
slello - s i giunge alla gaia borgata che delle i 
nata li a Oioslle Ciudllcci (d is lnnza da Pietrasa ntn 
Km , :3.191), La casa del Poeta è posta nel t l'allo 
detto « il .1'illiwgo .. e reca sulla facciata la se
guente iscrizione; 

J)al dottor l lfic/wle Cm'ducci - e da Hdc!101/j{a 

Celli - JHlcqlle in qltC8fl, cas(, - il 29 11l9Uo 1835 
- Giosuè Cal'{lllc..;l - L 8uoi compocs(ll/i - QI'90-
gliosi e ,-ivC/-enti - Lo ,-;co,-({(U/o ai p08teri -

6 1l0VCmbl 'c 1887_ 

S!)esso comitive di \' iIIeggianti della Versilia ven
gono ti visitare il I)acse e' si d ivel-lono a cogliel'e 
dalle labbra dei b uoni pO j:lOlani a neddoti inediti 
sulla vila del Poeta, inlen'ogando nnchc i lontilll i 
parenli di lu i, ancora qui viventi, 

Nell'lu'chiv io della chiesa parrocchiale s i COII
serva la l'e(lc d i nasc ita del Cm'tl ucci, Essa figura 
nel « l'ib l'Q dei noli e baf{czzaU .. Ic ll.c/'a Il, comin
ciato nel 1827 e tel'lll inato nel 1895, ed è cosi co n
CCI)i ta: 

AfIdi 29 luglio 183,l), 
« Sig. Giosuè Alessandl'o Giuseppe nato il giomo 

rli iCl'i il OI'C Il p0111. dall ' Il l.mo s ig, dotto Michele 
del fu s ig, Giuseppe Ca r'd ucci di Pietmsa nta e 
dalla s ignol'a Ildego nda dci s ig. Alc8sa ndl'O Cell i. 
sua legitti ma Con80,:le, deUa città di Volle n a, di -
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lllOrunte in qucsta casn, fu bullezzalo da me J}uolo 
Picl'uno SiJlli, radl'ini sig. Na tale Carducei e si
gnOI'<l Aladdalena C'.lI'ducci ». 

Nella ch iesa di Va l cli Caslcllo tt'Ql'asi lin taber
nacol0 pel' lu clls lodia dell' oHo santa (łcllo s lile 
dcl sccolo XV e un ((uudro dcl pittore Gio\'unni 
Guidi fiOl"cnlino, Ims pol'l!Jti dul I' anUcu Pie\'c tl i 

S. Giovan,ni. 

« Tra III 1ll0lltllgUIl c il mal'c su Jn. spinggin • 

Sorge Forte de' Manni , la l'idcnle slu,,;iollc balllcn
da cuntata dai poeti per la Sila posiziollc ca mpc
sim, PCI" la Junga fila delIe sue case c.1Ildide. di
stesc dalia foce dei fiume Vel'S jl iu al f'ol"le c dul 
Porle al ~~ i llmetto c pe l' ił panOl'uuHl delIe so nll s lan ti 
Punie, cenil e d 'ombrc e bianche <Ii cave. 

Lo svi luppo di Forte dei MUJ'lni l'i snle ad una 
quindic1nu d 'anni. A nt icarncnte - quando i\liche· 
Jangclo Buonul'I'Oli tece la slradu pe r' lo sbocco 
de' mUl'mi - Ilon esiste\'a qui ('he urJa nuda spiag· 
giu eon un forle milital'e, 

Cosimo I \' i ereb il deposilo dei ferm dell ' Elba 
che si IU\'oraviI sil i fi ume Sel'rII vez'l,u . CoslI'uito 11 
J}onle cl.lricatore, ł'ol'le de' i\larmi clil"enne un no
Ic\'ole cenl.l'O d 'espol"lnzionc pe!" I' ind usll'ia mar
rllife!"a, Prcsto una linea lranviada Ilnir'a (1IIef;!n 

• 
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morunte in questa casa, fu bullezzalo da mc J}uolo 
Picl'uno SiJlli, radr'ini sig. Na tale Carducci e si
gnora Aladdalena C'.lI'ducci ». 

Nel la ch iesa di Va l di Castello tt'Ol'asi un taber
nacolo per la cus todiu dcll'olio santo (Iello s ii le 
del secolo XV e un quadro del pittore Gio\'anni 
Guidi nOl'cntina, Ims pol'l!Jti dal l' anUc(I Pieve di 
S. Giovan,lli. 

« Tra III mOlltllgull c il mare Sll In. spinggin • 

sorge Forte de' Ma rmi , la ridente stazione balllcn
da cantata dai poeti per la Sila posizione ca mpe
stre, pCI' la lunga fila delle sue case c.1Ildide. di
stese dalla foce del fiume Vel'Siliu al f'ol'le c dul 
Porle al ~~ i llmetto c pe r il panDl'ama delle so nll s lan ti 
Panic, cenil e d 'ombre e bianche di cave. 

Lo svi luppo di Forle dei Marmi l'i sn le ad una 
quindicina d 'anni. Anticamente - quando Miche· 
Jangclo Buonul'I'Oli fece la slradu pe r' lo sbocco 
de' mUl'mi - non esisteva qui l'Ile una nuda spiag· 
gia con un forte militare, 

Cosimo J \' i creò i l deposito del ferro dell ' Elba 
che si lavorava su l fium e Serrll vez'l,u . CoslI'u ito i l 
ponte caricatore, J<'orte de' Marmi clil"enne un no-
Icvole cent.w d 'espol"Ìilzionc l'e!" l 'i nd usll'ia mal'
rllire!"a, Prcsto una lin ea lranviada Ilnir'a (1IIef;!n 

• 
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10ealilo eon le ullm slllzioni rnal'i lw de! lilomle 
eomprese Ira Viarcggio e Cana l'u. 

Atlualmenle si giuoge al Forle o eon la dili· 
genza post..1le di Pielrasanta (J prendcndo iI t.I'cno 
filIO 11 SeITavczw-stazione (Qucrcclu) e di li facendo 
a pie(li od in \'eUura il lI'alto di sl.rada Ilon lungo, 
ma I'CSO disagc\'ole per go li u\'\'Illlamenti c le pro
fOlHle car'cggilllc pl'odolle dulll'asporlo de' mOI'mi, 

Nella slagione esli\'u c con\'cllientc appl'OliltaJ'(' 
dcll'olllnibus 11 ea\'alli che ll'O"asi alla slazionc 
di Scl'ra\'ezza ad ogni Ireno, 

A Forte dei M.u'mi esisle nel cenll'O delia bor
gala urm chiesa palTocchiale, dedicala a Snnt' Er
nwl.e, I' ufflcio postale lclcgmlico e rus ilo di l)I'onlo 
SOCCOI'SO delia Or'oce VeI'(le inaugul'uto nel dicembl'C 
dcl 1906 eon un discorso dei gio\'une letlernto ~Iar
eello 'L'adcl ei, lroppo presto rapito alralTelto delia 
rarniglia e degli umieL In ulla sua po08ia: J~(, Vel'

sililI d 'iJwenlO ('osi Egli euntll di (Jueslu l'lJliaggia: 

i "cnic! SOli luui 
bll\lIchi (Ii nc\'u: la Vcrsilh\ trll 
lIombi d 'oli\'i cm'h:hi di fru~ti 

"h'c il SIW sogllo di \'ergiui!:\, 

'!'utt" "h'c, so rb"Cudo ;n 1111 n~lnrio 

nz:wrro, con~ro ił 11110\'0 sol d ' illn~rllo, 

quasi clla fOllse Clllcrsn dnI\' interno 
nbi890 dcl lIluciguo srnttllu 'io , 

E vibrn i l clclo su di Jei, gCllllndo 
un nreo uzzurro ni limili dcl lUuro; 
e nel SIlO IlIngo, ntnlioso nlldnl'o 
H 1111\1' !rnboecn ui lhniti, enntnnllo. 
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località con le altre slllzioni rnat'inu dd lilorale 
comprese tra Viareggio e Cana l'u. 

Attualmente si giuoge al Forle o con la dili
genza post..1le di Pietrasanta (J prendendo il I.l'eno 
filto 11 ScITavezw-slazione (Qucrccla) e di li facendo 
a pie(lì od in vettura il lI'allo di strada non lungo, 
ma l'eso disagevole per gli a\'\'Illlamenti e le pro
fonde car'cggilllc pl'odolle dalll'asporlo de' mOI'mi, 

Nella stagione estiva è eonvulliente appl'OliltaJ'(' 
dcll'omnibus 11 cavalli che ll'O"asi alla stazione 
di Scna\'ezza ad ogni treno, 

A Forte dei M:H'mi esisle nel cenll'O della bor
gata una chiesa parrocchiale, dedicala a Sunt' Er
mete, l' uffìcio pos tale lclegmlico e r as ilo di l)I'onlo 
SOCCOI'SO della Or'oce Ve/'(Ie inaugurato nel dicembre 
del 1906 con un discorso del giovane letleruto ~Iar
celio 'L'adcl ei, t roppo presto ra pito alralTelto della 
famiglia e degli umici. In ulla sua poes ia: J~(, Ver
silù. d 'ùwenlO ('osi Egli cantu di questa l'lJliaggia: 

i vertici SOli lutti 
biAnchi (Ii nc\'u: la Vcrsilh\ trII 
nembi d 'oli\'i cm'h:hi di fru~ti 

\'il'(~ il suo soguo di \'crgiuit:\, 

'l'utt,, "h'c, so rb"Cndo ;n Ull vclurio 
Azzurro, con~ro il IIUO\'O sol d ' illn~rllo, 

quasi ella fosse emersa dIII\' interno 
II.bi890 del muciguo srnttllu 'io , 

E vibrn il ciclo su di lei, gcttundo 
un nrco uzzurro Ili limiti dci lnurOi 
e nel 8UO lungo, malioso andal'o 
il mal' trnboccn ui limiti, cnntnnlJo. 
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Vnd s labililllent i sorgono Jungo la spiaggin , ol· 
[re le llulllc l'Os issime coranne ; citiamo t ra (lUelli 
iI TOBca, l' Alaidc, i bagni ,lo[e c delia Conccllu. 
'I' ra gli alberghi l'i cohliamo il Mal'com (propr. Ol· 
s tagnoli ) con salone ]}(ll' i cOllccrti, c le ]>ell s ioni 
Goblli e Idone. 

lo nnn voglio ; ("ol mn,m;, o Scrmve~,"", 
per il mio monumen t<> 

I,e 'J mon utnento ohe "o f" rm; ";"0, 
lu"g' d .. In mi .. cuILII 

Cerco .. Itr! mĄT''';, melltre l,ep8(l <) .e t iw>, 
Che non mi coI tlIn nun .. , 

O. Cu,,~o<:, : f " u rn,t.::u. 

Serra vczza C un pacse eminentcmCllte imlusb'iale 
per Ja Slla posizione Ilel ccntr'o delia regionc IIUU'· 
mirem ; e <lis ta rlnl IIHII'C solta nlo fi chil olllc tl·i. 

DalIa s lu ... ione (QuerceLa) al ca poluogo - s iluato 
neJ punto in cui il fiume' Vczza che scende dal
[ ' i\lti ss illl o si uniscc col Ser'm - si g iun ge eon la 
di ligenza pos ta le o eon nll re I'etlurc puhbli che. 

Scl'r:l vezza El l)os ll1 sotl o iI gmdo 9.7<> 53' (Ii lon
giludine e 440 di latiludine; la popolazione che lici 
CClls imenlo dei 1870 cOllla va 11 8872 nbil.a llt.i rag
giunge in quello dcl 1900 la cifra di 10030. 

Colol'o che scelgollo queslo puese come punto d i 
llin"lem'.a I)e,· Je escUl"Sioni nclle mo nlug ne apuanc 
I)()SSOIlO alloggiul"c alla Poce od a ll ' nlbel"go Ltf 

P osfa. 
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Vn l"i stabiliment i sorgono lungo la spiaggia, 0[· 
tl'e le llulllcl'Osissime capanne; citiamo t ra (IUelii 
il Tosca, l'Alaidc, i bagni ,Io[e c della ConceUu . 
'l' ra gli al bergh i l'icohl iamo il Mal'com (propr. 01-
s lagnoli) con salone ]}(ll' i conce rti , c le ]>ellsioni 

Gobbi e Idone. 

lo nnn voglio; tuoi m",m;, o Scrmve~,"", 
per il mio monumento 

l'. 'l monumento ohe "o f"rm; ";vo, 
IUIII:' d .. In mi .. culi .. 

Cerco .. Itri mlt.,ni, mlllllrl! l,ep8(l <) . c r iw>, 
Che non mi COl tll., nun .. , 

O. Cu,,~o<:,: f"u rn,t.: :u. 

Serra vczza è un paese eminentemente imlusb'iale 
per la Slia posizione nel ccntr'o della regione mal'· 
mifem ; e dista rlnl nHlI'C soltanlo {j chil olllctl·i. 

Dalla slu ... ione (QuerceLa) a l capoluogo - s ituato 
nel punto in cui il fiume' Vezza che scende dal
['Altissimo si un isce col Serra - si giunge con la 
di l igenza posta le o con nlll'e vetture pubbli che. 

Scl'r:lvezza è l)osll1 solto il gmdo 9.7<> 53' fii lon
gitudine e 440 di latitudine ; la popolazione che ilei 
censimento del 1870 contava 11 8872 nbil.aut.i l'ag
giunge in quello dci 1900 la cifra di 10030. 

Colo.·o che scelgono questo puese come punto d i 
llin"lem'.a I)el' le escul"Sioni nelle monlugne apua ne 
I)()ssono alloggiul"c alla Poce od all ' nlbel"go Ltf 
P osta. 
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A Qucl'cela l l'Ovansi presso la s taziollo gU ulbel'
ghi MQltłe AltissilllQ d.i Fortunalo Cnl'ducei cd il 
Commm'c;o di Altilio ~~e<łer ighi, 

Cenni storici. - Serravezzn s i cldamavn anlicn
menie & tla,- Vełiłia. o Sa ln-Vecch ia e fm::c\'a pal'l~ 

dei fcudi di COI'\'aia e di VnUecchia, U Ilome nl.

l unie s i l ro\'o per la prima \'011...'1 in una scrittUI'tl 
dcl ~ febbraio 1186, rnlUlIlenlola 4'1nl.o dal Bel)Clli, 
((lIunlo clal 'I'a rgioni-'I'ozzelli, 

Serl'll \'czza ehlle a subire le \'icendu dci slloi feu
dalari ; sJ>ccialmenle gml'i furono quelltl a\' \'enule 
Ilel I26U, anno in cui il go\'crno di Lucca, imllal
danzitosi I)CI' avere dalia propda l>arle Carlo d 'An
gio , si \'endioo deH ' inosser\'allZ<l dei palti conlro i 
nobili di COI'\'a ia c Vallcechia (li sll'llggclJdo la villa 
de SeJ'avetia. 

Nel 142<,), in oce<U!ione delia guel'l'a Illossa dai 
Fiol'entini contro i Lu eehcsi, Sc,'rav('zzn ebbcn sof
fI'irc Ic ire dei due commissuri di gucrra. A quo
s to propos ilo mOl'ilano di CSSCI' uitate le 111lrole 
dcl Maehia \'elli (l J. Ol E una valle, propinqua /I 

Pietl'usanta chianlala Sen'ik \'CZ? ... :l, d ec.) u piena di 
abilatol'i , i quali scntendo lu \'enuta dcl eommis
S<ll'i o As lorre Gianni sc gli I'Ccel'O in con ll'O e lo 
pl'cgnrono gli aeceltasse l)Cr fcdeli servilori dei I)()-
1}OIo fio l'entino. Mosll'o Aslol'I'e di accettare I' of
ferii) , dipoi feee occupa.rc alIc s uc genti lulli i Ih'lssi 
c luoghi fOlti delIa \'allc, e feec ragullnr gli tlomini 
nelmaggiol' I,em pi o loro, e dil>oi gli IlI'esc Lulli pl'i-

(I) \'01. I\' . 
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A Qucrcela l l'Ovansi presso la s taziono gli ulbel'
ghi Moltte AltissifllO d.i Fortunato Cal'ducei ed il 
Comme/'cio di Altil io ~~e<ler ighi, 

Cenni storici. - Serravezza si cldamavn antica
mente & tla,- Vetitia. o Sa la-Vecch ia e fm::cva pal'l~ 

dci feudi d i COI'\'aia e d i VaUecchia, U nome nl.
tua le si t ro \'a per la prima \'011...'1 in una scrittUI'tl 
del ~ febbra io 1186, rammen tata 4'1nl.o da l Bel)Clli, 
IllIunto elal 'l'a rgioni-'I'ozzetli, 

Serl'll\'czza ebbe a subire le vicende dci suoi fe u
dalari; specialmente gl'lll'i furono quelltl a \' \'enule 
ilei I26U, a nno in cui il governo di Lueca, im ba l
danzitosi I)CI' avere dall a propria l>arte Carlo d 'An
giò , si \'endicò delJ ' inosservallZ<l dei patti conlro i 
nobili d i COl'va ia e Vallccchia (li sll'llggelldo la villa 
de Se,'avetia. 

Nel 142<,), in occ<U!ione della guena mossa dai 
Fiorenti ni contro i Lucchesi, Scl'rav('zzn ebbe n sof
fI'ire le ire dei due commissari di guerra. A que
sto propos ito mel' il ano di esser cita le le 111lrole 
del Machiavelli (I l. « È una valle, propi nqun a 
Pietrasanta chianlala Sen'ik \' CZ? .... "l, l'ÌCC.l e piena d i 
abitatori, i q ual i sentendo III vcnuta del commis
Stlrio As lon'c Gianni se gli l'CCCI'O incon ll'O e lo 
pl'cgnrono gli accettasse l)Cr redeli servilori del I)()-
1}OIo fio l'enti no. Mosll'ò Aslone di accettare l' of
rertil , di poi fece occupa.re alle s ue genti lulli i I)''lssi 
e luoghi fOlti della valle, e fece ragunnr gli uomi ni 
nel maggiol' l,em pio loro, e d il>oi gli prese Lutti pl'i-

(I) \'01. I\' . 
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g ionieri c dalie 8UC I,{cnli feee succheggim'c il pacSc 
eon ese mp io crudcle cd aVlIro Ilon pcrdonalHlo ai 
l uoghi pi i , ne a donne, e05i vergi ni comc IHu rilalc ... . 

Bella guerra fl'u L ucchcs i c GCllovesi - lIcIla 
<luale fu lI'u \'olla gmll pa rte delia Vel'si l ill - fll
celllIlIO parola tle i c.enn i s lo d ei d i Piclrasl.lnlll, pCI'
cib, a I>I'Oposilo di Scrra\'ezza , ci l imiUumo ad ac
cennare c he lI ctlo p .. 'u)se. s i ulTendc\'a iJ 26 settem
bre dcl 1484, alla Hcpubhlica f'iorcntina , oltellclldo 
fa vol 'e\'oJi eondi zion i ci l'ca la cOlIser \'uziOIlC dc.l Ja 
l'appresonla nza Uluniei palc c d ren I ' csellziollC da 
vari dal'.I e gubelle. 

Colla "el'gogno5a ecssione fatt a. du Piero de' Me
d ici a Garlo VII I , Ser l'avezza passo a lle rui l izie I'ra n
cesi e due unn i dopo veni\'a vcnd ulu ai Lucehes i 
fi nche, in virtll dell' a rbitra lo d i Leone X, tOl'l1a va 
tle j 1518 solto iI govcl'llo d i Fi l'cnl'.e, 

In giro per Serravezza . . - Tra gl i edH1ci (I egni 
di osse l'\'uzione tloLinrno i l P{l lazzo costr ll i to I)CI' 
incal'ico dcl duca Cosilllo <l e i Medi ci sui di scgno 
di Ba rto lomlllOO AlIlll1l1 nllato, 

Le li nce al'ch iteltoniche lutllonizzn nti tra loro 
d imostl'llno a prima \' i ~ta il pt'egio di <Iucsto fa b
hri calo che fu soggiol'l1o esli vo dei Mcd ici e dei 
Loreuesi e poi scde dcl Mun icipio, 

Degna <Ii menzione In chiesa delia prOI}()s ilum 
(SS. l ,ol'cnzo e Ba ł'llC l'n ) CQs truita nel 1422 e I'C

sllwrat .. Cfl inCl'ostilul di maml i verso la II ne 
d ei 1(0), 

Notevol i le pil.lul'e di q uesla chiesa, mffip;ul'anli 
Blm Cado, Iii Luca Ma l'lell i Ii i MassH, iI UQsa1';o 
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gioni eri e dalle s ue I,{cnli fece saccheggial'c il pa ese 
con ese mpio crude le cd aVlIro non perdonando ai 
luoghi pii, n è il dOlIne, così vergini come murilalc ... . 

Be lla gue rra fl'u Lucchcs i c Gcnoves i - nella 
<I uale fu lI'u\'olla g l'Un parle della Vel's ilill - fa
cemmo parola ne i c.enni s to ric i d i Pie lraal.lnlll , pCI'

ciò, a I>I'Opos ilo di Scrra"ezza , ci lim iUumo ad ac
cennare c he dello p .. 'ulse. s i un endc"" il 26 aettem
Iwe del 1484, alla Hepuhhl ica Fiorentina , ottenendo 
fa vol'e\'o li condi zioni ci rca la cOllaer\'uziOIlC de lla 
mppresonlanza municipale e circa l ' csenzionc da 
vari dal'.I e gabelle. 

Colla "ergognosa ecssione fatt a. da Pi ero dc' Mc
di ci a Ca rlo VIII , Serl'avezza passò alle milizie fran
cesi e du e ann i dopo veni\'a vcndulu ai Lucches i 
fin chè, in " irtl. dcII' arbitra lo d i Leone X, torna va 
nel 1518 sotto il governo di Fi l'cnl'.e, 

In giro per Serravezza . . - 1'n\ g li editìc i (l egni 
di osse l'\'uzione noLiamo il P Cl lazzo cos tru ito I)CI' 
incal'ico del duca Cosimo <l e i Medi ci sul di segno 
di Bal'tolommoo AlIlll1l1nllato, 

Le li nee al'ch ite ttoniche lutllonizzu nti tra lo ro 
dimostl'llno a prinla \'i ~ta il pt'egio di <]uesto fa b
hri calo che fu soggiomo esli vo de i Medic i e de i 
Lorenesi e poi sede de l Mun ic ipio, 

Degna di menzione In chiesa della prOI}()s ilum 
(88. l ,ol'enzo e Bal'llCl'u) cos truita ne l 1422 e l'C

s ln urat .. Cfl inCl'ostilul di mal'mi verso la IIne 
d el 1(0), 

Notevoli le pilt ure di questa chiesa, mffip;uranli 
Slm Cf/do, Ili Luca Ma l'leJli Il i MassH, il Uosa1';o 
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di Millialo Squadl'i c la lela dcl lucehcse Mal'I'lIcei, 
lIiscepolo fli Guido Heni , nil' altllrc tli Sl.Itlt'A utonio, 

Nella sagrestia Ai cOllscrva lina croee d ' argcllto 
ccsellala eon gl'an fine~~a , che poda la dnta in 
niello lle l 14!J8, '['ule o~get lo e aUl'i builo al Pol
lai oli, 

1..;\ chicsa delhi SS, Annllnziulu , OI'U ol'atOl'io 
delia Miscl'i oordiu, fu fontlatu sull ' ant.i Ct'l chicsa 
dcl!' oSJle<lnle di S, Maria IlI'C8S0 il ponle di Ser
ravczZ1J" Dcgni tl i notn una sculturn dcl pudrc <Ii 
Stngio Slagi, raffiguranle lllla ~!adoll lla eon bam
hino, e tluc dipinli uno dei M,wtelli e r a1lro <Ii 
Pietro da COI'lona, 11 Ilc rlctti rammcnta che in 
ques ta chiesa t.enem le SIIC mlunull'lc il Mag istmlo 
eon luUi gli omciali che facevano pllt'le dcl COlllllne 
II i Serra \'CZ7,a, 

Edifici storiei. - Uomini illustri. - In un luogo 
delto il Vallaccio abilaLo I:>CI' li'c anni da Michc
la ngiolo BuonaiToli vcni\'u IlOsla la seglLcnte iscl'i
zione; MichelaJ/flelo Buol1(11"I'oti - ch e 'l el 1518 
- cc(lelulo al tJo lcI'6 d'i .f.eol/e X - (tp,,'iVCf. le ca ce 

del mOI/fe AUissimo - tl e; Ire (1111Ii (h~I'(lti a llo
Ut(~/'e l ' lIspJ'ezz(t dei luoglli - c l' ilnpeJ' jzilt delin 
{Jcl/te - abilO <tltesta C(l8Cf, 

*** Scrravczza s i gloria purc di a\'c re ospitato 
M'l ssimod'Azeglio, Un'epigrafe I>osla s ulln (<lecia ta 
di lilia Illo<!(,.'sta cascUa ricol'{la che nell ' eslnte 
dei l S-W flll'ono scl'itti entl'o <l 1Ie\ le mU I'a gli ultimi 
cnpitóli dcl Niccolb dei IJ<1pi. 

*** f'ra gli lIomini ill listri (Ii lluesla nobile ter/'a 
l'i cordialHo; Luigi Augiolini , mini slI'o di Slato tli 
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di Miniato Squadl'i c la lela del lucehcse Mal'I'lIcei, 
discepolo fii Guido Heni , nll' altllrc di Sant'A IItonio, 

Nella sagrestia Ai conscrva lilla croce d ' argento 
cesellala con gl'an fine~~a , che pol'Ìa la duta in 
niello lle l 14!J8, '['nle o~get lo è aUl'i builo al Pol
lai oli, 

1..;\ chiesa d c lJ;1 58, Annunzialu , OI'U ol'ntDl'io 
della Miscri oordiu, fu fondatu sull ' ant.i Ct'l chiesa 
dell'ospedale di S, Maria pre8S0 il ponle di Ser
ravezZ1J" Degni d i notn una scultura del padre di 
Stagio Slagi, raffigurante una ~!adoll lla con bam
hino, e du e dipinti uno de l l\I;wtelli e r altro di 
Pietro da Corlona, 11 Ilcrlctti rammcnta che in 
ques ta chiesa t.eneva le sne adunuilze i l Magistmlo 
con l\lUi gli orociali che facèvano ptll'le del Comllne 
Il i Serra \'eZ7,a, 

Edifici storici. - Uomini illustri. - In un luogo 
dello il \Fallaccio abitalo I:>CI' li'e anni da Michc
la ngio[o BuonaiToli veniva IlO8ta la seguente iscri
zione; i\licltelaJ/flelo BUOI1(I1TOti - ch e 'l cl 1518 

- cc(lelulo al volcl'6 d-i I.eolle X - (tp,,'iVCf. le ca ve 
del mOllfe Altissimo - fI(~ ; tl'e (/IIIIi (h~l'(lti a llo
Ut(~,.e l ' lIspJ'ezz(t dei luoghi - c l'ù"'pet' jZÙt del/n 
{Jetlte - abilò <tltesta casCl, 

••• Scrravczza si gloria purc di avcre ospitato 
M'l ssimod'Azcglio, Un'epigrafe 1>081a s ullo facciata 
di lilla modl'Sta caseUa ricorda che nel l ' eslate 
del l S-W flll'ono scritti entro (Plelle IUU I'a gli ultimi 
cnpitòli del Niccolò dei I J<1]li. 

.** f'ra gli uomini ill us tri (Ii lluestu. flo bile le l'/'a 
l'i cordiamo; Luigi Augiolini , lIIini sll'o di Stato di 



Toscallll a Horna cli a Pnrigi, {1l1I'ante I'epo('a flil' .. 
ficollosa dclla prima repubblica fl'nnccsc, il padl'C 
Oiovanni Lorcllw Bcl'li, sel'itlOl'e enlcli lissimo, 
insegnante ncll' Alenco Pisano, cd 1~ l'Inenegildo 

~~I"ediuni morto in ~~gitto, dOl)O ;lvcrc fatU molli 
viaggi in Oricnte wtto iI !lome di Amiro, 

GITE ED ESCURSIONI 
all'Altlulmo - a Belvedere - ana pa.ula - In val d'Arnl. 

Gita. all'Altissimo, - ScI'I'avezza e ił punto di 
partcll7.U per duc splend idc gile. una ul monte Al
tissimo (metl"i loo!)), ralll'a alla Punta d i CI'OCC o 
ulla Palliu (mclri 185!)). 

Per recul'si uli' AlIisśimo s i 1)110 seguire lu sb'adn 
I'otahile che fiancheggia ił fiume Sel'l'a, che ha ap .. 
puuto lu sua sorgcnle dal monte predello, 

Dl'ttn sl rad il palte fin Sel'l'ilvrz7.u, passa da Rio
mugno, Molbacco , 1)OIlle di Limone, do\'e cra un 
llntico Iml vcrilicio, contin ua fino nUa polia o SOI'
genIe dei Serm, dond c s' erge a pieco ił monte rie
ch issimo, celebre per le cscal'azioni delio 'Swt.uurio, 
Alla palla v' e un grumie s labile che fa lc vcei di 
albcl'go degli opcl'ni : quivi la diUn Helll'uux , Im .. 
drona dell ' immensa lavOI'uzione tli murmifera delia 
Ve l'Silia, ha impianlnto un tclcfono che eOlUu niei\ 
COll SernlVe7.7.Il, Quel'Cet.1. , Ihni , s ulic Cave, a mag .. 
g io l' co modo SIIO e degli opel'Ui : (Pli vi PIlI"C hil im .. 
pian tato una funi colnre llCJ'cn chc s i SI)inge lino 
nlla C'IViI delta delia Tucca bianoa, dovo !)I"cci&l" 
mentc si esl.rae ił pl'czioso sl.ntual'io, 

- f).j. ~ 

ToscanI! a Horna cli il Pnl'igi, {1l1I 'a nte l'epoca flil' .. 
ficollosa dclla prima repubblica f"anccsc, il pndl'C 
Giovanni LOrcnw Sedi, scrittOl'e enlclitissimo, 
insegnante ncll ' Ateneo Pisa no, ed 1~ l'Inenegildo 

~~ I"ediani morto in ~~gitto, dOl)O avere fatti molli 
viaggi in Ol'icnte sotto il nome di Am il'o, 

GITE ED ESCURSIONI 
all'Altlu lmo - a Belvedere - alla paula - In val d'AmI. 

Gita. all'Altissimo, - ScI'I'avezzu è il punto di 
partenza per due splendide g ite. ulla al monte Al .. 
tissimo (metl"i l oo!)), l'altra alla Punta di Croce o 
ulla Plillia (metri 185!)). 

Per recars i ali' Alli sSimo s i I)UÒ seguire la stmd n 
rotahile che fiancheggia il fiume SeI'l'(I, che ha ap .. 
puuto la sua sorgente dal monte pred etlo , 

Dl' tta s lrada palte fin SeI'l'ilvrz7.u, passa da Rio
mugno, Molbacco, l)Onte di Limone, dove Cra un 
antico Imlvcrilic io, con tinua fino nlla polla o SOl' .. 
gente del Serm, dondc s'erge a picco il monte ric
chissimo, celebre per le cscal'azioni dell o 'Sw t.uurio, 
Alla polla v' è un grande s tabile che fa le veci di 
a lbel'go degli OI>CI'lli : (Juivi la lIittl.l Helll'uux , 1m .. 
dl'ona dell' immensa lavOI'uzione di mal'mifera della 
Vel'S ilia , ha im pia nlnto un telefono che eOlUuniei\ 

cou SernlVe7.7.Il, Quel'Cet.1., thni , s ulle Cave, a mag" 
giOI' comodo StiO c degli opel'Ui : (Iu i\'i PUI"C hit im .. 
piantato una funi colare llCl'ca che s i SI)inge lino 
nlla C,tVil detta dclla Tacca bianca , dove !)I"cci&l" 
men te si estrae il pl'czioso sl.lltual'i o, 
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Chi I~I ' rccHl'si ni l' Alliss imo, non \'olesse costcg
giare il fiume segl/cndo la \'ia row hilc, pub, 111'

ri \'ato a Hiomagno, prcndcl'e In struda Illulatlie.-a, 
I'cc .. \rsi fi Fabbiano - bOl'go d' orig ine romana --
111111 CaPl~lIu o Pic\'c di S, Martino allu Cappella, 
do\'e s i pub fi llHU il'al'c UllD splendido panol'1lma 
che ablmtccia la pitu1U1'a vial'eggi na e pi sana ed il 
marc eon l' isolc Cll praiu , Gorgona, Elba cd in la
luni giorlli pcrs ino la lonlana Corsicu, - si I)UO 
visitar'c poi la chiesa rnonumenlale, cosll'llil'l escl u
sivarnCllle a bozze di marmo , la clli antichitil rigale 
0111'0 il millc, illoggillto, bellii's,ima costl'llzionc deI 
ci nquecento e la JlOrw a forma d ' occhio attribuilo 
n Mi chelan giolo, La pel'fezione di tal 111 \'01'0 c S<lui
s ila e In \'arielil dell' OI'naŁo e dell ' architetlul'1l 
ri l'el8 la !lia no SOIllHl a dell ' aulol'e, 

Dalia. Ca pl)el1a, per' \lila sh'ada COllloda cd 0111-
hl'cggiala dai castagni , s i \' 1\ nd Au.ano, paese au

lichissimo che cl'cdesi dcri valo da Ull {ltu(l"m 
Bcim/ltUl , alr epoca rOIlHIllU, Oi q ui scm pre- sollo 
i c.'\slllgn i e l>el' via cOllloda ci si puo IxwlUl'c a llu 
Imlla o sOl'gcn le dcl Scrm, 

Gita a. Belvedere, - Da Azwllo anziche aWAl, 
lissi mo s i puo sali re la s lrada mulalliCl'il lino ad 
unu localiw delta Croce, c di I1l ad UIl piccolo 
mon tecue s' inconlrn per andare ulle CII \'C di marmo 
delie Cervaiole; i\'i e unII localila che l>er lo splen
dido panor'uma e dcll.a Beh'cdcre. II nomc fa ca
pil'c qUllle sia lo speltacoJo che si 01T,'C allo sgullJ'do 
rlel viaggialol'e. 
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Chi I~I ' recHrsi ill i' Altiss imo, non \'olesse costeg
giare il fiume seguendo la \'ia rota bilc, può, ar
ri vato a Hiomagno, prendere In slrada mulatlie.-a, 
l'cc .. \rsi n Fabbiano - bOl'go d 'orig ine romana -
alla Cap,~llu o Pie\'c di S, Martino alla Cappella, 
dor e si può a llHU iral'c IIllO splendido panol'1lma 
che ablmlccia la pitu1U1'a vial'eggi na e pi sana ed il 
mal'e con l' isole Cll praiu , Gorgona, Elba ed in la
luni giorlli pers.ino la lontana Corsica, - si I)UÒ 

visitul'e poi la chiesa rnonumentale, cosll'llil<l escl u
sivamente a bozze di marmo , la cui anlichitil risale 
0111'0 il mille, illoggillto, bellii's,ima costruzione del 
ci nquecento e la JlOrta a forma d ' occhio attribuilo 
ti Mi chelan giolo, La perfezione di tal la \'oro Ò S<lui
s ila e In \'arietil dell' OI'nalo e dell ' archiletlul'1l 
l'i l'eia la ma no somHl a dell ' autore, 

Dalla. Ca pl)cl1a, pel' u na strada comoda ed om
breggiata dai castagni , s i \' 11 nd Au.ano, paese an

tichissimo che cl'edesi deri valo da un {ltu(l"m 
Bcim/ltUl , ali' epoca rOrlHIllU, Di q ui sem pre- sollo 
i c;'IsllIgn i e I)CI' via comoda ci si può I)(wlurc a lla 
Imlla o sOl'gen le del Scrm, 

Gita a. Belvedere, - Da AZUlIlO anzichè all'Al, 
lissi mo s i può sali re la s trada mulalUCl'il lino ad 
una località della Croce, c di I1l ad un piccolo 
mon tecùe s' inconlra per amlare a lle clI \'e di marmo 
delle Cervaiole; ivi è ulla localila che l)Cr lo s plen
dido panomma è dcll.a Be h'edcre. II nomc fa ca
pil'c quale sia lo spettacolo che s i ofTl'C allo sguardo 
rlel viaggialore. 
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Gita. a.lla. Pania, - Si I)ub IJaS8tl l'e o tla l Cal'· 
d050 quindi sa lire a PI'UIlO e {lireUamcntc a Mo

seeln, do\'o llna fonte d 'acqua frcsch issi ma l"i5(01"1\ 
delin so lilit. Da Moscela s' incomincia pel' IIlla slra
II1Iccia lła caprc !'asccns iOllc alla "ella delia Pania. 
Altm st,rada \1i e Illovendo.si da J~\'iglial1i e rag
giungendo Moscela eon una vin lIlulaltiern. 

Dalia punta dei Pnnia (moll- j 1859) s i domina lin 

panor'luna grund ioso wnloche I' occhio puu SCQI'

gCI'C, in lalunc maIlinale, anche la cillil di Firc nzc. 
In val d 'Arni. - La va l d 'Arni com incib fld 

essel1~ npprez7,t1ln per Ja qualilil insllpcl'abile dei 
SIIO ma nno 511ltU1I 1'io sollun lo verso la mel il dei 
sccolo decol'so; <luando I'a""ocnlo Santini di Ser
r,l\'ezza cosl.l'lIi mm seghel'ia nel fianco dei Monte 
Campanicc e spcdi in csa me aleuni !>C'/,zi dei nuo\'o 
manilo ad lutisti fiOl"entini che Ile riconobhcl"O Su
hito la qualiUt quanto mai I)rcgic\'o le. 

II comm. p]'Of. 19ino Gocchi, geologo repu lalis
s imo eosi parln di \'al d' Arni Ilel allo lu\'OI'o 
]}«ppe e Ca rte. « Hi s..'ł l endo la 'I'o]'rite, (IUundo s i 
e oltrepussato iI \'il laggio d' lsola Santa, col sun 
mam\'iglioso Picca dci Hondoni chc gl i .,so\'rasta 
a guis..'l di minaceiosn /'o\'ina e la l'umOl'OSlt sor
gen le delia TOl"I'ite, s' enłm in \'ul d 'Arni [ll"Opria
menie delia. An'i\'ati a poc he caf;C d i tJolOl li r;' in
con tra una gmnde li scial<t di murlllo dmi ssimo, 
incli na tu (Li cil'Ca 70 %. la quale terminl.l in lina 
bal :-.;J a pi eco di o lll'e 60 metr'j di allez?a. I paslori 
hanno praticato llella liscia l,t '" o :) s lmupc a punta 
(Ii scalpcllo, o\'e i passeggicI' j possano Illclwl'c le 
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Gita. a.lla. P ania, - Si I)UÒ IlaSStl l'e olia i Cal'· 
doso quindi sa lire Il PnlllO e {lireUamcntc Il Mo
scelu, dovo lIna fonte d 'acqua freschissima l"i5(01"1\ 
della sn lili\. Da Moscela s'incomincia per lilla stra
fluccia lla capre l'ascens ione alla l'ella della Pania. 
Altm st,rada \li è Illovendo.si da Leviglialli e rag
giungendo Mascela con una l'in lIluialtiern. 

Dalla punta del Pnnia (mctl'i 1859) s i domina un 
panOl'luna grund ioso wnlochè l'occhio può scor
ger'c, in lalune mallinale, anche la città di Firenze. 

In val d 'Arni. - La va l d 'Arni com inciò fld 
essere npprez7,t1ln per la qualilìl insupcmbile del 
SIIO ma nno 511ltU1I 1'io sollnn lo verso la mci ii del 
secolo decorso; quando l'a''''ocnlo Santini di Scr
r,l\'ezza costruì una segheria nel fianco del Monte 
Campanicc e spedì in esa me alcuni !>C'/,zi de l nuo\'o 
manllo ad lutisti fiOl"entini che ne riconobhel"O Su
hito la qualilà quanto mai I)rcgic\'o le. 

Il eomm. (}]'Of. Igino Cocchi, geologo reputatis
simo così parln di \'al d'Ami nel StiO lavQ]'O 
Mappe e Ca ,.te. « Hìs..'1 lendo la 'l'o]'rite, (IUundo si 
è oltrepussato il vil laggio d'Isola Santa, col Slin 
mam\'igl ioso Picco dci Hondoni chc gl i ..sovras ta 
a guis..'l di minacciosn "ov ina e la l'UtllOl'OSU sor
genle della Tonite, s'enlm in \'nl d'Arni [ll"Opr ia
menle della. An'i\'ati a poc he cm;;c d i colQ] li r;' in
con tra una gmnde li scial<\ di marmo dUl"i ssimo, 
inclina ta (Li cil'Ca 70 %. la quale termina in ulla 
bal :-.;J a picco di o llre 60 melr'j di allez:-.a. I pastori 

hanno praticato nella liscia l .. '" o :) s tmupc a punta 
(Ii scalpello, ovc i passeggicI' j possono meltere le 
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punle dei Iliedi. AUro vareo migliore non \'1 e. 
Bisogna csscrc aeroba li, per non scnli rsi presi da 
"crtigini nelll'o\'arsi sospesi su <luci baralro, dove 
le mani ccrcuno indarno dell' erba, o qualche 
ns perosilil delia ,'oceia pel' allacCllI'visi conv lll s.1~ 

mente ... ,. '!'ali emno in pussato le cond izion i di 
acceS80 in llllcsla ya no deca e piltOI'CSCII, per cui 
il Cocch i inlravedendonc un IIwcnire splendi.do 
invocavll ił pl"Onto stud io dei problemu delia \'ia· 
bililil delia conll'ada concludendo OO$i: .. Affretlo 
COli i mi ci \'oli i destini delia \'olle d' Arlli che 
cOllsidero come i ł campo inesaurihile delie g~ne
razioni (uture .. , 

Tnie desiderio ebbe, a Ilon ulOlta disl.'Ul7,.1, ił de
~id eruto cQl'onamcnto per 1)'ul.(' di cnU pubblici e 
pl'i \'ali. 

D a, SC1'l'(Wez:.:a, (t. Stazzema . 

Da Set'ra \' CZ7,t'\ si gi unge a SllIzr.cma l>ercorrendo 
lu slmdn c..'lrroz ..... 'lbile che s ' inoltm nellu vl1l1c dei 
fiufie Vez"Al, 

ba diligen7Al postale Slazzema-Sel'ravez7,a-Pielra
sunla fa scrviz io ller i vil1ggiatori (Iue volte a l giorno. 

II Iwimo borgo che inconll'iaUlo e Vall'cnlosa, 
poi Iluosina cd il Ponle Slerl.emesc, o\·c il Vczza 
ulic disccnd e da l monte di I)Olllcz7AlIla si riunisce 
al cunn'c dei Cardoso, 

Sta73,cmll dis l:1 da Serr.J. \·czza (lOChi chilomelri ed 
e anch' CiiSO uno dei ccnLri pilI iml>ortanli deJr in

,. 
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punte dei piedi. Altro varco migliore non \' 1 e. 
Bisogna essere acrobati, per non sentirsi presi da 
vertigini nelll'o\'nrsi sospesi su <luci baratro, dove 
le ma ni ccrcuno indarno dell ' erba, o qualche 
nsperosilil della l'occia per allacClII'visi convllls.1~ 

mente ... ,. 'l'ali cm no in pu ssa to le condizion i di 
accesso in llllcsla yalle ri cca e pillo.'esclI, per cui 
il Cocchi inlrnvedendonc un IIwcnire splendido 
invocavl\ il pl"Onto s tudio del problema della \'ia· 
bililil della contl'ada concludendo cosi: .. Affretto 
COli i miei \'oti i destini della \'olle d 'A rni che 
considero come il ca mpo inesauribile delle g~ne

razioni (uture .. , 
'l'nle desiderio ebbe, a non molta disl.'Ul7,.1 , il de

~ideruto coronamento per 1)'ul.(' di enti pubblici e 
I>l'i l'ali. 

D a, SC1'l'(Wez:.:a, (I, Stazzema . 

Da Scl'ra \'CZ7,a si gi unge a SllIzr.cma l>ercorrendo 
la slmdn c..'l rroz ..... 'lbile che s' inoltm nella valle del 
fiume Vez"Al, 

ba diligenl'Al postale Slazzema-Sel'ravezl',a-Pielra
sunlll fa servizio IlCr i viaggiatori (Iue volte a l giorno, 

Il IlI'imo borgo che ineonll'iaUlo il Vall'cnlosa, 
poi Iluosina ed il Ponte Sterl.emese, O\'C il Vezza 
uhc discende da l monte di l)ollleZI'Allla si riunisce 
al cunule del Cardoso, 

Stal'3,cmll dista da Serr.J.\'czza (lOChi chilometri ed 
il anch' CiiSO uno dei centri pitl iml>ortnnli delr in

,. 
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duslria dei mm'mi. Lo stelll lllll dcl Comullo e rup
presenlalo da lino scuclo eon un hrl1ccio cli I'crro 
cbe balte sopm I' inClI(linc. Cio stn. ud imliCłll'c le 
vicine Cll \'O deI feno e deI piolllbo Ill'gcntifero ri
nomale fino dal lempo delia Hepubblica Pisana, 
e che fortllurono la cosidetla całemt me/alU(em. 
Infnlli ricol'liinmo che alla meta dei Monte Far
Ilocch iu nella valle delta delie Mulina CI'<\ la la\'0-
l'azione dei piombo ur'gcntifcro detln l'AJ'yeutiem, 
pl'o j>l'ietil degli lnte1m ine11i d i Lucca. I'illtli \'ata 
da Cosimo I nella localiU\ delta Cuor doBo Vcnc. 

II Comune di Slazzellla che Ilel censimenlodel tS7 l 
cootava la cifra <Ii 7013 ahitllnti, raggiunge ora il 

' !lumera di 7508. 
Si lrovano in poeso pCI' cOlHoclo dei gitanli duo 

albergbi: la P(m;(t di EJ'lllete Mi lani e (luello dei 
fralelli Bazzichi. 

In giro per il pa.ese, - La chiesa pl'Oposilul'llle 
di Sl.nzzcmo e uno bella eost l'llzione, a Ire l111yule, 
ornatu d i maml i, alcuni dei qual i scolpiti dni Bellli. 
Quesla chiesll, dedical.a II Santa Marin Assunt.a, tro
\'asi compl'esu. nel calalogo delie chiese delia dio· 
cesi IlIcchese eome una di qllelle pal'l'Occb ie np par· 
tenenti all'anlica pieve d i Santa I~elicilu. in Val 
di Cnstell o ossia in i1Iass6 di Vm'sUta, Solo [le] t661! 
fu da Pielt'o Hola. vesco\'o di Lucea ina lzalu ul 
grado di p lebłllln, 

NeJ J198 passava sotto I' ill'cidiocesi pisana come 
Pietrasanta e le altre chiese deI \' icmial.o, 

Nel paese di Slazzema si notano molte case si· 
gnorUi; nell' atrio dei palazzo comunale -e stalo 
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duslria dei marmi. Lo stClll lllll dci Comullo è rup
presentato da lino scudo con un hraccio di ferro 
cbe balte sopm "inClI(linc. Ciò stn. nd ill(li~lI'e le 
vicine Cll \'O del fcrl'o e del piombo argentifero ri
nomnte fino dal lempo dellu Hepubblica Pisl1nu, 
e che formarono la cosidetla calemt melalU(el'lI. 

Infatti ricol'liinmo che alla metà del Monte Far
Ilocch iu nella vall e delta delle Mulina CI'<\ la lavo
,'azione del piombo ur'gcntifcro detta l'AJ'yeutiem, 
p,'oj>rietà degli lnte1m ine11i d i Lucca, l'illtli \'ata 
da Cosimo I nella località della Cuor delle Vene. 

I l Comune di Stazzema che ileI censimenlodel tS7 1 
contava la cifra di 7013 ahitllnti, raggiunge ora il 

'numero di 7508. 
Si trovano in paese pCI' comodo dei gitanti due 

albergbi: la P(m;(t di Ermete Mi lani e (Iuello dei 
fratelli Bazzichi. 

In giro per il pa.ese, - La chiesa pl'Opositul'ale 
di Sl.nzzcmn è una bella costruzione, a tre navale, 
ornata d i m.mn i, alcuni dei qual i scolpiti dal Benti. 
Questa chiesll, dedical.a Il Santa Mnria Assunla, lro
\'llsi compl'es..'1. ilei catalogo delle chiese della dio· 
cesi lucchese come una di quelle pa\'l'Occb ie np par· 
tenenti all'antica pieve d i Santa I~elicilu. in Val 
di Cnstello ossia in Massa di l'm'sUia, Solo [le] t661! 
fu da Pietro Hola vesco\'o di Lucca ina lzala al 
grado di plebnnn, 

Nel J198 passava sotto l' il rcidiocesi pisana come 
Pietrasanta e le altre chiese del \' icmial.o. 

Nel paese di Stazzema si notano molte case si· 
gnorili; nell ' alrio del palazzo comunale-è stato 
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el'cllo un ricordo marmoreo it Vittorio Emanucle, 
111\'01"0 prcgic \'ole delIo scultore F'ilocchi , inscgnante 
alla locale Accadelllia di Be][e Arti. 

A Levigliani: L o JJuche dcl Cm'chia. 

Chi vlIole recal'Si in uno dei piil alti \' i1la g~i 

dell ' a lJle vCI'Siliana vada a ~vigliani , alla base 
dei ALonte Corchill. [n questn monlugnu 80no molto 
I'illlllllentate lu 'l'an1t dei Gracch i c la grotla ch ia
mata Vcnlaiola e piil hwli d ' Eolo, descl'itla dal 
celcbrc naturalista Pa olo Siwi, g ili in segnunl e Ile l
I' Ateneo pi sa no. Le Bucha del Corelli(/. \'olgantlcnle 
cOllosciu l.c col Ilomc cli B,teliS del Sili/i, sono gal
led e nalurali al ell i im bocco s i senle lIll venlo Cor
li ssimo che viene dalla Buca dctla appunto dcl 
vento, ines plorata cd ines plombilc. Qujmli comincia 
la vera ga lled a e n lin cCl'lo plinto si ha un la
ghetto ; ad 1lI1 metro il mon te s' abbassa flno ił 

ridlllTe ił passnggio alłe pl'Opor<\ion i <li li na bocca 
di fOI'no, olll'cpassa la la (lUale In ga llcl'in continuit 
regola re e splcnd idu pcr i hcllissi 111 i s la JlatUli, 

Ritol'llalHlo a Lcvi gliani notialllo che qucsto pic
colo viIJaggio cbbe un cerlo incremenlo allorcbe i 
Med ici v' intrapl'esel'O Ic CSCl.l\'a<\ioni dcl IlleL'CIl I'io 
e dei cinnbl'O, 1....'l. chicsa parl'Occhiale dedicnl<1 ulla 
Visila<\iollc non scmbm che s ia cli fOll da<\ ioneall tica . 

Alla faccia ta <Ii mm casa (lei paesc un 'epigrafe 
pos la il 20 oltobrc 1889 ricol'da che h'i ebbe j 
natali l' 8 maggio 1 ~, Ge"CIW;(, Bm'sot/i,, ;, eolu· 
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el'etto un ricordo marmoreo il Vittor io Emanuele, 
lavoro pregie\'ole dello scultore F'i locchi, insegnante 
a lla locale Accademia di Belle Arti. 

A Leviglian i: Lo JJuch e del Cm'chia . 

Chi vuote recal'Si in uno dei pii! alti \' illag~i 

fi eli ' alpe vCI'Siliana vada a ~vigliani , a lla base 
del ALonte Corchia. [n questn montugnu sono molto 
l'illlllllentate Ili Tana dei Gracch i c la grolla chi a
mata Vcnlaiola e più tMdi d 'Eolo, descl"itla dal 
celebre naturalista Paolo S1J\" i, g ià insegnante nel
l'Ateneo pisa no. Le Buche del Corchia volgantlcnle 
conosciut.e col nome di Bl/clle del Si",i, sono gal
le ri e naturali al cu i imbocco s i sente Ull vento Cor
ti ssi mo che viene dalla Buca della appunto del 
vento, ines plorata cd inesplombile. Quind i com incia 
la vera ga lled a e n un CCl'lo punto si ha un la
ghetto ; ad un melro il monte s' abbassa fino il 

ridurre il passnggio alle pl'Opor<\ioni di ulla bocca 
di fOI'no, olll'epassa la la (IUale In ga llcl'in continUil 
regola re e splend ida pcr i hellissi 111 i sia lIal.titi, 

Ritol'llando a Lcvigliuni notiamo che questo pic
colo villaggio ebbe un cerlo incremento allorcbè i 
Medi c i l" intrapl'escl'O le escl.l\'a<\ion i dci me l'c uI'io 
e del c innbl'O, 1....'l. chiesa parl'Occhiale dedicnl<1 ulla 
Visila<\ionc non scmbm che sia d i fOllda<\ ioneantica. 

Alla facc iata di lilla casa (lei paese un'epigrafe 
posta il 20 ottobre 1889 ricol'da che h'i ebbe i 
natali l' 8 maggio 1 ~, Ge,'clwù, Bm'sotliui, cola· 
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san'liano. Maestro di letlerallll'u in etb. gioVllllissimll 
e scl'ittore di mollissimi dmmmi sncr' j - nl eUlli 
dei quuli ITIusicati dal Ml.lhellini - il padre Barsot
lini illusll'o la co t1 ed ra di Bellol'iou nel collegio 
muggiol'c di FirCllze ove ebbe ll't\ i miglior'i uHiev i 
Giosllc eai'ducci. 1"'18Cio un tratt"lto di arte ora
lOl'hl cd lina l'uecolta di brani seclU di Omem. 

Nomi nolo nel 1857 I'cltore delie Sel101e Pi c II Pic
trasanta, lenne quella cal'iCtI finche quell ' istitulo 
Ilon fu tolto nll'on line calusanziano ne! t 87~ a 
8COI)0 di lai ciz7..11zione. 

II Bu r'solOni Illol'i vu affranlo dalIa fa lica a Ca
pl'iglia in Versilia nclla Penlecosie dei 1884 . 

. l' (lmor mi mellR 
Ai cari monti dcl terre n IHłtJO 

Qucl ciclo () scmpre lilio 
Mio di !luci ciel l' apcrtn /Irin 8crenR. 

Cosi canlum ił BUI'SOUini la SUa Lev ig liani crl il 
monte di Pi etra pana, ricordato da Dante ( I) ne lla 
Comnw(lia, 

Hassa. 

Pl'osegllendo pel' la sll'mla fCl'I'atn chc do Viu
reggio conduce alla Speziu cd li Genova , la tel~/.l1 

slazionc dopo Pictms,'lnt...'l c Scnu\'ezzo e «uclla <li 
~!assat ciWI Cil !>olllOgO di pl'Ovi nc ia, 

( I ) I"r_t.>, Canto XXXII, v, iIlI, 
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"anziano. Maestro d i letlerallll'u in etù gioVllllissimll 
e scrittore di mollissimi dmmmi sncr'j - alcuni 
dci quali ITIusicati dal Ml.lhellini - il padre Barsot
tini illustl'ò la cnUedra di Hellol'ica nel collegio 
maggiore di Firenze ove ebbe ll't\ i miglior'i allievi 
Giosllc eai'ducci. l"'l sciò un tratt"lto di arte ora
toria ed IIna l'accolta di brani sceILi di Omero. 

Nominolo nel 1857 l'cUore delle Scuole Pi e Il Pie
trasanta, tenne quella ca l'iCtI finchè quell' is tituto 
lIon fu tolto all'ordine calusanziano nel t87~ a 
SCOI)O di lai ciz7..11zione. 

Il Bu r'sollini Illor';vu affranlo dalla fatica a Ca
pl'iglia in Versilia nella Pentecoste del 1884 . 

. l' (lmor mi mClla 
Ai cari monti dci terren Iltl.tJO 
Quel ciclo è sempre mio 
Mio di quel ciel l'aperta nrin serena. 

Così canlum il BUI'SOtlini la SUa Levigliani el i il 
monte di Pi etrapana , ricordato da Dante (I) nella 
Comnw(lia, 

Massa. 

Proseguendo per la all'mia fCl'I'ala chc do Via
reggio conduce alla Spezia cd li Genova, la tCl~/,a 

stazione dopo Pietm8.'lnt...'l e Scna\'ezzo è quella di 
~!assat ciWI Cil !>oluogo di pl'Ovincia , 

' Il '''r_t.>, Canto XXXII, v, iIlI, 
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Per recnrsi in cilla occorl'e percorrere I' umpio 
"iale XX Sellembrc, 01'111110 di plotuni per tulla In 
lunghC'/.1.1l di oltre un chilornell'o. 

A\'\'icinandosi al la ban"jel'u dm,iaria ved iumo a 
desll'o una pia:l.w eon monumenlo mur'mOl'co cl'etto 
a GiuSC llpe Gadbaldi Ilel 1000. eseguito da C. Cu
luri sopm modello collcepilo dalio SClIJ tOl'C Ezio 
Ceccu l'cJli di ł<~ irC II:t.C. 

A sinislrn deI "jnle e la chicRiI delta delia Mise
l'icordia , twett.~l nel 1703 da Edourdo Cyho, patdal'Ca 
di Costanlinopoli. 

Pl'ima di enlrare in ciUil t rO\'lls i iI Icutro Gu
glielmi coslruito nel 1&;8. AneOl'a l}OCh i passi c s i 
giunge a lla hcllis5illlu 

Piazz& degli aranci ora. Umberto l . - Nel centro 
{Ii qu. 'Sla piazza oł"llUl .. I\a lin doppio film'c d' il nlllei 
(lig. 8) . sorgo 111111 fontann obcl isto ~on isel'izioni , 
che l'iCOI'da llO ł' ill JIlcssionc di (llI C!'*1 p.'o\'incia 
a lI ' 11;.\lia. t"-CpigJ'l1fe delia lapide Iii fac-ciał.'l. ,..uona 
cosi: 27 Apl'ile 1859 - ,l1assa - la primo'
Viltor;o Emollltele 11 - {ideI/fe - 11IUOCt'/l:(t. 

A dcstr-a di chi entl'a in quesln Iliaz~1.H c il gl'an
di o~o plłloz1<Q (/IICCtfC, ora J'csidell'1.11 delia PI'el'cUul'll. 
dell'Archi vio, delia Biblioleca dei Hinnomli e di 
alll'i u fl'l.! Pllhblici. 

EJ li n ed ili eio in s li le dcl lClllllO di Luigi X 1\' 
c he fu un tcml)() 1'csidcll1 .. ", dei Cybo e dcgli E~lens i . 

In I)iau'.a degli AJ'allCi cm il DUOIno, di stile 111'
chiletlonico molto vieino .. <luello dcl pala'l.zo, Ula 
Elisa Baciocchi ne oJ'dina\'a In demolizione pel' 
l'cndc['c Il ill spazioso il piazza le. 

- 101 -

Per recnrsi in cillà occorl'e percorrere l' umpio 
viale XX Sellembrc, 01'111110 di plutllni pe r tutta In 
lunghC'/.1.1l di oltre un chilometro. 

A\'\'iciwlndosi al la han"icl'a dili',iaria ved ia mo a 
desll'o una pia:l.w con monumento mal'mOl'CO cretto 
a Giusc llpe Gadbaldi ilei 1000. eseguito da C. Cu
luri sopm modello concepilo dallo scul tore Ezio 
Ceccu l'clli di l<~ irC II:t.C. 

A sinistra del viale è la chieRa delta della Mise
l'icordia , twetlil nel 1703 da Edoardo eybo, patl'ltu'Ca 
di Costantinopoli. 

Pl'ima di entrare in ciUil t rovas i il Icntro Gu
glielmi costruito nel 1&;8. Ancora l}OCh i passi c s i 
giunge a lla hcllis5illlu 

Pia.zza degli a.ra.nci ora. Umberto I . - Nel cenlro 
{ti <ju.'Sl a piazza ol"na la Ila un doppio film'c d' il nl Ilei 
(fig. 8) . sorge 111111 fontana obcl isto ~on isel'izion i , 
che l'i eDl'da liO l' ill JIlcssionc di (llI C!'*1 p.'o\'incia 
a ll ' 11l.lia. t/epigrafe de lla lapide fii fileeiat.'l. "'lIona 
così: 27 Aprile 1859 - ,l1088a - la primll'
Vittorio Emllnltele 11 - {ideI/te - 11IUOCt'/l:(t. 

A dcstr-a di chi cntl'a in qucsta Iliaz~1.H è il gl'an
di o~o poluz1<Q (Illu d e, ora residenza della PI'el'eUul'll. 
dell'Archi vio, della Biblioleca dci Hinnomli c di 
alll'i Un'I.! Pllhblic i. 

È u n ed ili c io in s lile del lelllllO di Luigi X 1\' 
che fII un tcml)() 1'csi dell1 .. ", dei Cybo e degli E~lens i . 

In I)iaz,.a degli Aranci cm il Duoll1o, di stile 111'
chitetlonico molto vicino .. <1l1C1l0 dci pala1.1.o, Ula 
Elisa Baciocchi ne ordi nava In demoli1.ione PC" 
l'cnde['e llill s pazioso il piazza le. 
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Ncl cortile interno deI paluz7.0 du{'u!e lrovusi lin 
belloggiato, SOl'1ll0lltato da tCI"'U'l.7.3.. Un ' iscrizione 
alla sommitu c08i dice: Albel" ic lt8 I Cybo .MO/lI
SphlCf e,·cxU, MDLXVII. Al secondo piano e posto 
\' Archivio di Slnto che contiene llna l'i cchissilllu 

t'l,. II. _ )I a .. ~: I ' , u .. DR(lLI ,\NU(II, o u U .. UltTO I . ( r oi. 0,,11. );.v~) 

raccolta di doclIJllcnli estensi e di munoscl'itti e 
IHlbblicazioni rigua nlanli la regione. 

Da l)iu"U\ Umbel'to e Illcglio ancom da alClllle 
flnesll 'c dell ' AI"Chi\' io pos le dal lato ovest dei pa
laz'l.O ducule, s i scorgono a poca di slam:n le mOIl

tagne che ci.'conduno Massa eon i n alto il monte 
TambuI'U (mctri 1629) ; piu dapprcsso e il rode nll-
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Nel cortile interno del paluz7.0 du{'ule trovasi un 
bel loggiato, sormontato da t CI"'U'l.7.3.. Un ' iscrizione 
alla sommità così dice: Albel" ic lt8 I Cybo .MOlll
SphlCf e,·cxU, MDLXVII. Al secondo piano è posto 
]' Archiv io di Stnlo che contiene una ri cchissima 

t'l,. il. _ )I a .. ~: l ' , u .. DR(l LI ,\ IU~(I" ORA U WUltTO I . ( 1'01. 0,,11. );.v~) 

raccolta di documenti estensi e di manoscri tti e 
Imbblicazioni rigua nlanli la regione. 

Da l)iuzU\ Umbel'to e meglio ancora da alcune 
fi nesll 'c dell ' AI"Chi\' io pos te dal lato ovest del pa
laz'l.o ducale, s i scorgono a poca di stanza le mOIl

tagne che ci l'condano Massa con i n alto il monte 
TambuI'U (metri 1629) ; più dappresso è il rol'te un-
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lich issimo eon il sotloslanle conventa e cbiesa di 
S. Chia rn, Ja hellissi mu villa dei marchcse Massoni 
<Ii Luccu ed ulla palazzin3 dcll' illu sll'c lclle.-ato 
senlltore Alessundro D' Ancona. 

Nella cappella deJ palazzo <lucnle s i tl'O\'U una 
s tatua delia Madonna, opem <Ii And rCll Sbolgi, un 
quadl'o di Giovunni Andren Lazzari cd un croci-
11550, opera di ~~cI'(Unando 'l'nccu. 

La. cattedra.le. - f: UJHl coslruzione cli metd 64, 
sprovv ista di facciala IlI 'Usllen , eon I ' intcmo ad 
una sola Ila"ata. 

La dccomzione e bmocca ma sobria e nOIl nUDce 
alla s "cllczza dcll' insieme. 

A destra di chi entra vi e una cappclln eon iI 
fonte batl.esima le e le selHdture dei \'escovi dl 
Massa.. L ' altur' maggiOl'c mcchiude )' urna di 8..'1.11 
Quintiliano e fil erello Ilel Hi6l! dal clll'dinale Al· 
demno Cy bo, dcl liI.olo di Su nla Prasscde" 

A cleslra, e prccisRmenle cliel.ro r ąltare delia 
Mudonna dei Hosario , h'ovasi lina CaPI)elln. interna 
fondala da AII)crico II e decli cuta a11a Nativitil cli 
Mariu. Nella parete centrale d i delia cappella , lwesso 
I' nll/u'c, lronls i un lrituco mppresenttlnte la Vel'
gine eon ulcuni santi , opera di Adeodalo i\lalntesli. 
A s inislra e c01l0ca1o un bassol'ilie vo robbiano, 
I'icompos1o in luncUu. 

Quesla chiesa, sosliluila alt' antica co lleginla di 
San Pietl'O, scr\'c di callerlralc nlla dioccsi d i Mussa 
e fu ofliciala in passato dai I'ad l'i i\liIlOl'i. 

La fonduzione dcl DUOIno ris..'1lc ni sec. XV cd e 
dovuw al IIlUl'Chese GiacoUlo; la costiluzione de1la 
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lich issimo con il sotloslanle convento e chiesa di 
S. Chia rn, la bellissi ma villa del marchese Massoni 
di Lucca ed ulla palazzina dcll'illustl'c lclle.-ato 
senatore Alessundro D'Ancona. 

Nella cappella deJ palazzo ducale si tl'O\'U una 
statua della Madonna, opem di And rCll Sbolgi, un 
quadl'o di Giovanni Andren Lazzari ed un croci-
11550, opera di ~~cI'(Unando 'l'accu. 

La. ca.ttedra.le. - f: una costruzione di metri 64, 
sprovv ista di facciata IlI'Ustica , con l 'intcmo ad 
una sola navata. 

La dccomzione è bmocca ma sobria e nOli nuoce 
alla s vcllczza dcll'insieme. 

A destra di chi entra vi è una cappclln con il 
fonte batl.esima le e le selHdture dci \'escovi <Il 
Massa.. L ' ulUl.!' maggio.'c racchiude ) ' urna di 8..'1.11 
Quintiliano e fII erello ilei Hi6l! dal clll'dinale Al· 
demno Cy bo, dci liI.olo di Su nla Prasscde" 

A clestra, e precisamente dietro r ~ltare della 
Mudonna del Hosario , h'ovasi lilla CaPI)elln. interna 
fondala da Albcrico Il e decli cuta alla Natività cii 
Mariu. Nella parete centrale d i della cappella , presso 
l ' nlllu'c, tronlsi un trittico mppresentnnte la Ver
gine con alcuni santi , opera di AdeQ(lato Malntes li. 
A s inistra è collocato un bassorilie vo robbiano, 
ricomposto in luncUn. 

Questa chiesa, sostituita alt' antica co llegiata di 
San Pietl'O, scr\'c di callerlralc ulla diocesi d i Mussa 
e fu olliciala in passato dai Pad ri Minol'i. 

La fondazione dci Duomo ris..'1lc al sec. XV cd è 
dovuta al IIlUl'Chese Giacomo; la costiluzione della 
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diocesi a\'vcnne sollo iI ponlincato di Leone XI I 
Ilel 1SG>..3. 

Maria Bca l.rice d ' I~ste . arciduchcssa d'Ausll"ia, 
duchessa di Massa e principessa di Carm.-a dono 
e riedillco nel t ~.A un paJazzo in via Albcl'ica come 
scdo dei veseo"j <Ii Massa e Gana l'u . Oi cib fa 

mcnzione un iscl'iziollc che si vcde nel corUle del
I'episcopio. 

11 Forte di Massa. - Cenni ston ei. - \;UII

lico euslello delio Ma88(ł \' ecc/tj(J c silualo sopr'u 
lin eolle che domina la citli\ sOttOSt..'l.I1t.C, denomi· 
nata Ma88(l--I/-UQVa o Cybca (fig. t1); in qucsla I'i
siede la rnnggior palte delia I)opolazione c (llI i sonD 
s ituati i Jlubblici edifici. 
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diocesi avvenne sollo il ponlincato di Leone XI I 
nel 1SG>..3. 

Maria Bea t.rice d ' I~ste . arciduchessa d'Ausll"ia, 
duchessa di Massa e principessa di Carm m donò 
e riediflcò nel t ~.A un paJazzo in vin Albcl'ica come 
sede dei vescovi di Massa e Canal'a . Di ciò fa 

menzione Uli iscrizione che si vede nel cortile del
l'episcopio. 

Il Forte di Massa. - Cenni storici. - I;an
tico cuslello dello Ma88(J \' ecc/tj(J è situato SOpl'U 
un colle che domina la citlà sOttOSt..'l.I1t.C, denomi
nata Ma88(l--",UQVa o Cybca (fig. ti); in qucsta l'i
siede la maggior pmte della I)opolazione c (lu i sono 
situati i Jlubblici edifici. 
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Dlllla forlezza godesi un J}t'1norama be llissi mo cbe 
abbraccia non solo la vul1e dei I"ri gido ma si s pinge 
per' gnlll tmtto dei 'I'ir'reno flno al proUlolll.orio di 
Luni, 

I) r-esso I'anticu rocca trovarono asilo e rifugio i 
Lunesi coslretti (t ruggire dalia patria aSg{lllta fi 

sllccheggiala dai pirati in modo che le campugne 
ci r'costanli , di venu le abbandonale cd incolte, \'en· 
oel'o poi desolale dalia malaria. 

Nelle MCIltQ"';6 llłcchcsi l r'O\'łl si un documellto, 
esislenle nc\l'Ol'chi\1io arcivescovile dl Lucca e ehe 
I>orln lu dula dcl 20 Gellllaio SBg; in queslo docll· 
melllo, - "ull1l1lenlulo IUlehe dni Rel)CLti - si fo 
pa roln di li nn term ubi r7icit,u' M088ft p"upe JiI,"igidQ, 

Mnssa fu poi jletla Cybeo. in memoria di A[be
ril,.'O I Cy ho che ingl'Hmli la ciUir, la c ir'Condb (Ii 
nlUnl, delte gli s la luli ai snoi sudditi , ottcnne 
do ~'cl'(litlando I In zeCC'1 ed il tilo[o di principe 
da Massimiliano 11. 

Nell 'epoca ełegli Qltoni, in cui fi ol'i il feudo ce
clesioslico, lina qUaI'tll parte di Massn era slala 
ced uła ai ve8co\1i di Luni. Nel 1164 f'ederigo ne 
collcesse Ulla. quarla parle in possesso ad Qbl;.:o 
Ma!aspina e !li ll lal'dl (1191) Al'rigo VI ne faccm 
donazione ni Pi sani. 

Da. qnell'C!lOra iI OOlll111io di Mus$.\ fu conll'asl.'\to 
dai ~'iol'enlini, LU<Xlhesi e Pi sani lineM - come piu 
avallli abbiarno accennato - ven ne nel 150) nelle 
mnni dei MalaSI)ina c da (Iuesli poi passavu, per ił 

mall'imonio (Ii Maria Teresa ullima dei Cyl>o eon 
Rin aldo d 'Est.e, direllnmellle ai duchi di Modena. 
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Dalla fortezza godesi un J}t'1norama be llissi mo clle 
abbraccia non solo la vl1l1e del l''ri gido ma si s pinge 
per' gnlll Il'a lto del 'l'ir'reno flno al promontorio di 
Luni, 

I) r-esso l'anticu rocca trovarono asilo e rifugio i 
Lunesi costretti (t fuggire dalla patria aSg{lllta e 
saccheggiala dai pirati in modo che le campagne 
ci r'costanli , di venu te abbandonate ed incolte, \'el1· 
ne,·o poi desolale dalla malaria. 

Nelle Memoria lucchcsi l r'o\'asi un documento, 
esistente nc\l'Ol'chi\1io arcivescovile di LUCca e che 
I>orln la dala dcl20 Gellllllio SBg; in questo docll· 
melllo, - "Ull1l1lenllllo anche dnl Rej)CLti - s i fo 
(la l'olfl di li nn lerm ubi dicit,,,· M088ft p"upe JiI,"igidQ, 

Mnssa fu poi jletla Cybeo. in memoria di A[be
ril,.'O I Cy ho che ingr'nllllì la c iUir , la c ir'Condò (ti 
nlllnl, dette gli s la luti ai snoi sudditi , ottenne 
do ~'c,'(litlando I In zeCC'1 ed il titolo di principe 
da MassimiliallO 11. 

Nell 'epoca rlegli Olloni, in cui fiol'j il feudo ec
clesiastico, lilla qUllI'ÌlI parte di Massn erti stala 
ced ula ai vescov i di LlIni. Nel 1164 f'ederigo ne 
concesse lilla. qua rta l'arie in possesso ad Obh:o 
Malaspina e Ili ù !al'di (1191) Arrigo VI ne faccm 
donazione ai Pi sani. 

Da. quell'cilora il ÒOlllillio di Mussa fu conlrasl.'\lo 
dai ~'iol'enlini, LU<Xlhesi e Pisani flnchè - come più 
avanti abbiamo accennato - ven ne nel 150) nelle 
mnni dei MalaSI)ina e da (llIesli poi passavu, per il 
lIIatl'jmOl1io (Ii Maria Teresa ultima dei Cyl>o con 
Rin aldo d 'Est.e, direttamellte ai duchi di Modena. 



- 106 -

nIustrazioni cittadine. - M,ussa annovcru tra 
i slIoi tlom ini illustJ"i lo scultore Pa lma cd il pil
lore Ghirhlllda, arlisti deI 8ecolo XIV, frale Zac
ecll'ia che ins ieme a Benetlello da Poiano eccitó iI 
Tlopolo alla resistenza duranle il memorando aSSe-
dio di Firenze. Giovi.lnni MUIl",i ni neJ sec. X I V e 
Cosimo FarsetU Ilel XVI[ furono iIIuslri g iureoon
r.;u lli masscsi. 

Gloria maggiol"e della citlil e il Gugliel mi lIllO 
dci p,-imi Cld tori deI melotl rarnmu c maest ro cli 
cappella in Slln Pietro, sotto ił ponlifica to di Pio VI. 

AJ somlllo musicislu e inUtolalo il lcntro civico 
esulIn caslt do\'c ebbe i natali fu pOSUł la seguente 
iscrizione: Nel 1728 - Qui tl(łcqne - Pietra Ales-
8lwllm {}nglie/m.i - ił/siylle, compositol'c di 1It1t

sinI - 1f 1\l-Imkipio (U M(l ss(t - Qncshł m6I1tQ1-j(ł 

(/ppo1levn Cli 7 Gil/!1llo 1874. 
Indicazioni diverse. - M'.ISSIl nel ceusirnen lo 

dei 1871 aveVil 18,031 abil'Ulli; in <luello dcl 1900 
g iu ngevu alla cifr-a di 26. 1 t8, colllpr'ese Je fl'al,i oni. 
La CiWI , difesa in gran pade dalia Illon lagna e 
post.'l in vicinllnl'.il dei IIwr'c, ha Uli cU ma quanto 
mai temper·ato, lan to che gode I' aPI)ellativo d i 
Nizz(, Tosca nn. 

Fm i mol li umei pubblici, oltre (f lIcIli mggnq)
paU nel pa la'l.'l.o <hwa le, 1l0tiRIIIO i ł Munici pio posto 
in piazza Garibaldi, iI Pnl a"l.zo di Oius ti zia e qucllo 
delie Poste, in via A lberica , la seda delia Banca 
d ' lIalia e delia 'I'esoreria nella piazza Garibaldi , 
un ufflcio l)f)stale slIccursnle pl'esso la sL.uione 
(ViaJe XX SeUembre). 
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nIustrazioni citta.dine. - M,assa annovera tra 
i slioi uom ini illustri lo scultore Pa lma ed il pit
tore Ghirhlllda, artisti del secolo XIV, frale Zac
cO l'ia che insieme il Benedetto da Poiano eccitò il 
Tlopolo alla resistenza durante il memorando aSSe-
dio di Firenze. Giovanni Manzi ni nel sec. X I V e 
Cosimo FarsetU ilei XVI[ furono illustri g iurecon
sulli massesi. 

Gloria maggiol"e della ciUù è il Gugliel m i lIllO 
dci p,"imi cu l tori del melodramma c maest ro di 
cappella in San Pietro, sollo il pontifica to di Pio VI. 

Al somlllo musicislu è intitolato il lentro civico 
e s ullil cas lt do\'c ebbe i natali fu POSU\ la seguente 
iscrizione: Nel 1728 - Qui tl(lcqne - PietrQ Ales-
8lfl/ l!m {}nglielmi - ù/siylle composito l'c di mlt

sinI - 1f 1\l-Imkipio (U M(l ss(t - QncshJ me,IItQt"ù, 

app01l6Vn CII 7 Gill!1IlO 1874. 
Indicazioni diverse. - MusslI nel censimento 

del 1871 aveVil 18,031 abil'Ulli; in <Iuello del 1900 
giungeva alla cifr-a di 26. 1 t8, colllp l'ese l e frazi oni. 
La cillà , difesa in gl'un paT"te dalla mon tagna e 
post.'l in v icinllnw del IlIaI'e, ha llll cli ma quanto 
mai tempel·alo, lun to che gode l' aPI)ellativo d i 
Nizz(, Tosca nu. 

Fra i molli uffici pubblici, oltre (fucili mggnq)
paU nel pa lazzo ducale, notiRtIIO il Muni cipio posto 
in piazza Gal'ibaldi, il Pal a"l.zo di Giusti zia e quello 
delle Poste, in via Alberica , la sede della Banca 
d ' Italia e della 'l'esoreria nella piazza Garibaldi , 
un ufflcio l)f)stale succursa le pl'esso la sL.'l1.ione 
(Viale XX SeUembre). 
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Non JlluncallO buoni albergh i ; fra questi notiamo 
1 'J{6łel MlłS$(' all' illgresso delia cilta e qucHo dei 
GiUPPQIIC in piaz?-u Umberto l. 

Da Hassa al F01''/W. 

Chi desidcnl ammil'arc da vicino la bellezza delie 
monlagne marm ifel'c si rechi alla borgu tu dei Forno 
I)I'OSSO ił Frigido - e pen:io delta anlieamente 
Hocca 1~I'igi rla - sit.uala ai piedi dcU'Alpe Aputlna, 
trI> il giogo di Vinea cd i Ulonti delia 'J'ambul'a e 
di Colonnala. 

II paese prese il nomo di FOI'no dalie fcrriere 
elle vi fiorirono lin tempo. tinche col (liboscamcnto 
delia vallala nOIl "cnne a mancare il Icgname I>CI" 

fare carbone. 
Dall 'apertu r'u delie CllVC, (1838) la popoJazione 

comincio a dar'Si in gran parte all' industria ruar'~ 
mirera. Giil llll tronco d i lrUllvia a vapol'c fa il scr· 
vizio di tms porto 11'11 le cuvc, la sl ar.ione fCt'/'o\'in
t'ia e ła marina, 

Al Forno vi sono nnche dcgli slabili mcoti cli co
lonificio. 

Dalla cUtii (li Hassa. a Mm'lna fU Hassa. 

Pcr rccarsi da Mnssa aUn Marina s i pub pl'en
dere i ł t.mm a vapore che l)aJ'le dnll'ingt'csso della 
ci llil , pt'csso ił lcalt·o Gugliełmi. 
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Non mancano buoni alberghi ; fra questi notiamo 
,'Jl6tel Mll8$(' all ' illgresso della citta e quello del 
GiUPPQIIC in pia z?-u Umberto l. 

Da Massa al F01''/W. 

Ch i desidera ammil'arc da vicino la bellezza delle 
montagne marm ifel'c si rechi a ll a borgata del Forno 
I) I'OSSO il Frigido - e perciò delta antica mente 
Hocca 1~ I' igirla - si t.uata ai piedi dell' Alpe Apuana, 
trii il giogo di Vinca ed i monti della 'J'ambul'a e 
di Colonnata . 

Il paese prese il nome di 1<'01' 110 dalle fer ri ere 

elle vi fiorirono un tempo. tinchè col (li bosca mcnto 
della vallala nOli venne a mancare il legname I>C I" 
fare carbone. 

Dal l'apertU t'a delle CllVC, (1 838) la popolazione 
cominciò a da r'Si in gra n parte all' industria ruar'~ 

mifcra . Giil un tronco d i lrU ll via a vapore fa i l SCI'· 
vizio di tms porto tl'll le cave, la s lar.ione fe l'/'o\'i n
l'in e la mari na , 

Al Forno vi sono anche degli slabilimenti di co
tonificio. 

Dalla cUtù (li Massa. a M(t1'lna fU Massa. 

Per recarsi da Massa alla Mnl'Ìna s i può pren
dere il tram Il vapore che I)arte dall'ingl'csso della 
ci ttà, pl'CSSO il tcatro Gugli elmi. 
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Si percorre dapprimn buolln l)ul'le deI Villl e 
XX Settembre c dopo nver rasenIato la GIliesu 
deli a Misericordia c' inoltriamo in uperla ca mpnglln. 

Oltrepllssato ił sottopassaggio delia linea fcno
"iaria s i sale dopo roco il ponte ciel Frigido , e il 
fiume che l"acooglie le l\C(lu e delia 'l'umhul'a c" dcl
l 'Alpe Bas&'l e che ha la slIn sorgcn lc un cb ilome
lro sopra iI villaggio {lei ~~orno. li tram I)rosegue 
per bUQIl lmllo Ira g li oli"i traversa I'ullirnll purle 
delia pianura e si spinge fl no al pon te cnricaloro 
dei marmi (prOI)I'. ClIt.Uri ) ov'e 1;:\ nnscente staziollc 
esli"ll di Mal'ina di Mass1.l . Qui si tro\'a ultuHI
monte un gl'llPl>O di case eon la cascmHl delie 
guunli e di f' inanza, e , ' ufficio I>oslałe. A pocili 
p1l88i di distamm si apre il "la[e Giovnnni Pelle rnno 
e lle conduce a ll il s lliaggia lungo la (IUflle sono rnoll c 
Capanne pl'i \'ule ed il }3(19"O Dot'ide, clegHnle co. 
slnlzione con lerr-azZfl , sa la da hallo e 1-e$lnU I'!ln1. 

Dali ' Hólel MassIl si gode il panommn delia cur\'a 
marina compl'Ł'Sfl lm Vinreggio cd iI go l fa delin 
Spczia eol pl'Olllontol'io di L.lIni. DolIe fincslr'e po· 
sleriO/'i si pl-esentn <lllo sgullrdo il gruppo mera· 
\'iglioso delie Apuane s tl'lale di biunco nei flaneh i 
e le cu i \'ctttl, rossegginnti pel bagliore dc l Im· 
monlo om'ono LIno s pcUucolo senliwe 11110\'0 ell a l· 
trucnle, 

Lu loca lil1t oggi definila Mnl'itHl di Mnssa, chill
n11l\'asi 1111 lClII!}() Sa n Giuscppe, pCI' lina pi ccola 
chiesn dedicnln Ił quel sanlo, 

Altualmellte approdano u ques lo SCtl l0 al t rc 30CI 
\'elieri nll ' anno, per li caricamenlo de i Illarmi. 

- 106 -

Si percorre dapprima buonft l)ul'le del Vial e 
XX Settembre c dopo aver rasenlato la Chiesa 
dell a Misericordia c' inoltriamo in aperta ca mpngnn. 

Oltrepassato il sottopassaggio della linea fcno
"iaria s i sale dopo Poco il ponte cie l Fri gido , e il 
fiume che .-accoglie le l\C(lu e della ','ambul'a c" dcl
l'Alpe Bas&'l e che ha la slia sorgen te un ch ilome
tro sopra il villaggio {lei ~~orno. li tram I)rosegue 
per buon lmllo Ira gli olivi traversa l'ultima purle 
della pianura e si spinge fi no al ponte cnricaloro 
dei marmi (prOI)I'. ClIt.\II'ì) Qv'è 1;:\ nuscente stazione 
estiva di Mal'ina di Mass1.l . Qui si trova nltunl
mente un gl'llPl>O di case con la cascmlll delle 
guardie di f' inanza, e , ' ufficio I){)slale. A pochi 
p1l88i di distanza si apre il via le Giovnnni Pellernno 

cile C011(1 lIce a l1n spiaggia I \I ngo la (I tifi le sono moll e 
Capanne pri vale ed il }3(19"O Dot'ide, clegnn le co. 
slnlzione con lerr-azZfl , sa la da ballo e '-e$tnU I·!ln1. 

Dall ' Hotel MasslI s i god e il panom mn della cur"a 
marina co mpn.'8f1 tra Vinreggio ed il go lfo delili 
Spezia col p''Olllontol'io di L.lIni. Dolle fineslr'c po· 
sl eriori si pl-esenta nl\o sguardo il g ruppo lUcra· 
viglioso delle Apuane stl'late di bi unco nei fianch i 
e le cu i "CUIl, rossegginnti pel bagliore dci 1m· 
monto offrono LIno spcUacolo sempre nuovo CII a l· 
traente. 

La loca lità oggi definila Mnl'itHl di Massa, chill
mavasi 1111 lClII(}() Sa n Giuseppe, pc!' lIna pi ccola 
chiesa dedicnla Il quel sanlo. 

Altuaimellle approdano Il questo SCtl l0 a lt re 30CI 

vclieri nll ' anno, pcr il caricamento dei marmi. 
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AlIn Marina sorgono Ilumerosc ville privute tra 
eui nolcvo li (lUelle dell'on. Pe ll era no, dell 'a \' V. Nt\!"
dini, dell' II V\'. Mussi e quelJc Snł v illi , Brnuetti , 
i\latteoli , Balducci, Pnlad ini , Rossi, Filippi, Br iz
zola ri , Penuglia I3occ<l, Cin ni, FelTe tli , Magnani e 
Gros." i. 

ł: ,'ooemmo c.. ... ru ,OVI III gęn!8 
" rova il candido 11'18rrnO in I&nta w l,i" 
Ch, ...... , n',Y ... b~ ~uno l'Ori<l"II . 

( i ' d lO 1)~(lLI U UIITJ. L. III <1.8) . 

Dalia staziOIlC di A \ren1,a - o\'e si Ilmmil'Ull o 
g li a vunzi deI c ilslctJo di Casll'llCc io - s i di]>tlrle 
1111 lI'oneo fCl"I'oviari o di 7 chilomeh' j che conduce 
alin billOcn ClIrrara, s ilua la lm i 270, 46u, di lon
g iludille e 44°, 51, di latitudi ne cd a metl' i 114 suI 
li vello dcl mnl'e. 

La popolazionc di lutto il Comune che nel ce n
siOlcnto dei 1870 ascendeva a 23.8<37 abilant i giun
geva nel censi rnento dei 190Cl a 41 ,9W. 

Lo stemma deli n cilla e mppl'esentato da lIua 
mola da carro, significante ił movimenlo Ji es l)Qr
la zione dei blocchi di manno che cos titu iscollo Ja 
SlIa IlOten 7..łl. e la sua gloria ; (ol'titlłdo ",ea i n " ol(ł, 

C il motto es plicali vo dell' i nsegnu. 

II cli ma d i Cal'l'ara , come quello di quasi lultc 
le cittit vicine a l li tomle. e mile nell' invet'no e 
non eccess ivlI meule caldo nell' eslale per la venti
lazione quasi coslantc. 
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Alln Marina sorgono numerose ville private tra 
cui nolevo li (I"e lle deU'on. Pe ll era no, dcII 'a \' V. N!lI"
dini, dcII' " "". Mussi e quelle Snl villi , Brnuetti , 
i\latteoli , Balducci, Pnlad ini , Rossi, Filippi, Briz
zola ri , Penuglia I3occ<l, Cin ni, FelTe tli , Magnani e 
Gros." i. 

t: ,'&demmo c.. ... ru,ove III genIa 
" rova il candido II'Il1rrno in I&nta w l, i" 
Ch, ...... , n"Yr.b~ ~uno l'Ori<l"II . 

( i ' d ' O l)~oLI U UIITI. L. III <1.8). 

Dalla stazione di A \ren1,a - o\'e si Ilmmil'UIl O 

g li a vanzi del castello di Casll'llCc io - si di]>tlrle 
1111 lI'onco fcnovinri o di 7 chilomeld che conduce 
alla biullcn Carrara, s itua la tm i 270, 46u, di lon
g itudine e 44°, 51, di latitudi ne ed ti metl' i 114 sul 
li vello del mure. 

La popolazione di lutto il Comune che nel ce n
s imento de l 1870 ascendeva Il 23 .8<37 abitant i giun
geva nel censi mento de l 190Cl a 41 ,9W, 

Lo stemma della cillà è mpp,'esentato da lIua 
mola da carro, s ignificante il movimento di es l)Qr
la zione dei blocchi di murmo che cos titu iscono la 
Slla IlOten7..El. e la sua gloria ; (oI'W"do m ea in ,'ol(~, 

è il motto es plicaUvo d ell ' i nsegna, 
Il clima d i Ga,','ara , come quello di quasi lullc 

le c ittà vic ine a l li torale , è mite nell ' inve t'no e 
non eccess ivlI mente caldo nell' estale per la venti
lazione q uas i cos lant e. 
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Vincenzo Giobel'li visitando rAlrrara. ił 12 Lu
glio 1848, ospite dei conlc Fcrdinanrlo Monzoni 
pm'ln ndo a lla citt...'Hlinanza l"Clluta a dimoslrargli 
i1 proprio OSSe<l uio diccva: 

« Carmm, che pel numero degli aJlilollli e lina 
« del1e ul time ciltil d' llalia, campcggia fra le prim!! 
« di lulle, per la gloda dcll'ingegno, che El la piil 
« bell a (h-Ile glorie umane. Non CI'Cdiate che io ce
« ceda e vi a(hlli: perch e io ch ieggo (IUal s in la 
« dŁUt d'Halia, anzi delmonclo ehe si va nU di un 
« triunvil'ilto cosi iIIustrc come quell o dcl 'l'ene
« mni, dcl J~ inel li , dei Hossi ! Le metro])oli piil ])0-
« pola le vunllO superbe d i se medesime, (luando 
« abbiano lin solo ingegno si mile ił «uesti, e la 
«genlil issi ma ril'enze non arrossisce, perche il 
« Bartolini non trovi em uli c compagni fra i suoi 
« figli. La piccolissima CIlITara all'inconlro, die<lc 
« due scullori che basIerebbero ad nssicurare al
« l'ltalia il pl'i vilegio delia scullul'a, e fare che 
.. essa Ilon abbia ad ill\' idiare alI' antica GI'Ceia i 
.. s lloi fnmosi seeoli di Pericle e d 'A lessandro .. . 

Cenni Storici. - Molto disculoJlO gli scritlori 
sull'etimologin del ia den01nil\Uzione Carrara, o Car
rari(l, Secondo ił HepeUi (t ) la derivazione di que
sto nome si dovrcbbc riCCI-care piutlosto che dalla 
sll'udu C(lJ"ra,.ecci(, sten'uta, da lI e cuve cm··rar;(je. 

secondo la voce delia bassa laLinitil che originb ił 

vocabolo frallcese (;aJT teres. 

(I ) Cftl ,,;: łl>pM t' AI~ AJI"""" ~ i t_y",1 dl 0.:. .......... , Flre.n~e 1620. 
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Vincenzo Giobel'li vi sitando rAlrrara. il 12 Lu
glio 1848, ospite del conte Ferdinanrlo Monzoni 
pm'lnndo a lla citt...'Hlinanza venuta a dimoslrargli 
il proprio OSSe<luio diceva: 

« Carrum , che p('1 numero degli aJlilollli è una 
« delle ul time città d ' llalia , campeggia fra le prime. 
« di lulle, per la gloda dell ' ingegno, che è la più 
« bell a (h-Ile glorie uman e. Non CI'Cdiate che io cc
« ceda e vi ad uli: perch è io chieggo (IUal s ia la 
« citlà d ' llalia , anzi del mondo che si vanli di un 
O( triunvimto così illustre come quell o del 'l'ene
O( runi, del J~ inelli , del Bossi! Le metropoli più po
O( polale l'un 110 superbe d i sè medes ime, quando 
O( abbiano un solo ingegno simile il qu esti, e la 
« gentilissima ril'enze non arrossisce, pereh è il 
O( ,Bartolini non trovi emul i e compagni fra i suoi 
O( fi gli. La piccoliss ima CUITara all'incontro, die<lc 
O( due scultori che basterebbero ad assicurare al
« l'Italia il pl'i l' ilegio della sculllu'a, e fare che 
.. essa non abbia ad ill\' idiare all'antica GI'Ccia i 
.. suoi fam osi secoli di Peri cle e d 'Alessandro )I. . 

Cenni Storici . - Molto discutono gli scrittori 
sull 'etimolog ia della denominazione Carrara, o Car
rari(l, Secondo il Hepetti (t ) la derivazione di que
sto nome si dovrebbe ri cel"Care piuttosto che dalla 
s trada C(lrra,.ecci(, sterrata , da ll e cave cm·,rarùl e. 
secondo la voce della bassa laLinitil che orig inò il 
vocabolo francese (;aJTiéres . 

(I ) Cftl ,,;: IOpM l ' AI~ Al)"""" ~ i '_r",1 di eu .......... , Flre.n ~e 1620. 
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Le cuvc di Carrara sarcbl>Cl'O slule cOllosci ule 
fino cła cpoca I'cmolissima cd a provll (li cib si citn 
la cosll'W',ione cl i un atria mal'OlOreo suI eol1e Le· 
Iio anncsso al pai<lzzo cli Mamul'ra, prefeLlo dei Fa
bri nell'esercito <Ii Cesare. 

Nel 1816, secondo quanto cifedscono lo Zolfanelli 
cd iI SanUni , fu trovat.-'l 1111 olla pienu cl i Illonelft 
romanc d' argenlo nel ITuccim'c la slrada che da 
Caslelpob"gio mena alla 'recch ia; un vaso di terra
colta, rinvenulo nel 1860 !lello scavUI'e 1e ronda
Olcnla di una Cil sn in \' ia degl i Slud i conlCllcva 
pure monele d'argenlo allch' esse spettanti alI' ul
limo pel'iodo delia Bepubblica Homana. - II ne
medi cd ił Cavedoni ('iconobbero in quesle monete 
ił lil>O di 74 ramiglie romanc. 

Poche notizie si hanno cli Cnl'ram sotto I ' impero 
rOlllano cd all'cpoca delie in\'asion i barl:mriche in 
Italia. 

II Lnzzoni (I) ncll'inll'oduzionc stod ca al suo la
\'0['0 nota che .. nell'S84 s ignoreggia\'u questo paeae 
ił conte e mal'chese Adalbedo Ił , fi glio dei conle 
Bon ifacio, dell'nnlicn fallliglill degli Adalbel'li, mar
chese di 'I'oscana, nel qllale a nno la Lunigia na fa
ceva parte delia 'ł'oscana Lon gobarda, un ita alla 
"uI le sU!:lCriore dcl Serch io, delta Gnrfagnana, le cu i 
ca pital i emno respeltivamenle ł)isa c LUCCIl, sede 
ordinarin, quesl' ultima, degli słessi Ada lberti ., 

(I) eonta Of\r[O L&uzon[ - Utlrrllr/l., lc Ua .iill~ ~ k 'II<! <!Atl, edi· 
.ion. trM(otm.1Ą " o..mpli.1Ą d.[ IIglio Adolfo _ TiPOil"t .. ,". SAngu'_ 
nettl 1900. 

• 
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Le cave di Carrara sarcbbCI'O slule conosciute 
fino da epoca l'cmolissi ma ed a prova (li ciò si citn 
la cosll'W',ione d i un atrio mal'OlOreo sul colle Le· 
Ho annesso al pai<lzzo di Mamul'ra, prefeLio dei Fa
bri nell 'esercito di Cesa re. 

Nel 1816, secondo quanto cifel'Ìscono lo Zolfanelli 
ed il SanUni , fu trovat.-'l un olia piena di Illonelft 
romane d 'argento nel ITuccim'c la strada che da 
Caslelpob"gio mella a lla 'recch ia; un vaso di terra
cotta, rinvenuto nel 1860 nello scavUI'e le fo nda
Olcnla di una Cil sa in \' in degl i Studi conten eva 
pure monete d'argento anch' esse spettanti all'ul
limo periodo della Bep ubblica Homana. - Il ne
medi cci il Cavedoni ('iconobbero in queste monete 
il lil>O di 74 (amiglie romane. 

Poche notizie si hanno di Cnr'ram sotto l ' impero 
l'allluno ed all'epoca delle invasion i ba rl:mriche in 
Italia , 

Il Lnzzoni (I) ncll'introduzione storica al suo la
voro nota che .. nell'S84 signoreggia\'u questo paese 
il conte e marchese Adalbedo Il , figlio del conle 
Bon ifacio, deIrnnlica famiglill degli Adalbel"li, mar
chese di 'l'oscana , nel quale a nno la Lun igia na fa
ceva parle della 'l'oscana Lon gobarda, uni ta alla 
val le SUI:lCrio re del Serch io, detta Gnrfagn ana, le cu i 
ca pital i erano respe ltivarnente l) i~1 c Luccll, sede 
ordinaria, quest'ultima, degli slessi Ada lberti ., 

(I) Conta Oflrlo LIuzonl - Utlrrllr/l., le Ua .,ill~ ~ k 'II<! <!AtI, edi, 
.ione trM(otm.1I\ " o..mpli.1I\ d.l IIglio Adolfo _ TiPOil"t .. ,". SAngll'_ 
netti 1900, 
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Curraru per donazione tle i Curolingi confermala 
fla Ottone I (003) pas.<;Ó sollo ił dominio lelllllOralc 
dei vescovi eonU di L uni. 

F'ederigo I nelll85 e Arrigo VI ne l Uf)! amplia· 
.-ono tal e I>otesta, I' arl'icC' hirono di pri vilegi e vi 
COIllI:le8eI'O le cnve mmmife l'e - seCO Ild.O !"i (el'isce 
I' Ughetti - Ci"" alpiblts, lapicidi,.,is eti(UIl lIW .. · 

tIlO1"1un. 

Negli anuali de lia chiesa lunense e molto ram
menlato ił \'CSCOVO Gottifredo; a lui ił marchesc 
Ohel'to tiglio di quell 'OI:lel'to, conte di pala7.zo sollo 
Ot.tone I, fece lu rin unzia dei g ius patl'Onato SOllra 
quatt.-o pievi app..'\rtcnenli alla Cm'lem de C(WI"fł
t ' jae. Lo stesso vescovo stando in Carrara Cece 
cessioll e d elia pie\'c di S, Alld rea (1151) e deli e 
IlRrrocehie s urrrolganee al priore delia ch icsu d i 
S, Frediano in Lucca, che la rilcnne fino al S(}

colo XV III. 
Carrtll'a, coslituitas i un comune (1180) s i sot· 

t t'usse allu domin<lz ione episcopale fi poco łl poco; 
in cio fu aiutała dulla Hepubbli eu Pisana '- bene
merita l)Cr a\'cr riatliva\a l'escn\'llz ione dei lIHl.rmi 
- la ([unI e Uno dai jll'imi anni deI sccolo X II, s i
gnoreggib su g t'O ll r><l rte de i lilerale apuano, 

Intnnto la sede \'e8eo\' ile \'enim, allche per ił 

governo s jlit'itllale, a tmsferi rs i a &wl.llua (12Oi), 
Federi go II lolse lIel 12 1 ~ il murchesa lo di Cal'· 

"ara e Massa a l vescovo cli Lllni e Ile iu \'esti Ou· 
glielmo Mnlasjlina UIlO dei pi li forli rltl)jll'esenl!Ulli 
delIn parte ghibcJlillll , IllU il fraz ionamenło <lei fondi 
aV\Tenuto uHa sua successione favori le cupidigie 
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Carraru per donazione dei Carolingi confermala 
fla Ottone I (003) pas.<;Ò sollo il dominio lelllllOralc 
dei vescovi conli di Luni. 

F'ederigo I nel 1185 e Arrigo VI nel 11m amplia· 
.-ono tal e I>otcstà, l' arl'icC' hirono di pri vilegi e vi 
COIllI:le8eI'O le cave mmmifel'e - seco nd.o !"i fel'isce 
l' Ughetti - Ci'''' alpiblts, lapicidù.,is etio", l/W"· 

tIlO1"1un. 

Negli annali della chiesa lun ense è molto ram
menlato il vcscovo Gottifredo; il lui il marchese 
Ohel'to figlio di quell 'OI:lerto, conte di pala7.zo sollo 
Ot.tone I, fece la rin unzia del gius patl'Onato sopra 
quatt.-o pievi app..'\rlenenli alla Cu1"leln de C(WI"ff
t';ae. Lo stesso vescovo stando in Carrara fece 
cession e d ella pieve di S, And rea (1151) e dell e 
IlRrrocchie surrfilganee al priore della ch iesll d i 
S, Frediano in Lucca, che la ritenne fino al se
colo XV III. 

Carnl/'a, costituitas i un comune (1180) si sot· 
lI'asse aUn dominaz ione episcopale il poco U poco; 
in ciò fu aiutala dulia Hepubbli cu Pisana '- bene
merita IleI' n\'cr riatliva\a l'escnvllz ione dei marmi 
- la qual e Uno dai primi anni del sccolo X II, si
gnoreggiò su gl'o Il r><l rte del literale apuano, 

Inlnnto la sede \'e8co\' ile \'enim, anche per il 
governo sjlir'ituale, a tmsferi rs i a &wl.llua (12Oi), 

Federi go II tolse ilei 12 1 ~ il murchesa lo di Car· 
"ara e Massa a l vescovo di Luni e ne investì Gu· 
glielmo Mnlasjlina UIlO dei pi il forti rltl)jll'esenllUlli 
della parte ghibellina , nHI il fraz ionamento dei fondi 
avvenuto olia sua s uccessione favo rì le cupidigie 
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dei polenti che agognavano H pOS$Csso di q ueJla 
conlrada, 

Casll'uccio degli A nleJrninelli s ubenlró al la signo
ria dei Pisan i nel 1329 aggiungendo nlla j>rovincia 
di Lucca buona pt'\rle delia Lunigia nll e caslrui la 
1'ocea d 'Avcn:w, 

Da qucsl'epoca comi ncia 1>C1' Cnl'l'al'a. il pel'iodo 
dei passaggi di dominio, Col danaro l'ottcnncro gli 
Spi nolu di Genovu (1329), Bos~i, signot'e di l'arnHl 
(l33Q..I335) e Maslino delia Sc.da (133.5) Ilno al Go
\'el'l1o pili dUl'atllt'o ciel ViSCQtlli (1313-1447), - Con 
la morle di "iliPI>O Maria Visconti sOI'Se la d ispula 
per iI dominio di Ca l'l'al'a lm iI fl'cgoso di &lI'7,ana 
e iI Malaspinn, rnarchese di Fosd ino\'o, ma il doge 
di Ucno\' tI l 'nBseglliwu con scntenza Ilrbitrnle a 
S!)inelta I"I'CgOSO, Da queslo pasS<lVa al flglio na
IUl'ale cli lu i, Antonietlo, I'Uppt'estlllL.'llo, 1>Cl'cbe 
minorennc, da Cicco Simonettu, minist.J'o dcl duca 
di Milano, 

Nell'at'chi"io duca le di Massa - cIa cui altinse 
anclle il RepeUi impol'lunti notizic Bu lla Lunigiana 
- si lt'O\'1l mellloria dell'alto di 1>el' llluta compiulo 
in Pavia (1473) lm Gincotllo Mulaspina mnrchese di 
MnSSlI e Anloniello Fl'egoso l'appl'esenl1llo dul l u
tore. Pel' questo is lrumcn lo il Malasllinn olleneva 
la s ignoria di Cart'al'a eon tilitu la sua "alle c&
dendo il lel'rilol'io <li San Nazzario presso Pavia e 
5000 somli d'oro I)CI' g iunla, 

MOtto Giacomo Malas pina, lo s lalo di Cal'l'<II'a 
I'cslb al figlio Albcl'ico, l)Crche privo di di scen
tlenU maschi, (1519) lo lascio alla I'eggenza dclla 

,. 
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dei potenti che agognavano il possesso di q uella 
contrada, 

Castl'uccio degli A nteJminelli s ubentrò al la signo
ria dei Pisan i nel 1329 aggiungendo nlla provincia 
di Lucca buona pt'\rte della L unigiana e costruì la 
l'occa d 'Avcn:w, 

Oa quest'epoca comi ncia 1>CI' Cnrral'a. il pel'iodo 
dei passaggi di dominio, Col danaro l'ottennero gli 
Spi nola di Genova (1329), Bos~i, signot'e di l'arnHl 
(l33Q..I335) e Mastino della Sc.ila (133.5) Ilno al Go
\'el'l1o più duraturo clcI Visconti (1313-1447), - Con 
la morte di l'iliPl>O Maria Visconti sOI'Se la d isputa 
per il dominio di Ca nal'a tm il fl'egoso di &I1'7,.'1l1a 

e il Malaspina, marchese di Fosd ino\'o, ma il doge 
di Ueno\' tI l'nsseglliwu con sentenza arbitrale a 
S!)inelta l''I'CgOSO, Da questo passava al figlio na
tUl'ale cii lu i, Antonietlo, ruppt'estlllL.'lto, 1>Cl'cbè 

minorenne, da Cicco Simonettu, minist.J'o del duca 
di Milano, 

Nell'at'chi"io duca le di Massa - ela cui attinse 
anche il Repetti imporlanti notizie su ll a Lunigiana 
- si lt'o\'a memoria dell'alto di 1>el'llluta compiuto 
in Pavia (1473) tl'U Gincotllo Malaspina marchese di 
MaSSiI e Antoniello Fl'egoso l'appl'esenl1l lo dul t u

tore. Pel' questo is lrumen lo il Malasllinn otteneva 
la s ignoria di Can'al'a con tutta la sua valle c&
dendo il territorio di San Nazzario presso Pavia e 
5000 scudi d'oro 1>C1' g iunta, 

MOtto Giacomo Malas pina, lo s lalo di Cal'l'iII'a 
restò al figlio Albcl'ico, perchè privo di di scen
denli maschi, (1519) lo lasciò alla l'eggenza della 

,. 
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figliola Riccinn:la \'edova di Scipione Fiesco e l)Oj 
maritatn i n scconde noz;r,e al con le Lol'cnzo Gybo. 

Da questo malrimonio comincla qllella dinnslin. 
Cybo-Malaspina che dove\'a reggcre tanto oLlore\'ol
mente le sorU delln r·egione. Alberico I, su benlralo 
al governo (l0I)() la morte delia madre, (1533) "icne 
nominalo eon sl>cciale diploma dell'impcralorc Mas· 
f:iinliliano principe di Mass;.! e IIlHl'ehcse di Curnuoa 
(~ AgOf:ito 1568). 

L 'ultimo Pl'incilw di Casa Cybo fu Ahmtllo pa
(hOC di Maria 'I'eresa che muritaln ił Ilinnldo Erocole 
dO~);te, figlio (Ii 1;',oanee8co III p pl'incipeeredital'io 
di Modena, go\Ocr'no lo sluto (lon moJta rctlitllrline 
e fondo in Carram , ' Aec..'ulemia di Belle A.oli, 

Maria Beall'icc fIglin unica dcJl 'ullimo rnmpollo 
di due famiglie .oegnunli fu madre di Fmneesco IV 
duca d; Modena e sllccedel,le nel governo a Mnl'ia 
Teresa fInche non ilv\'ennc I 'invilsiollc f"ullcesc che 
porto al dominio di Elisa Baciocchi, SOI'e lla di Na
poleone lo 

Compiutasi la rcslaurazione dei \'cechi stuli, dopo 
ił t .oattato di Vienoa dei 1815, Mada Bealrice ..;
lornb al go\'cl"l1o che sojo alla sua lIl ol'le passo nI 
figI io Fraoccsco I V. 

Oli ullimi u\' \'eoimenti per clli A \'enUl, duppl'ima, 
e Canoam pilI lardi passarono alla Casa Sabautlu 
sooo tl'Oppo ."Ccenli perche OCC01'ra rarllC menziooe 
in questo br"C\'e riassunlo sloricoo 
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figliola Riccinnla \'edova di Scipione Fiesco e I){)i 
maritatn in seconde nozze al con le Lorenzo Gybo. 

Da questo matrimonio comincia quella dinnslin. 
Cybo-Malaspina chc doveva reggere tanto oLlore\'ol
mente le sorti dellu I·egione. Alberico I, su bentrato 
al governo dOI)() la morte della madre, (1533) viene 
nomina to con sl>cciale diploma dell'imperatore Mas· 
f:iimiliano principe di Massi.! e 1I1a1'chese di Gurnll"a 
(~ AgOf:ito 1568). 

L'ultimo Pl'incille di Casa Gl'bo fu Aht'Umo pa
(h'e di Maria 'l'eresa che maritata il Binaldo EI'cole 
d'~);te, figlio (I; 1;','ance8co III p pl'incipeeredìtal'io 
di Modena, go\'cr'nò lo .. t.uto con molta rettitudine 
e fondò in Carram , 'Aec..'ulemia di Belle Al'ti, 

Maria Beall'ice figlia unica dcII 'ultimo rnmpollo 
di due famiglie l'egnunli fu madre di Fl'aneesco IV 
duca di Modena e sllccedel,le nel governo a Mal'ia 
Teresa flnchè non ilv\'ennc l'invilsionc fl'ullcesc che 
porlò al dominio di Elisa Baciocchi, sore lla di Na
IlOleone l , 

Compiutasi la restaurazione dei l'cechi stuli, dopo 
il t l'attato di Vienna del 1815, Maria Beatrice l'Ì

tornò al go\'cmo che solo alla sua morte passò al 
figi io Francesco 1 V. 

Oli ultimi u\' \'enimentì per cui A \'emAi, dapprima, 
e Garmm più tardi passarono alla Casa Sabautlu 
sono troppo l'Ccenli perchè OCCOl'ra ruruc menzione 
in questo bl'C\'e riassunto storico. 
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In yi,'ro l)el' la eiita. 

n Duomo, - Questo \'el lls to ediflcio fu comin
c1'tllo /I coslruil'e ncl 1'272 e eonli nualo l}Oi da An
dren Pisano nel 1310, Pl'e \'also - \'er8O la meta 
dc l sccolo XIV - sopra il primo sUle bi'l.3ntino 
J' improllta di quello golico , fu te rmina lo sccondo 
quesl' ulLiJUIl inlonazione, 

Molto c s lalo scritlo inlorno al DUOIllO di Cnr
ram ed alla SlIa origine, Certo e che a tempo del
I'anlica Luni questa chiesa Ilon esisle\'ll e 8010 lina 
I)ie\'e ded ielluI a Sn nl'Andrea , di venutn arcipl'elurn 
II tempo dei \'csco\'o Gottifrcdo, (1137) esercita va la 
cu ra d 'lIll ime li Carra rll, 

11 L' lzzoni SC l' ive in propos ilo: .. l:luossi eon (lUaI
che ragione aecertare, eome ii lIelto Duomo di 
S<lnt'Andrea, venisse costruito in lem pi divenoi 
cioe: la parte inferiore delia principa le facciat<t, e 
quella di uno parte del l'allra verso la pia7.z.t\ delta 
del DI4OIIłO, di architeltura longobard", verso I'X I 
secolo: qu indi inlerrollo il1a \'0/'0, selllbra che quel 
lempio !'imancsse per var! a nni esposto all ' intem
I>crie. Il ncbe in seguito, sulła line dcl delto secolo , 
vcnnc iI mcdcsimo r i pl'cso, ult iruundosi la faeciała 

e In I>orla luteru le d ' ullOl'u, che cm I}OCO meno 
delia mctil di qu ella che vedesi lltlualmente; e<l e 
8ppunto qu esla chiesa cosi coslruita , che nelI151, 
eomc g ili s i e detto, Pupa Eu genio II I ooncesse ai 
Cunonici Lntcranensi dl LlIcea ., 

~,.z. (/ 
~ ,'" -:fi 
PB7,El<YSLU 

<> 
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In yi,'ro l)el' la città. 

n Duomo, - Questo \'etus to edificio fu comin
citllo /I coslruirc nel 1'272 c conti nuato l}Oi da An
di'eli Pisano ncl 1310, Pl'e\'also - \'Cr80 la mctà 
del secolo XIV - sopra il prim o aUle bi'l.3ntino 
J'illlproilta di qucllo gotico , fu tc rmina to secondo 
quest' ulLima intonazione, 

Mollo è s lalo serillo intorno al Ouomo di Cn r
rara ed alla sua origine, Certo è che a tempo del
l'antica Luni questa chiesa non esisle\'ll e 8010 una 
I)ie\'e dcd icllUI a Sn nl'Andrea , di venutn arcipl'eturn 
a tempo dci vescovo Gottifrcdo, (1137) esercita va la 
cu ra d 'an ime Il Carra ra, 

1I1."lzzoni sc rive in propos ito: .. l:luossi con (IUal
che ragione accerta re, come ii lIclto Duomo di 
S<lnt'Andrca, vcnisse costruito in tcmpi divenoi 
cioè: la parte inferiore della principa lc facciatn, e 
quclla di uno parte del l'altra vcrso la piazz.t\ delta 
del Duomo, di architeltura longobardn. verso l'X I 
secolo: qu indi interrotto il1a \'0/'0, sembra che quel 
tempio !'imanesse per vari a nni esposto all ' intem
I>crie. fl ncbè in seguito, sulla line del delto secolo . 
vennc il medesimo r i pl'eso. ult iruundosi la facciata 
e In I>oria latera le d ' allom, che cm I}OCO meno 
della mctà di qu ella che vedesi lltlualmente; ed è 
appunto qu esla chiesa così costruita, cbe nel 1151, 
come g iil s i è detto. Papa Eu genio II I concesse ai 
Canonici Lntcranensi di Lucea ., 

~ 'Z. (/ 
~ ,'" -:ti 
PB7,El<YSLU 

<> 
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Un doclIlTlenlo di dubbia ulItenticiUl j'inlr8ccialo 
I) resso il 110tlll'O Dionisio Giandomcnici Ilel 1668 
e cbe sarehbe lina copia di lin papil'O aulichissimo 
1.llTcrmerchbe che le prime fondamcnta dei DUOIno 
fUl'Ono gelt.ule nel ~i- d i Crislo da Rololo etJ 
Alemanno, nil)oti di S, Lucio I , Il<lpn , II s pese di 
aleuni Illercanli !illl'aceni libemli da un naufl'agio 
il g iol'no dell 'Assunzione. 

Non c' indugieremo I)iil ollre sopra notizi e s to
ri cbe d' incerl'l fonte Ile s lm'{'Hlo n ripol'lal'e qu i 
quanto il cilMo Lazwni c I' Andrei (1) cbbel'O a 
scri vcl'e dilTu&lm enle; esa mini,uuo pilIllos lo pUI·li· 
colarmente il velusto cdificio (fig . lU), 

La facciata pl'illci pnle tulla eostl"Uila in manno 
reca nel IlOl'ulle, lI ci t l'afol"i degli arch etti rnmpanti. 
nei 1'08Oni e Ilei ca pitelli delie colonette, I' imllrouta 
di Nicoln Pi stl uo c drlln slla scuola. 

Quanto allo s tile noliumo la foggia longobllrda 
sino a l primo piano e (fueHo gotico - bi,.antino 
Ilel I'Osone delia {k'lrte supcriore, 

L ' intel'llo dcl tempio e a l re Ila \'ate sQI"I"elle da 
dieei colonne iulte dilTerenti e da dieei corrisl>011· 
dcnU areale, 

Ll pulpito di forma l:lColagonalc e pregc\'ole seul· 
tUl'U dcl secolo XV I dO\'llta ai cm'l'arcsi DOlllenico 
Dcl Sarto e ad lln eel'to Nieoclemo allch 'csso <I 1"1 i
sLa cli "alore. 

I I prcsbilerio decorato eon affresebi nel 1753 e 
deli a sellola dcl gesuiLa p. I--'ozzi noto piltol"C delia 
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Un documento di dubbia autenticità j'intr8cciato 
lu-eSSO il 110tlll'O Dionisio Giandomcnici nel 1668 
e cbe sarebbe una copia di un papiro a utichissimo 
1.llTcrmerchbe che le prime fondamenta del Duomo 
furono gett.ale nel ~i- d i Cristo da Rotolo ed 
Alemanno, nil)oti di S, Lucio I , I)[lpn , Il s pese di 
alcuni mercanti Slll'aceni libemli da un ll1.lufl'agio 
il g iol'no dell 'Assunzione. 

Non c t indugieremo I)ill oltre sopra notizie s to
ri che d' incerl'l fO llte nè slm'emo a riportal'e qu i 
quanto il cilMo Lazwni e l'And rei ( I) ebbel'O Cl 

scri vel'e dilTu&lm enle; esa mini,uuo pilllloslo pal·li· 
colarmente il vetusto edificio (fig . lU), 

La facciata pl'Ìllci pnle tulla eostnrila in marmo 
reca nel 1)QI'Ulle, Il ei t l'afol"Ì degli arch etti rnmpantì. 
nei l'080ni e Ilei ca pitelli delle colonette, l' impronta 
di Nicola Pi Sti llO e drlln sua scuola. 

Quanto allo s tile noti amo la foggia longoburda 
sino al primo piallO e quello gotico - bi,.antino 
ilei rosone della {k'lrte superiore, 

L ' intel'Oo del tempio è a t re na vate sOITette da 
dieci colonne tutte dilTerenti e da dieci COrl'i8l>011· 
denti a rcale, 

Ll pulpito di fo rma l:lCotagonalc è pregc\'olc seui· 
tU I'a del secolo XV I dO\'llta ai cm'l'aresi Domenico 
Del Sarto e ad un cel'to Nicodcmo anch 'csso 31"1i
sLa di "alore. 

Il pl-esbilerio decorato con affreschi nel 1753 è 
dell a sellola del gesuiLa p. I--'ozzi noto pittol"e della 
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chiesa deI Gestl a Boma; I'ahside, reslaurala net 1880 
e rimess.1. nel primili\To stile ricc\'c 11\ luce da tre 
lineslre li se:;to aculo. 

Nel DUOIllo conser\'usi il eorl)() di S. Ceccardo, 
\'c8oo\'0 di Luni che chbe a subire il murtirio ucllc 

ł"Ir. 10. _ C .... r.: I~ D~o .. o. ( ..... 1. V ... ~n" ). 

\'ici ulIllze di ClIrrara verso ił 600, rnenlre facevn la 
"isitu jlas lomle. Nel luogo o\'e la tradbdone ,,!Terma 
tlHCnisse il marUl'io so'·ge una piccola chiesa a lui 
dl.'(licn tu . 

L'"ltore di &Ill Ceccardo lrovasi uel DUOIllo ac
canto alla balauslrala dcl Sacramenlo. Un'urna ·di 
lllarllJO rncchiude Je spoglic dei marlire Patrono 
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chiesa del Gesti a Boma; l'abs id e, reslnurala nellB80 
e rimess.1. nel primili\To s til e riceve 11\ luce da tre 
lineslre li se:;to acuto. 

Nel Duolllo conservasi il eorl)() di S. Ceccardo, 
\'c8oo\'0 di Luni che ebbe a subire il martirio uelle 

t"Ir. IO. _ C .... r.: I~ D~o .. o. ( ..... 1. V ... ~n" ). 

vici ulIllze di Clirrara verso il 600, mentre faceva la 
vi s ita jlas lom le. Nel luogo o\'e la tradbdone afferma 
tl","cni sse il marlil'io so'·ge una pi ccola chiesa a lui 
dl.'(lica tu . 

L'a lture di &Ill Ceccardo trovasi nel Duomo ac
canto alla balaustrata del Sacramento. Un ' urna ·di 
marmo rncch iude le spoglie del martire Patrono 
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delia CiWI c reca la sCI'itla: Jjic iaccl COt]lUS Divi 
Cecanli, Alul'Ut'ja - EPI I.UNł:NSIS. 

Dal lato sin isll"O li n' altra iscrizione annunzia 
I'epoca de i rnarUrio coll qlleslc I)Urole: Uie S ,\NCT"S 
I'ASSI'S BST P FI I)E xPT Sv B ANN cccccc. 

Ił Duolno di Carmra ha una lunghczza (csclusa 
I'nbside) di m e tl'j 33,18; Ulln larghezza di m, 18,93, 
cd un'altezza di ch'cu .16 metl"i. II campanile alto 
33 Itl cll"i c slalo fon<l1l10 - sccondo la In\dhdoJlc -
da i J'am rnellulti Halo ło cd Alelllllllno, nipoli dei Pon
lelice Lucio I, clle fHl'ono sepolti \'icino alla base. 
Delta torTe ,'i masln incompiuli\. fino all a seconda 
lineslrn \'enne Iwoseguita, secondo anche (juanto 
l'itiene i ł Laz't.On i, nel seroło X[II da un ~[alaspilla 

comc fa credcl'c tlll ' iscriziOIlC gaticn dcl segucnte 
telwre: F. M. ce l ... XXX II. lN. HO. X. ~' . MIlJasphHl 
(rapJ)l"esl'Jllalo nnche da UIUI lancia, SOpt'nnnomc 
di queJJi discendenli da AzzoJ ino) Il nno 1~ dal~ 

1'l ncarnazione e decimo dell' Indizione Homana, 
Hichiumiamo l' Ilttcllziotle {lei visi talore suI po

stel'ga le <Ii manno collocnlo intomo alle 1lI111'il dei 
baUistero, la\'OI'O flnissi mo (I i ort)nlo dell ' epoea 
ci nqueeen lesca, Su lin r<leciala e colloeala un ' epi~ 
gmfe in memoria dei volonl.'ll'i carral"t..'Si morli com~ 

batlendo nellc guerre dell ' indipendenw , 
ln piaz7..a dcl DUOIno alllmirasi il cos idetlo Gi~ 

gante, statua coiossnie rnpjlrescnlanle Andl'ea OQ
ria a gu isn di Nettu l1o, o]>era per molto teml)O 
attl"ibuitll al Buonnt'roli e dopo gli sludi dcl 1)1'0· 
fessar Va m ; cli Oenovn ricol1osei ulo abbozzo (li 
Baecio B.'lIldineJli , florentino (sec. XV). 
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della città c reca la sCI'itla: Jjic iaccl COt]lUS Divi 
Cecanli, ]Jul'Ut'is - E p l I.UNt:NSI S. 

Dal Ialo sinisll"O un ' altra iscrizione annunzia 
l'epoca del rnarUrio coll qlleslc I)arale: Uic S,\NCT"S 
l'ASS I'S EST P FI I)E xPT Sv B ANN cccccc. 

Il Duomo di Camila ha una lunghezza (esclusa 
l'abside) di m e tl' j 33,18; Ulla larghezza di m, 18,93, 
ed un'altezza di cil'ca .16 metri. Il campanile alto 
33 Itl cll"i è s tato fondalo - secondo la Inldhd oll c -
da i J'amrnellulti Hotolo ed Alemanno, nipoti del Pon
tefice Lucio I, clic fHl'ono sepo lti vicino alla base. 
Detta to rTe ,'i masln incompiuti\. fino alla seconda 
finestrn l'Clmc Iwoseguita, secondo anche (juanto 
ritiene i l Laz't.Oni , nel setolo X[II da un ~[alaspilla 

come fa credcl'c un ' iscrizione gotica dci seguente 
tenore: F. M. CC I ... XXX II. IN. no. X. ~' . MlilasphHl 
(rapI)l"eSl'ntato nnche da una lancia , sopt'ftnnomc 
d i quelli discendenti da Azzolino) I1 nno 1~ dal~ 

l'I ncarnazione e decimo del l ' l ndizione Homnnn, 
nichiumiamo l 'attenzione {Ici visi tatore sul po

stel'ga le di manno collocalo ill tol'llo alle 1lI111'il del 
baUistero, lavOl'O finissi mo (Ii ort)alo dell ' epoca 
ci nquece ntesca , Sulla facciala è collocala un ' epi~ 
gl'afe in memoria dei volonl.'ll'i carral"(.'Si morti com~ 

ballendo nelle guerre dell ' indipe ndenw , 
ln piaz7..a del Duomo ammirasi il cos idetlo Gi~ 

gante, sta tua colossale rappresentante Andrea OQ
ria 11 gu isa di Nettu no, o]>era per mollo lelU l)O 
attl"ibuitll al Buonal'roli e dopo gli studi del 1)1'0· 

fessol' Va m i di Oenovn ri conosci uto abbozzo (li 
Buccio B.'llldineJli , fiorentino (sec. XV). 
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R. Accademia di Belle Arti. - Quesl' Istitulo im· 
pol'llllllissirno rorma g iustamenle il vanlo delia cittil. 
di G..1rrnra. -- Fondato Ilel 176IJ dalia duchessa Maria 
'rel·csa. ultirna discendenle dei Cybo protettori delie 
al-ti c deJl' induslria mal'luiferu, fu riforlllalo mo-
denlamenle da Napoleone I ed chile IX'r direltore 
LOl'ellZQ Bartolini, uno dei pili illustl'i maestd delia 
scultul'a ita lia na. Nei vasO loca li dell 'Acclldemia 
sono I'Uccolti a gu islI di Illuseo, modelli di 0 l>crc 
pregevoli e di ClI])Ola\'ori ital iani e strun icri. 

Ali' AccadE'mitL c<:u'r';u'ese e pure legato ił Ilome 
dcl poeta Giovanni l~lInloni, dello in Arcadia Let
bindo e conosciulo sallo la dcnornilHl'óane cl i Ora· 
:lio Toscano, Di lui ci parla rAdami 'I'enderini nelle 
suc cl'01U1clte di li'ivi::f!U1/0, che vanno dal 1789 al 
1833. 11 f'anloni copri la cnden di segretario per
pclllo cieli' Accadcmia. 

Annessa a (] uesl' isliluto e la Scuola cli disegno 
pel' gli Ilrtigiani, pmmialn a' vari concorsi, e che 
receulemenle si dislinse a lla Esposi:lionc <Ii scuolc 
induslriali e comlllerciali (Roma, No\'emhrc 19(7). 

1~'Accudcmia l'isiede Ilel Ptllazzo Ducalc el'ctto 
da Alberi co Cy bo, Silllato in posizione elc\'ula , 
quesl'c{Uficio iml)Ol'tantissimo olTre un panorama 
ineanle\'ole che abbracciu Je alpi occi{lenla li apuune 
e la pianum d' Avenza eon tulta la graudiosa CUl' \ ' U 

marina. 
La. Piazze. Alberice., - Qucsla piazz..1. e iJ ('enll'o 

ove piu fen'e la \'ita earrarese, In rneZ:lO ad essn sorge 
iI lIlonumelllo nlla duehessa Maria Beatrice, 0llerll 
delio scullol'e Pietro ł"ontana di CUI'I'UI'U (fig. 11). 
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R. Acca.demia di Belle Arti. - Quesl' Istituto im· 
pol'llllllissirno rorma g iustamente il vanlo della città 
di G..1rrnra. -- Fondato ilei 176IJ dalla duchessa Maria 
'rel·csa. ultima discendente dei Cybo protettori delle 
alti e del]' induslria mal'luiferu, fu riformalo mQ-

denlamenle da Napoleone I ed ehhe IX'r direttore 
LOI'ellzo Bartolini, uno dei l'ili illustri maestd della 
scultul'a ita lia na. Nei vasti loca li dell 'Accademia 
sono l'Uccolti a gu is1I di museo, modelli di 0 l>crc 
pregevoli e di ClI])Ola\'ori ital iani e stran icri. 

All' AccadE'mitL c<:u'r';u'ese è pure legato il nome 
del poela Giovanni 1~1Inloni, dello in Arcadia Ln
bindo e conosciuto sotto la dcnorniIH1'I,;ione di Ora· 
zio Toscano, Di lui ci parla l'Adumi 'l'enderini nelle 
sue c" 01U1clte di li'ivi::f!U1/0, che vanno dal 1789 al 
1833. Il f'anloni copri la carica di segretario per
petuo dell' Accademia. 

Annessa a quest' istituto è la Scuola di disegno 
pe r gli artigiani, premiata a' vari concorsi, e che 
recculemente si distinse a lla Esposizione di scuole 
i ndustriali e comlllerciali (Roma, Novembre 19(7). 

1~'Accadcmia l'Ìsiede ilei Ptllazzo Ducale erctto 
da Alberi co Cy bo, Situato in posizione ele\'ala , 
quest'c{Uficio iml)Ol'tantissimo olTre u n panorama 
incantevole che abbracciu le alpi occi{lenla l i apuane 
e la pianu ra d' Avenza con tulla la grandiosa CUl' \'U 
marina. 

La. Pia.zza. Alberica., - Qucsla piazz..1. è il ('enll'o 
ove più fel'\'e la vita earrarese, In mezzo ad essn sorge 
il monumento alla duchessa Maria Beatrice, 0llerll 
dello scullol'e Pietro Fontana di CUI'I'al'u (fig. 11). 
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La dnchessa e rapPl'esentata in piedi, lcncndo 
in una mano lo sl..'lluto e dall'allm lo scellro. La 
sUllua posu sopl'a un picdistalIo 01'l13tO di hasso
rilievi da tre lali. Quello che raffigura Al'oJlte in 
mezzo uUe tre arti sorelle e che e pasto a norcl-

FIg. II. - G .... ,.: 1,. "u.7.U "LUN,e ... ("Ol. V.lcDU). 

est e opera delio scu ltOl'c Malteo Bogazzi; I' aUro 
l'apllI"csentunte Minen'u che !lr'csenla a Carr'un il 
gen io delIa scullul'U {' che e 11Oston sud-est, e lU\"Ot,O 

fini ssimo di GiO\'unni 'I'acca, scolaro cd emulo dei 
Giambologna ; iI lf~ I'ZO, posto a Ilord-ovesl e che 
rappresenla eolle sei flgm'c la Ouchessa che siede 
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La duchessa è rappresentata in piedi, lenendo 
in una mano lo st...'lluto e dall'nl1m lo scellro. La 
sUllua posa sopra un piedistallo omato di basso
rilievi da tre lati. Quello che raffigura Aronte in 
mezzo uUe tre arti sorelle e che è posto a nord-

FIg. Il. - c .... ,.: 1,. "u.7.U "L~EM'C". (t'ol. V.leDII). 

est è opera dello scu ltol'c Matteo Bogazzi; l'aUro 
rapllI"CSentunte Miner\'u che presenta a Canam il 
gen io della scullul'U {' che è IlOsloa sud-est, è lu\"oro 
fini ssimo di GiO\'unni 'l'acca, scolaro ed emulo del 
Giambologna ; il lf~ I'ZO, posto a nord-ovest e che 
rappresenta colle sei flgUl'c la Duchessa che siede 
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in mCZ7.Q a lla Cnri la, alla Giustizia e Religianc, e 
dovu to n Oiuseppe Dei Nero. 

Su lin piazm Alberica lrovas i il ~lazzo Pisa ni , 
01'11 comuna le, che porta I' epigrllfe ded icnta ligii 
open'd morli ln\'orando nelle cavc apuane. 

Altri ediftci artistici. - II palazzo dei 1\luJl.łci

pio - gi1l sede dell' Accademia - ru costru i to s ulla 
line dei 1700, come rilevosi d:,t una iscdzione la
t.ina. t lin ediflcio d i sti le dorico, ndol'110 di marmi 
pregicvoli, ampliat.o e reSlllUl'u lo nę11 879 . Un'cpi
grn fc dnllu pade rlro~pkiente la piazza dell'Acca
dcmiu 1'lIllllllent.a sed iei giovnni c • .11'raresi, morli 
nelle b<lUaglic tlelrind i!lendellza d ' Italia. 

*** Speciale mem:ione merilu pur'e la elliesu dcl 
SIł{fra!Jio, ad lina sola ll1l\'ala. eon pilastr'j d ' 01'
<line dodeo che sorrcggono le \'otto. ''-'u cosl .'uitu 
sui jll'imi dei 800010 decol'SO dull'mchilelto Berga. 
mini tli Carral"3. 

*** La ch iesa cli S. Fl"ancesco C posŁa sopm un 
oollf'. unilamcnle all 'aJlnesso w n l'cnlo. 

~~u {.'OSl ruiLa per IIHlll ificenza <Ii Carlo I , duca di 
i\lass.."l c Illarchese d i Cm·ra!"a ncl 1002. In queslo 
tempio tro\'asi ad un aHare un quadro ad ałlol"i

Iie\'o in manilO, rappresentanle 8..1.nl'Antonio, 0l}(ll'a 
preg i evołe dcl conte Lnzzoni. 

**. LI p« l(lZ~Q dell'I8utlłłQ Femminile SOI'gC in 
piazza Ilisorgimcnto ove trovusi ił monulllcnto R 
Pellegl'ino Rossi cd i ł gial"<l.ino pubblico. t un edi
IIzio la elli fondazione dcvcsi a ll' in izia ti l'tl delia 
con tessa Anlonictla L..1z7.on i ed all ' aiu lo deI duM 
Fmnccseo IV. 
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in mCZ7.Q alla Cnri là, alla Giustizia e Religione, è 
dovu to n Giuseppe Del Nero. 

Su lla piazUl Alberic..'\ trovas i il ~lazzo Pisa ni , 
01'11 comuna le, che porta l'epigrllfe dedicnta IIgli 
open"!i morti lavorando nelle cave apuane. 

Altri edifici artistici. - II palazzo del 1\luJl.ici
pio - gi1l sede dell' Accademia - ru costru i to sulla 
fine del 1700, come rilevosi d:,t una iscrizione la
t.ina. t un edificio di sti le dorico, adol'110 di marmi 
pregicvoli, ampliat.o e restllul'u lo nç11 879. Un'cpi
grn fc dnlla pade rlro~pkiente la piazza dell'Acca
demia "lIlllment.a sed ici giovnn i c • .11'raresi, morti 
nelle b<lUaglic tlelrindi l.lendenza d ' Itali a. 

*** Special e menzione meritu pUI'e la clliesu del 
S"rrra!Jio, ad lIna sola ll1l\'ala. con pilastr'j d' or
dille dorico che sorreggono le \'olte. ''-'lI cosl l'uila 
sui primi del 800010 clecol'SO dull'mchilelto Berga. 
mini di CarrUl'a . 

••• La ch iesa di S. Fra ncesco è posta sopm un 
oollf'. unilamcnle all 'annesso conl'enlo, 

~~u t'OSl ruita per 1I1IIIIificenza di Carlo I, duca di 
i\lass.."l c marchese d i Cm·ra!"a nel 1002. In queslo 
tempio lro\'as i ad un altare un quadro ad allori
!ie\'o in marmo, rappresentante 8..1.nl'Antonio, 0l}(lra 
pregievole del conte Lnzzoni. 

••• LI p« l(lZ~Q dell'IsututQ Femminile SOI'gC in 
piazza n isorgimcnto ave trovusi il monumento R 
Pellcg r'ino Rossi ed il g ial"<l.ino pubblico, t un edi
lizio la cui fondazione devesi a li' in izia ti l'a della 
con tessa Anlonictla L..1z7.Qn i ed all ' aiuto elel duca 
Fmncesco IV. 
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Glorie e memorie carraresi. - Ca l'runl pub van
larsi cli ave!' dato i natali e di <lvcrc os ])ilato IleIle 
BUC mum molti uomini illusl.'i. Di ess i parla il 
Cam pori nelle Mentol'ie bio!Jmficlle; noi ci limite
relllo a pa rlul'e dei pili celebt'i. 

Presso ht piaz:l.u dcl DUOIno allu faceiala di lilia 
LIlodcslil casa si legge un' epi grafe che sla a ram
rnenuu'c collle i\' i piii "olte abitusse Mi chelangelo 
BlIonarroli, quando veni vu ;li monU CllITIU'csi per 
Je provvisle dei mar'mo. 

ln piazza Atbcrica e I'ammcnla la eon un' iscr'j· 
zione semp licc Ola bella, Ja naseila d i Pi et.ro '1'accn 
illustm 5cultore (1557) allievo de i Gillmhologna col 
quale collabOl'o alle sk'lluc C(luesld d i Cosimo J c 
Ferdinundo I in I~iren..:e. lA SlLC opere pili cono
sciute sono i qlwłtl-o 11tOl'i :dla basc dcl monu
mento cretlo a Li vOI'LlO a l"erdinuJH)o l, le due fon
lane in piazr.u delia SS, Anl1u l1ziatll in Firenze, un 
crociflsso in urgento per la ch iesa dei Cuvali el'i a 
Pi sa, e la com posizione in UHu'mo eollll staluu eque
slre di ~~iliP I)O IV cli Spagna,esi.stentc nel la piazza 
u' Oriente a Mad .'id, 

••• In v ia S, ~rar'ia trovasi la cnsa ove nlloggib 
il PetJ'lU'CR Ilel 13ia, allorchc fu <Ii pa.ssaggio pel' 
la Lunigiana, Queslo sŁabile, oggi propl'ieu.\ dcl 
conte Ou id o Laz'l.Oni, appal'tenne un tempo u Jj,'III(l

nuele RepeiU, doUo seriUor'e delia sloria fls ic.'l. c 
geografiea delia 'l'oscuna, 

'" "' .. Oi flanco a lIa CUSll dcl Petl'arca, tl'ovas i queila 
di PeUe!Jri,lO RQssi, 
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Glorie e memorie carraresi. - Ca l'runl può va n
wl'si di aver dalo i natali e di avere os ])jjato nelle 
sue mura molti uomini illusll'i. Di ess i parla il 
Cam pori nelle Mentode bio!Jmfìclle; Iloi ci limite
remo Il pa rla re dei più celcbl'i. 

Presso ht piaz:l.u dci Duomo a lla facc iala di lilla 
LIlodcslil casa si legge un' epi grafe che sta a ram
rnenlarc come i\' i più "olte abitasse Mi chelangelo 
Buonarroti, quando veni va ;li monU CllITIU'csi per 
le provviste del mal'mo. 

ln piazza AII:.crica è l'ammcnta la con un' iscl'j· 
zione semplice Ula bella, la nascita d i Piet.ro '1'1Iccn 
illustm scultore (1557) allievo de l Gillmhologna col 
quale collaborò alle sk'lluc C(luesld d i Cosimo J c 
Ferdinando I in I~iren..:e. lA SlLe opere pitl cono
sciule sono i q/wltl-o 11tOl'i alla base dci monu
mento cretlo a Li voI'L10 a l"erdinuJH)o l, le due fon
tane in piazr.u della SS. Annu nziata in Firenze, un 
crocifisso in argento per la ch iesa dei Cavali eri Il 

Pisa, e la com posizione in J)ltU'nlO coll'l staluu eque
slre di ~~iliP I)O I V di Spagna,esi.stentc nel la piazza 
ù' Oriente a Mad l'id . 

••• In v ia S. ~rar'ia trovasi la c..'lsa ove alloggiò 
il Petra rca nel t3ia, allorchè fu di pa.ssaggio per 
la Lunigiana. Questo stabile, oggi (lropl'ieu.\ del 
contc Gu ido Lazzoni, appartenne un tempo u E'ma
nnele RepeiU, dollo scriUor'c della storia fis ic..'l. c 
geografica della 'l'oscuna, 

110110 .. Di fianco a Ila casa dci Petrarca, trovas i quella 
di PeUe!Jri,lO RQssi. 
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Qllre all'cpi gl'afe Bulla faccialn, Ca l'nu'a ha de
dical.o n lui un IUOllumento, opera delio scu llore 
Tenemlli , Jlella piazza lli so l-gimcnto. 

Pellegrino Bossl nacque in Canam il 3 1uglio 1787. 
Bell presto , di venne in gmnde fama come usaiduo 
cullore delie scicn ... .e CCOllomiche e poHUche, per 
eui fu cOllsigliere dl Murat dUl'ante iI ['cgn l) da lui 
tenuto in Na poli e professm'c alin Sorbona di Parigi. 
Nel 1i:W3 veune Italia pel' parteci parc al Illovimcnto 
nazionule e fu in qllell 'epocn che iI Ponlefice Pio IX , 
conoscendone l'n lta valorc di s tulistn, [o !lomino suo 
minisll"O. II Hossi si accinse eon ardol'C a ['cstal/
rurc le finunze 'delio -Stato Pon lificio, quando i l 
15 Novembrc 1848, altol'cbc recavlI s i alla seduln 
intlugurale dei Parlumenlo, veniva pugna lulo da 
mu no sctludu, 

.*. A Co,rlo Finelli, valentissim o scultore ca r'l'a

resc (m, 1853) fu intitolata la stmcla o\'e esiste la 
casa na.tale e su quesla fu collocn la nn ' cpigrllfe. 

II ~~inell i. che fu uno cIei pi li celebrati discepoli 
deI Cuno \'a, lascia \'a i suoi heni paterni alin Col
legiata ed al\ ' OSllcda le di Cal'l'ara . 

• *. Ouglielruo Wallon. inglcse di nascita lila car
ra l'ese d'elezione, delte gra nde incrcmcnto all' in
d ustria marmifera, da merital's i che au lla faccialu 
InternIe dcl Palazzo Sal\'i ni foasero ricorda ti i auoi 
medli eon speciale iscrizione. 

Indicazioni ntili. - Mu nici pio (Via Plebiscito 21) 
- Accademia (Piazza omonima) - Pretura (Via 
AJ herica 1) - RH. Poste e 'J'clcgl'uO (Corso Vil-
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Oltre all'cpi gl'afe sulla faccialn, Ca l'nu'a ha de
dicat.o n lui un monumento, opera dello scu llore 
'l'enemni , nella piazza lli so l-gimcnto. 

Pellegrino Bossi nacque in Canam il 3 1uglio 1787. 
Beo presto , di venne in gmnde fama come usaiduo 
cullore delle scicn ... .e economiche e politiche, per 
cui fu consigliere di Murat dUl'ante il ['cgn l) da lui 
tenuto in Na poli e professo l'c alla Sorbona di Parigi. 
Nel 1i:W3 venne Italia per parteci pare al movimento 
nazionale e fu in qllell 'epocn che il Ponlefice Pio IX , 
conoscendone l'a lto valore di statista, [o nominò suo 
minisll"O. II Hassi si accinse con ardore a ['cSlall
nll'c le finanze 'dello -Stato Pon tificio, quando i l 
15 Novembre 1848, allorcbò recavlI si alla seduta 
inaugurale del Parlamento, veniva pugna la to da 
mano setlaria . 

.** A Ca,d o Finelli, valentissim o scultore ca rTa
rese (m. 1853) fu intitolata la slrada o\'e esiste la 
casa natale e su questa fu collocn la un ' epigrafe. 

II ~~inell i. che fu tino dei pi il celebrali discepoli 
del Cuno \'a, lascia \'a i suoi beni paterni alla Col
legiata ed all ' OSllcda le di Cal'l'ara . 

• ** Gu glielmo Wallon. inglese di nascita ma car
ra l'ese d'elezione, dette gra nde incremento all' in
d ustria marmifera, da merital's i che su lla facciata 
laterale dci Palazzo Sal\'i ni fossero ricorda ti i suoi 
meriti con speciale iscrizione, 

Indicazioni ntili, - Mu nici pio (Via Plebiscito 21) 
- Accademia (Piazza omonima) - Preturn (Via 
AJ herica 1) - RH. Poste e Telegrafi (Corso Vil-
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tori o Eman uele) - Umcio 'L'elefol1i inleq u'ovi n
elaH (Corso Vilt. ,Em, 8) - OS I>e<la le Cil'ico (piazza 
Ma nzoni) - Politeama Verdi (piazzn Far' ini) -
Cred ito italiano: Uffi cio di Ca rrara, (pi azza Al be
rica 4) - Banca Commercialc (Corso ViU, Etn , 2) 
- Umcio Hcgist ro e Bollo (P iazzeU,a 'I'ueca) -
AII)cI'gh i e r islOl'ulori: Rom a (V ia n oma "1) -
Posl(1 (Via Alberica 5) - Gal'ib(lldi (Via n epelU 1) 

(Co m mc,-cio Via Hossi 13), 

I dinłot' ni d i ClU'nt 'k'tt . 

Un' escursione a lle cave, - (ja IlI Hggiol'e a llr'ul
li va pcr il viagg iatol'e che s ia giunto a CU l'I'llnl e 
« ueHa d' int rapl'cnder'c delie esclllosioni a qua lcuna 
delie IlU mf"I"Ose cllve che ussollimano ,ul olll'e 400. 

Le montagne che si dil'UlHuno dal Sagl'O for
ma no le qua ltro \'1l lla le di J'O/'(ttIO, lIJiscgtin, Be
die;;ano c COIOI/.1I(I/(' , I' icchissi me di preziosi g iael
menti marmiferi. Domandando un 1>CI'llleSSO specinle 
si puo giovarsi per la gita l1elle montagne erl.r!'U
resi delia fe rro\'in della .. In Marmifem" che pU I'

tendosi dulla Murilla si collgiu nge in 8 chilomell'i 
eon (',,'lrrara e oon a ltl'; 15 s i d irallHl pel' varii ll'On
cb i dali a ciUa alle cuve. II t ra tto Cu l'l'ara-Avenzn 
e a eO lllu ne oon le fe l'l'Ov ie delio Stalo. 

11 primo b'onco flllO n PiCl8tt'atJecchia fu al>Cl'to 
a ll 'esercizio Ilel 1876 e compl'elHle nel ello 1)CI'Col'So 
iI pante di Pucc:netta di 20 melri di l uce, che at
tra versa. il lorren le Carrione e si aggillllge ad 1I1l 
" iadolto di 4 a l'c<'lte. Haggiu nla la słazionc di Mon-
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torio Emanuele) - Ufficio 'L'eleroll i inlequ'ovin
ciali (Corso Vilt. ,Em, 8) - OS I>e<la le Ci ,'ieo (Piazza 
Manzoni) - Politeama Verdi (Piazza Far'ini) -
Cred ito italiano: Ufficio di Carrara, (Piazza Albe
rica 4) - Banca Commercialc (Corso Vitl,Em, 2) 

- Ufficio Rcgistro e Bollo (Piazzell,a '1'ucca) -
AII)cI'gh i e r islOl'alori: Roma (Via noma "I) -
Posl(1 (Via Albericu 5) - Gal'ib(lldi (Via nepelti 1) 

(Comnlc,-cio Via Bossi 13), 

I dinlor ni di ecU'nt'l 'tt. 

Un' escursione alle ca.ve, - Ila maggiore a llr'al
tiva pcr il viagg iatore che s ia giunto a Cunanl è 
quella d' intraprender'c delle escllrsioni a qlla lcuna 
delle nu mf"I"Ose cave che assollimano <\(! ollre 400, 

Le montagne che si dil'UllIuno dal Sagl'O for
mano le qualtro l'aliate di J'O /'(ttIO, lI!iscgtin, Bc
diezano c COIOl/.lI(1/(' , ri cchissi me di prezios i g iaci
menti marmiferi . Domandamlo un 1>eI'llleSSO specinle 
si può giovarsi per la gita nelle montagne Cll.r!'U

l'esi della fer rOI'in della .. In MUl'lnifern " che pU I'

tendosi dulia Murilla sì congiu nge in 8 chilomell'i 
con (',,'lrrara e con alti'; 15 s i diramll per vari i ll'On
cb i dalla citlà alle cave, Il trutto Cul'l'ara-Avenza 
è a co mune oon le fe l'l'Ov ie dello Stato. 

Il primo Il'onco fino a PiCl8tt'avecchia fu al>el'to 
a ll 'esercizio nel 1876 e comprende nel elio 1)CI'Corso 
il ponte di Pucc:netta di 20 melri di luce, che at
traversa. il torrente Carrione e si aggiunge ad un 
viadolto di 4 al'c<1te, Haggiu nla la stazione di Mo1/,-
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tm'o880 c'inoltriamo paco dopo sopra \111 aNUlis
si mo ponte di fcno delia lu nghezza di metri 30, 

II viuggialore I'imane soddisfallo ad ammirarc le 
di "crse ga lleric sC<\\'alc nel masso culcal'c cd alll'e 
COtll l)oslc cli lalcl'izi e IH'eeedute da grandiosi muri 
di soslegno . 

Qucslo ll"Onco <Ii fe l'ro\1 ia offl'c ad ogni ist.anle 
dei CO]I)i d' occhio nUO\1j cd a1lracnti j no1c\10le ił 

panorama. delia ciltit cli QU'rnru a ll ' uscila delia 
gallcria <Ii Vezzctla.. 

AII'ingresso delIn prima cava si IrO\1U lin ma
gnifico ponte in marino staluario eon un solo arco 
cli 20 melri. Oi li si gode in 1ulla la sua eslcnsionc 
lo Spelt.lcolo s lIped>o delie 

.. tnolllngnc, terribili domi AbitRti dA Dio 
ove gli nnReorcti 
d' un tempo hntnemOrAbile 
!)(',r SOIR \'irtil di dolore 
conobbero i scgreti dei mondo 
eneIle roccie co' i c8.vi occhi les8ero 
come in IIbri dei profeti. 

n ma.rmo e la. sua. esca.vazione, - ! Umili delio 
s !Jazio stabilitj pcr questa pubblicazionc non ci eon
senlono <Ii indugial'ci, collle sarcb l)C 1l0sll"O deside
do, sull 'OI"igi ne e lo svilup!>o dell' industria mur
mifera; Ile daremo percio bre"j cen ni. 

La scol)Cl'l...'l dei mnrlno slalua l'io nelle AI !)i 
Apuane - eome rifel'iscono ił Hcpelti cd ił Lazzoni 
- rimonIa secondo Plinio iJ vecchio, IlU'1l0JlO 2.1) 
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lm'osso c'inoltriamo poco dopo sopra un (lr<litis
si mo ponte di reno della lunghezza di metri 30, 

Il viuggialorc l'imano soddisfatto ad ammirare le 
di verse gallerie sca vate nel masso calcare ed al\l'e 
COm l)osle di lalcl'izi e IlI'ecedute da grandiosi muri 
di soslegno. 

Questo tronco di fel'rovia offl'c ad ogni istan te 
dci col!)i d ' occhio nuovi ed attraenti j notevole il 
panorama. della ci ltit di QU'rnru a ll ' usci ta della 
galleria di Vezzetla.. 

All ' ing resso delltl prima cava si Irovu un ma
gn ifico ponte in marmo slaluario con un solo arco 
di 20 metri. Di li s i gode in tutta la sua estensione 
lo Spelt.lcolo slIped>o delle 

.. tnolllngnc, terribili domi AbitAti dA Dio 
ove gli nnReorcti 
d'un tempo hntnemOrAbile 
!)(',r 80lR virtÌl di dolore 
conobbero i segreti del mondo 
e nelle roccie co' i cavi occhi lessero 
come in libri dei profeti. 

n marmo e la sua escavazione, - ! limiti dello 
s !Jazio stabili ti pcr questa pubblicazione non ci con
sentono di indugial'ci, come sarebbe nostro deside
do, sull 'OI"i gine e lo svi lup!>o del)' industria mur
mi fera; Ile daremo perciò bre"j cen ni. 

La sco l>crl...'l del mOl'lno slatua l'io nelle AI !)i 
Apuane - come rifel'Ìscono il n epelti cd il Lazzoni 
- rimonta secondo Plinio il vecchio, IlU'llnno 2.1) 
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avanli Crislo ed emno adOI)Cmli nell' escavazione 
i viUici o sahinvi. 

II manno cli C UITUI'U c bicmco, colOl'ato c m.isło, 
QucHo bianco che e iI piil apprez'l.ulo e lI'ovnai in 
gralldissima <Iuantili\ - si di vide in tre categorie 
che 80no: il biru/CQ st(l luario di prima, sccondn c 
tcrza qualitu; ił biaJlca chicu'o di prima e seconda 
qualilil; e ił bilU/co ol'dfnU1' i o. Qucst' ultimo s i v{'nd e 
dalie !!1O allc 280 li,'c al metro cubo ; i blocch i di 
mur'lllo slaluurio valgono a Carra r'a 1~ lire ił mc
tl-o culJo. 

I Homa ni solcvuno estl'U lTC iI manno eon le la
glinte, specinlmcn le se tmlla vasi oi colonne. Se
gnat a c lmcciala nel monte In lun ghezza e gl'os
seZ7.a dei rusLo lo liberavano 1111' intorno. e lo 
scalw"llllo col 'cvure il mnrmo su pcl'lluo che lo 
circonua va: quindi ponevano i aunei tra iI hlocco 
e ił monte s lesso e Ilel'cuoLendo i cunei eon ruazze 
di ferro, lo s luccnva no. (Fi g, l'!). 

AttualrnenLe I'escuvaziolle \'iene fattao per mezzo 
'di mine o pel' mezzo d'elelll'icilil. sc",·endosi di mo 
elicoidal e che sLaccu ił Illasso senzn grnode pe rdila 
di materiale. 

A qlles lo pu nto ci s ia concessa linu hl"e"e di
gress ione. 

Ił 14 luglio dei 1007 ł)I 'CSSO I' nllissi mo pieca 
detl.o la F088(/ del poe/(t fu esplosa la pi lI fo l'
mi<lnbile mina che s iu s talu preparata nelle ca\'e 
<li C'l I'I'U ra, 

I luvol'i com inciali dodici anni I) l'ima dal signor 
Ol'este Corsi, e pel' qualche tempo sospesi, fmono 
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avanti Cristo ed erano adOI)Cmli nell' escavazione 
i viUici o schiavi. 

Il manna di Calora .'a è bicmeo, co lO/'afo c m.isto, 
Quello bianco che è il più Ilpprez'l.ulo e Il'ovasi in 
grandissima <Iuantili\ - si di vide in tre categorie 
che sono: il biru/CQ st(l luario di prima, seconda c 
terza q ua lità ; il biaJ!ca chictro di prima e seconda 
qualità; e il bi(mcQ ol'dfnU1' i o. Quest' ultimo s i vt' llde 
dalle !!10 alle 280 li,'c al metro cubo ; i blocch i di 
mal'llIO staluurio valgono li. Carra l'a 1~ lire il mc

tl-o culJO. 
I Homa ni solcvano estmlTe il marmo con le ta

gliate, specialmen te se tmlla vasi di colonne. Se
gnat a c lmcciala nel monte In lun ghezza e gl'os
seZ7.a del fuslo lo liberavano ali' intorno, e lo 
scalw"llllo col levare il marmo su perfluo che lo 
circonda va: quindi ponevano i cunei tra il hlocco 
e il monte s lesso e Ilel'cuoLendo i cunei con mazze 
di ferro, lo s taccnva no. (Fig, l'!). 

Attualmente l'escavazione viene fatta o per mezzo 
'di mine o per mezzo d'elettricità sc",·endosi di mo 
elicoidale che sLaccu il Illasso senza grnnde pe rdita 
di materiale. 

A questo pu nto ci s ia concessa una hl"e"e di
gress ione. 

Il 14 luglio del 1007 l)I'esso l'altissi mo picco 
detl.o la Fossa del poe/(t fu esplosa la pi ll fo r
midabile mina che sia s tata preparata nelle cave 
di C'l I'I'a ra, 

I lavori cominciali dodici anni I)l'ima dal signor 
Ol'este Corsi, e pel' qualche tempo sospesi, fmollo 
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proseguiti ins ieme al eomproprietario delia cava 
s ignor Giuseppe Garibaldi. 

In una ce lla sca vtlta nel monte si colloctll'ollO 
olłomil(J chili di pol vel'c Promethee <li triplice forza 
dcll ' o l'dinUI';lI. 

Pe l' detln mina furono s pcse olll'c 75,000 lire d i 
cui 24,000 SOIt..1 I1tO per la pol vere pirica, 

Al momento in elli per mezzo d i un filo , e lettriz
zato da grande distanza, la miml fu inccndiata, 
gli inten'enuti aspetlu va no un tremendo l'imbombo: 
i piil crcdevano di "edcl' la 1Il0ntngna s fascial'Si, 
avvallarsi: invcee vi fu un I'IIlllore, simile II quello 
che fa I' acqua di una grande cascat..'l, scroscinndo. 
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proseguiti insieme al comproprietario della cava 
signor Giuseppe Garibaldi. 

In una ce lla sca vata nel monte si collocarollo 
ollomil(J chili di pol vere Prométhée di triplice forza 
dcii ' ordilHll';lI. 

Pel' detta mina furono s pese olh'c 75,000 lire d i 
cui 24,000 SOIt..1 I1tO per la pol vere pirica, 

Al momento in cui per mezzo d i un filo , elettriz
zato da grande distanza, la mimi fu incendiata, 
gli inten'enuti aspettu va no un tremendo rimbombo: 
i piil credevano di vedcl' la montagna s fascial'Si, 
avvallarsi: invece vi fu un l'IIlllore, simile Il quello 
che fa l'acqua di una grande c11scat..'1, scrosciando. 
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II rumore cm pradotto dai delrili che precipila
vano pCt' mccogliersi in val'i i seni dei mOllle; 
di solto al pinnncolo s i Sl .. lCcO lI llO sprane. 

Si vide al lem lJO s lesso cOlll e u n g l"Un fu mo COl'· 

rerc cd nccu\'nl hll'$i su uno. pllI'le delJ a Illolllagnn 
e di videt'Si in !lubi : era l' illl lllcnsa 1>oIverc ]>t'odotla 
dai franlumi che in vad punti s i CJ'OllO s t.uC<lali 
dalia maSSR che I'ololo.\'o.no nelle vlIlIi. 

Alin resla inlervennero i Jl rerelli di Pisa e di 
~1assn, iI poeta Gabriele D' Annullzio - elli era 
sInto dalo ił compito di dar fuoco a llil miecia - gli 
scu llori Bi slolfl e Ol'igo la contessa Ottolenghi di 
ValJ epiana. l11 contessa De Nobili e ulOlIi giornalis li. 

Nelln vullc di ~L i seglia esislono ciLIe variela di 
marino \' ioleLlo e cli lIlarlllO Rrigio perla eon \'ena
lura net'astra e colol' di liIIn. Di (Iuesl ' ultilll/l qua~ 
l iLlL sono le gralHliose colonne de i Olllsei di Slo
colma e Berlino. 

L'eSI}()rlazione dei Ill/l rmi di Carram, cl eŁli in au
tico -ma,.,'I,j httl ellsi ha su bilo lino sv iluppo scmpre 
CI·esccnte. Mentrc la la pide l .·ovala nel 18 10 su i 
monU di ColOJl llata risu lla che nell' anno VI dcl
, 'era vol gare lavoravll ne i mon U di Luni solo una 
comJ>tlg nia di " ilIiei dcl f'i sco imperial e, oggi pitl 
di 400 cave sono nLLive e 535~ sono gli o l>Cl'ai im~ 
piegati ne ll' es t .·azione dei marIIIi ; per ogni parte 
dei mondo si fa largo lISO per coslru zioni e 1Il0-
IlumenU <I i q ueslo minerale inesaul'i bile. Solo Ile l 
lerr itorio Cllrrllrcse l' escavnzione II Um!!l e calco-
Inla dal Lazzoni n tonnelJnte 245,780 . 

• 
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Il rumore cm prodotto dai detriti che precipita
vano pCI' mccogliersi in val'i i seni del mOllle; 
di solto al pinnacolo s i Sl .. l CCÒ lI llO sprone. 

Si vide al lemlJO stesso come un gl"Un fu mo COI'· 
l'ere ed nccu\'nl hll'$i Sli una pllI'le dell a mOllla gnn 
e di videt'Si in nu bi : era l' im mensa 1>oIverc ]>t'odotla 
dai frantumi che in vari punti s i c rOllO s t.uccati 
dalla massa che l'ololo.\'o.no nelle "11111. 

Alla festa intervennero i prefetti di Pisa e di 
~1assn, il poeta Gabriele D' Annunzio - cui era 
stato dalo il compito di dar fuoco a lla miccia - gli 
scu llori Bi s lolfi e Ol'igo lo. contessa Ottolenghi di 
Vall epiana. l11 contessa De Nobili e molli giornalis ti. 

Nella valle di ~L i seglia esistono che varietà di 
marmo \' ioleLlo e di marmo Rrigio perla con \'ena
tura nel'usll'a e color di lilla. Di (llIest' ultima qua~ 
liLà sono le grandiose colonne dei musei di Sto
eolma e Berlino. 

L'eSI}()rLuzione dei ma rmi di Cartam, e1etli in au
tico -ma,.,'I,j httl ellsi ha su bito 1I1l0 sv iluppo sempre 
CI·escente. Mentre la la pide l .·ovala nel 1810 su i 
monti di Colon nata risu lla che nell ' anno V I del
, 'era vol gare lavoravll nei monti di Luni solo una 
comJ>tlg nia di " ilIiei del fi sco imperial e, oggi più 
di 400 cave sono nLLive e 535~ sono gli o l>Cl'ai im~ 
piegati nell ' es t .·azione dei marmi ; I>cr ogni parte 
del mondo si fa largo uso per costru zioni e mo
numenti d i q uesto minerale inesauri bile. Solo nel 
terr itorio C/lrrllreSe l' escavnzione /l 1l1ll!!l è calco-
Inla dal Lazzoni n tonnelJnte 245,780 . 

• 



- 129 --

Secondo lo slesso, Ie segbel'i e per it marmo am
montn llo a 70 eon 355 lelai e ~8 fru łl oni, impie
gnnclo cil'cIt 840 operui. 

[ laboralol'i pel' la lu \'omzione delmul'mo ascen
dono atluałmente a (j(i e gli opera i addelti ad 01-
Ire l OCO, (rig. 13). 

Ma.rina d.i Carrara.. - Pl'esso l' imboccatura de
at.l'a dcl lort'ente Ca n'ione, tl'onls i la gt'u ndiosa 
bo['gala delta lll al'ina di Canal'll, Q\'e e li n gramie 
~calo per la s pedizione dei ma l'mi. 

La fel'l'ovia m:lnni fel'a fa Ct'po a h'c 8'I'IIIHli ponU 
cli lcgno che si spingollO suI marc ]>er C;I'I;11 300 me
tri ~ Que\lo-d i mezzo e-do\'uto all'iniziati "n .. di -Ou-

•• 
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Secondo lo stesso, le segheri e per il marmo am
montn llo a 70 con 355 telai e ~8 frulloni, impie
ga ndo cil'ca 840 operai. 

[ laboralol'i per la lu \'omzione delmul'mo ascen
dono attualmente a (j(i e gli opera i addetti ad ol
tre l O((), (rig. 13). 

Ma.rina di Carrara.. - Presso l'imboccatura de
stra dci lort'ente Card one, tl'onlsi la gt'u ndiosa 
bo['gala della lllal'i na di Canal'll, Q\'e è un grande 
~calo per la spedizione dei ma l'mi. 

La ferl'ovia m:lnni fel'a fa Ct'po a h'c gl'lindi ponti 
di legno che s i spingono s lil mare l'leI' circa 300 me
tri~Que\lo-di mezzo è-dovuto all'iniziativa .. di -Ou-

•• 
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glielmo Wal ton che per iI IlI'imo pose mano (J851) 
al IlUOI'O sislema di caric."lmcnto. (Fig. 14). 

Qucsla s piaggia, in antico pochissimo popalaŁa, 
cornincib a ]lrendere lin ce lto s\' iluppo sotto Ercole 
Rinaldo III , duca di Modena che fece getta re 
le fondamcnla di un porto; i IUI'or; l'imasel"O in-

,t'lr. u. _ l!ARIIU '" Cuu ... 

completi anche sollo l\I assimiłiano, fralello di Prau
cesco IV di Modena, lanloche de\-esi al1'inizintiv3 
prh'uln moHn parte dell'ingrandimenlo deI porto 
di Marina. 

T~a bOl'gala pl'opriamente delta ll'ue tn sun 01';
gine nel 1838 allorcbe "~rancesco I V cedeva gralui
lamente i lerreni urenili presso In spiaggiad' A "eJlw. 
Nel 1857 l' ultimo dei duchi eslensi Francesco Y 
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glielmo Walton che per il (>l'imo pose mano (J851) 
al nUOI'O sistema di caric."lmcnto. (Fig. 14). 

Questa s piaggia, in antico pochissimo popolata, 
cominciò a ]lrendere un ce lto s\' iluppo sotto Ercole 
Rinaldo III , duca di Modena che fece getta re 
le fondamenta di un porto; i IUI'ori l'imasel"O in-

,t'II' U. _ l!ARIIU '" Cuu ... 

completi anche sollo l\I assimiliano, fratello di Frau
cesco IV di Modena, lanlochè dc'-csi all'iniziativa 
prh'uln molla parte dell'ingra ndimento del porto 
di Marina. 

T~a bOl'gala propriamente detta tl'ne In sua ori
gine nel 1838 allorcbè "~rancesco I V cedeva gratui
tamente i terreni arenili presso In spiaggia d ' A venw. 
Nel 1857 l'ultimo dei duchi estensi Francesco Y 
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faCCVll gettare le fondamcnła di una chiesa che 
avrebbe do\'ulo sc .. vire nlla IlUO"" cilladeJJa ma· 
rittirna, ma la d\'o luzione dc118ó9 spodesto ił dllcu 
e lutto rimase SOSlleso. Finalmenle pCI' la IllUnifi
cenza dei CaJ'I'a l'esi il tcmpio fu cOlldolto a lermi ne 
nel 1880 solto la direzione di Paolo Ocmignnni di 
Viareggio. 

Nella cldcsa di Marina, di sti le corinto, fu 00110-
cata la ca nlol'ia in manilo c h-e areale che esi
stenl nella navnla principale dei DuoUlo <li Ou'· 
ra ra - open\ barocca e pesante dcl scc. X VI ł I -
allorche dal Commissarialo dl anticbilil e beBe 
arti di l<'il'cllze fumIlo faUi i la vori di l'iprislina
menlo nella calledndc carru l'cse. 

II c1illla di marina e dolee come quello di tutlc 
le slnzioni delia l'i riera. 

LU/n:t. 

!)e tu rilr""rdi l,,,,,, &d Urbi."gllll 
Come _on Ile, e como .e ne vanno 
01 retro a<l e .... Chi".i e Sin1galll .. , 

Ud, . eome J~ aehi .. lttI ai di"f~nno 
Non \; par" nnova eo"" nil fo.tłO, 
('olKli .. eho le eittadi lumine hanno, 

O""TIO, Pa •. o. 16, v. 18. 

A quatll'o chilomelri dn lla s lnzione ferroviaria 
d' A\lenza lroviamo (lUella di Luni , punto di di
seesu per eh i des idem di visilare gli unlichi uvunzi 
delia famosa ciW. che fu una delie Lucumunie 
elru8che ed iI cui nome e legato ulle grandi im
prese delia prima epocn romana. 
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faceva gettare le fondamenta di una chiesa che 
avrebbe do\'ulo servire nlla nuova cilladeJJa ma· 
rittirna, ma la d\'o luzione dc11859 spodestò il ducn 
e tutto rimase SOSlleso. Finalmente l'CI' la IllUnifi
cenza dei Cal'l'a l'csi il tempio fu condotto a termi ne 
nel 1880 solto la direzione di Paolo Ocmignnni di 
Viareggio. 

Nella cldesa di Marina, di sti le corinto, fu collo
cata la cantoria in marmo c h'e arcale che esi
stenl nella navnla principale del Duomo <li OU'· 
ra ra - orenl barocca e pesante dci sec. X VII I -
allorchè dal Commissariato di unticbilil e bell e 
arti di l"il'cnze fUI"O]lo fatti i la vori di ripristina
mento nella calledndc carru l'cse. 

Il clima di marina è dolce come quello di tutte 
le slnzioni della d l'iera. 

LU/n:t. 

!)e tu rilr""rdi l,,,,,, ed Urbi."gllll 
Come _on he, e como .e ne vanno 
O. retro .. <I e .... Chi".i e Sin'galll .. , 

Udi r ""me J~ aelli"tttl ai di"f~nno 
Non \; parrà nnov .. """" nll fortfl, 
('OlIO'" eho le eittad, lumine hanno, 

O""TIO, l'a •. o. 16, v. 18. 

A quattl'o chilometri dn lla s lnzione ferroviaria 
d'A\lenza troviamo (IUella di Luni , punto di di
sceStl per ch i desidem di visilare gli antichi avanzi 
della famosa città che fu una delle Lucumunie 
etrusche ed il cui nome è legato alle grandi im
prese della prima epocn romana. 
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II Pelm rca fa menzione di Luni - presso il ell i lido 
passo nel l343 - Ilella !eltem al cardinale Giol'allni 
Colonna, eon le parole D'/lIwf/Io oli"" (all/ostw/. 

La sit UlI ZiOlle geograłiea delia disll'ulln ciUiI, COl'· 

rispondc. secondo ił Hepelli, al gmdo (ł.7o, 41' 3" 
di longiludinc cd al W, 4', '!!" di laliludinc; POtO 
pili di lin chilomelro e mczw di ti lanle dal mare . 

Poch i sono gli al'anzi scal'i1Ii, e do impcdisce di 
l)Qler'eslabilil'e eon s iClIrez"-1.l l"ubicazionedeJla dlUt, 
SCalllbiata dali' a rcheologo Vincioli coW A\'cnza c 
<lal l3<tssi rilelluta nel luogo ol'e sOI'ge Sar"L.alla. 

Nolcl'olc In\ le rOl'ine l'os-':lalul'lI di un llnnl.ea· 
lI'o coslruito a piccoli quadmlli in pietra {lei I"icino 
monie eon'o. 

Lo Zolf,mełli e ił Santini. nelt'o l~ra allrol'eac· 
cennala , riferiscono, in hase ad I.Ilculle iscr(ziollL 
che in LUlli si presto il cu llo 1.1 vU I'ie di vinitn non 
escluso il ~1iI.r-iIlCO, e che I"i I"UI'OIIO eT'elli tempU 
agli imperlllol"i cd alte imperalJ"ic i, "ultimo dci 
(juali fu dediculo a PIa nlilIa, rnoglic di CUI"aCUllil, 
Le nobili famiglie I)odc:-;lu , Be llle<li , Picedi, Bolo· 
gna, Amali cd a lb'e di &\n~ana COlIser l'UrlO l"icehi 
lI vanzi eslnttti da lie ['ovinc lUlIclI s i. 

Cenni storici, - Poche eillil hanno dato eumpo. 
come LUlli, II fal'oleggiar'e sll llu 101"0 ol"igine. 

Fa,.; io elegii Uberti , GiOl'anni ViIlani. frate An· 
nio da Viterbo e lo stesso Pelr-at"ca rifel'iscouo IHr 
lizie al'l'entllrose da rende t-e I.uni. eonu' 058CI"\'H 
il Hepelli , lin ' altm I'omanzesca Troia. 

Sol'l'olando sopra lanle citaziuni incet"le fal-erno 
menzione che ił poeta Ennio, uno dei eentUl'iou i 
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Il Petmrca fa menzione di Luni - presso il cui lido 
passò nel 1343 - nella Jeltem al cardinale Giol'anni 
Colonna, con le parole D'/l/wfIIo oli ll/. (ali/OSCIlli. 

La s itua zione geogratica della di s trulll! ci Uit, COI"· 
risponde. secondo il Hepelli , a l gmdo (n °, 41' 3" 
di long itudine cd al W, 4', '!!" di lati tudinc; pOtO 
più di un chilometro e mezzo di ti tanle dal mare . 

Pochi sono gl i al'anzi scal'lIli, e ciò impedisce di 
l)Qler'eslabilil'e con s iClIrez"-1.I I'ubicazionedeJla dilli , 
SCa mbiata dall ' a rcheologo Vincioli cotl" A\"cnzl.l c 
<Ial Bl.I ssi rilenu ta nel luogo ove sOI'ge Sa l"L.a lla . 

Notevole Inl le rovine l'os,':lalul'a di un Ilnnl.ea· 
lI'o costruito a piccoli quadmlli in pi etra {l ei vicino 
monle Corl'O . 

Lo Zolf,mclli e il Santini, nelt"o l~ra alll·ol'eae· 
cen na la , ri fe ri scono, in hase ad I.Ilculle iscr(zionL 
che in Luni si prestò il cu llo 1.1 l'u l'ie di vi nità non 
escluso il ~lìI.dIlCO, e ehe vi fUl'Qno eretli templi 
l.Igli impel"lIlol'Ì ed a tte imperatrici, "ultimo dci 
q uali l'ti dedicalo il Pla nlil ll.l, moglie d i Ca l"aculll.l. 
Le nobili famiglie I)odcslò, Bemc<li, Picedi, Bo lo· 
gn a , Amali eli a ltre d i &\n~ana conserl'u no l'Ìcehi 
a vanzi estnitti da lle t'ovine lunensi. 

Cenni storici . - Poche eilt;ì hanno dato campo. 
come LUlli, Il fal'oleggÌiu'e su lla 101"0 ol"igi ne. 

Fa,.; io degli Uberti, Gi ovanni Villani. frate An· 
nio da Viterbo e lo stesso Pelt"at'ca riferi scono IHr 

tizie avventurose da rendet-e I.uni. CO\lle OS8el"\'1.\ 
il Hepelti , IIn ' a ltra l'omallzesca Troia . 

Son'olando sopra lante citaziuni incet"le fa l-emo 
menzione che il poeta Ennio, uno dei centUl'ioui 
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delie legion i mmane, rccandosi a Lun; nell'anno 537 
di Homa, al coma ndo dei Console Tilo Manl io Tor'
qUllto - che do\'cI'<1 sttl [)ar'c [:leI' la Saniegna pel' 
la scconda gUCI'm [Illllica - I' imase tanio SOl'preso 
delia m<lgnilicem·.a di Luni e dcl suo [)Ort.o da in
"i lare i suoi conciltadini a I'ccan'isi: 

Lunni 1l0rtUIll e8~ operne cognosccre, dl'es. 

Lucano tlcll n fo~(U'salill parlando d i Lun; <li ce Ira 
I'alt ro che Je s uc Illu.t"a erano dcserte e cib induce 
11 crooere che la citlil 3Ve5SC l"isenlito rorlemcnle j 

danni <lelle gllCI'I'C ch'i l i che funestarono Roma. 
Gio\'. BallisIa Spot.orno in una SlIa s loria lelle

roriu delia Lig ul'ia. pubblicalu ai pl'imi dei se
colo X IX ncga [ 'es islclll,ll dei fnmaso Tugele, mae
sll'o <lell'ade - 5e cosi puo chinmulosi - d i indo
\' i!lurc i l fulUl'o secondo <[uania OUt'I'a Ciccrone neJ 
libro II De JJivi1wtiQll e, 

t/ ubale Emanuele Gerin i nelle Memol"ie StQJ'icllc 
delllt Lmu'{Ji(lJl(l (1) pUl' r igcllando <luanto di ri(li· 
colo e <li funluslieo fu seritto sopm lale pel'soJlag· 
gio non 0&'\ impugnare quello che da maili seril· 
lod anlich i fu lI'u lllHndato su 'ragele eorne re di 
Etnu'ia, eome Hrtls picc e come Iilosofo insigne, se
condo In sciellza dei I 'el)oca. Esso al1l111clte che <Iue· 
sLo l'C s ia esisLilo prima d' Omcl'o, secondo quanto 
scri\'e il Passel' i !lella sun di sscl'tazione De A-1'lI 
scplllcl'lIfi C. <: cd i ł God a l \,olul1Io III deI Mu· 
seo Elrusco. 
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delle legioni l'omane, recandosi ti Luni nell'anno 537 
di Homa, al coma ndo del Console 'l'ilo Mllnl io Tor'
qUllto - che dovel'H sttl [)ar'c [:leI' la Sardegna per 
la seconda guel'm punica - l'imase tanlo sorpreso 
della m<lgnilicem·.a di Luni e dci suo [)Ort.o da in
vi lare i suoi concittadini a l'ccan'isi: 

Lunni 1l0rtUUl e8~ operne cognosccre, d,'cs. 

Lucano nell a fo~(U'salill parlando d i Luni di ce Ira 
l'alt ro che le sue mu.t"a erano deser te e ciò induce 
11 credere che la cillà avesse l"isenlito forlemente j 

danni (Ielle gliel'l'c ch'i l i che funestarono Roma. 
Gio\'. Ballis la Spot.orno in una sua s toria lette

l'oria della Liguria. pubblicato ai p,'imi del sc
colo XIX nega ['es istenza del famoso Tugele, mae
sll'o dell'ade - se cosi può chinmu losi - d i indo
\' inare i l fulmo secondo <luanlo flUITa Ciccrone nel 
libro Il De Divi1wtioll e, 

t/abate Emanuele Gerin i nelle Memol"ie Storici/c 
delllt LtuU'{Jì(lJl(l (1) pU1' r igcllando <Iuanto di ri(li· 
colo e di funtastico fu scritto sopm lale pel'soJlag· 
gio non 0&'\ impugnare quello che da molli scril· 
tOl"Ì antich i fu lI'ulllandato su 'ragele come l'e di 
Etnu'in, come arus pice e come filosofo insigne, se
condo In scienza del 1 'ef)oca, Esso ammctte che <Iue· 
sto l'C sia esisLilo prima d' Omcl'o, secondo quanto 
scrive il Passer i nella sua di sscl'tazione De A-1'lI 
scplllcl'lIfi C, <: cd i l Gol'i al volume I I I del Mu· 
aeo Etrusco, 
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Anch~ ił Gia mbullfil'j Ile l dia logo di Oello afTennCl 
che 'L'agete sllccesse ad A ru no nel renOle <fi '1'0-
sen Ilu. 

Ovidio li proposito dell 'Aruspicio ritro\'ulo dke 
neJle MełulIIQr{Qsi IiIJl"o ultimo: 

Indigcnne di:<ero Tngcn, qui primus li etrusCROl 
Edocuit gontem cnSII8 aperire ruturos. 

RuITaello Soprani ullribuisce pure fi Luni l'indo
vina lore 'I'agelc. Stnndo poi ul l'opinione cli Lucnno 
ne lla h~((I'8a[jlia, Luni, repulatissima per l'AI'uspi
cio sopra le nl tr'c ciUil d'Elru l'i a , fu la sode prin
cipale degli indovini condannati dai Crisli ul1i . 

A parte la pr"erogaliva divinaloria attribuilagli, 
'I'agele fu uno scrittore reputnto - secondo quanto 
ci con fer'muno il Colullle lla (1) e Alll iano Marcel
Iino (2) - <Ii opero su ll ' arie elegii unlspici, sull e 
ani mc dei morli e aulla di\' inita, 

Du rante ił periodo delie discor'die - riferiscono 
i ł Santini e lo Zolfanelli - sarebbero avvenuti in 
Luni degli a\'vellimenti che sccondo la lradizione 
fa\'olos..'t furano rilenuti per prQ(ligi ina uditi : cosi 
vi fu la nascila di lin ermafrodito che sccolldo la 
religione dcl luogo \'eone toslo geUato in mal'c; lo 
sprofondamenlo cli lin tcn'eno pcl' lo spazio cl i (luat
tra i ugeri o\'e sorsc li n lago che si cl'efle fosse uel 
lerrilodo di VeZi',<'IIlO, quel luogo fu chiamal.o At'(I 

p,'o{ll1Idata .. II Sena to roma no si oecu po di (luesLi 

(1) lib. XVII 8 xx De Agr icoltn.l\. 
(2) \ib. XVlI e XX, 
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Anch~ il Gia mbullfil'j nel dia logo di Ocllo afTenlla 
che 'L'agete successe ad A l'uno nel reame <n '1'0-
seu llu. 

Ovidio ti proposito dell 'Aruspicio ritro\'ulo dice 
neJle Metamor fQsi IiIJl"o ultimo: 

I ndigcnne di:<ero Tngcn, qui primus li etrusCflOI 
Edocuit gentem cnSII8 aperire ruturos. 

Raffaello Soprani uttribuisce pure a Luni l'indo
\' ina lore '('ngolo. Stnndo poi a ll 'opinione di Lucano 
nella h~((I'8a[jlia, Luni, repulatissima per l'A.'uapi
cio sopra le nltre città d'Elru l'i a , fu la sede prin
cipale degli indovini condannati dai Cristi ani . 

A parle la pl"erogaliva divinatoria attribuitagli, 
'l'ngele fu uno scrittore reputnto - secondo quanto 
ci con fel'muno il Columella (1) e Alll iano Marcel
lino (2) - di opere su ll ' arie degli ur'uspici, sull e 
ani me dei morti e sulla di\' inità, 

Du rante il periodo delle discor'die - riferiscono 
i l Santini e lo Zolfanelli - sarebbero avvenuti in 
Luni degli avvenimenti che secondo la tradizione 
fa\'olos..'t furono ritenuti per prQ(ligi inauditi : cosi 
vi fu la nascita di un ermafrodito che secondo la 
religione del luogo \'enne tosto gellato in mal'c; lo 
sprofondamenlo di un tcn'eno pcl' lo spazio d i (Iuat
tro i ugeri o\'e sorse li n lago che si cl'efle fosse nel 
territodo di VeZi',<'IIlO, quel luogo fu chiamato At'(I 

p,'o{ll1Idata .. Il Sena to roma no si occu pò di (Iuesti 

(1) lib. XVII 8 XX De Agr icoltn.l\. 
(2) Iib. XVlI e XX, 
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u\'venimenli e pensb di cbiamnre un aruspice cbe 
li spi<,.gasse. 

La scella cudde SOpl'!l Arunte lunense che nbi
lo. \' o. sulic nlte spelonche de ll'Anido e di alll'e mOI]
lagne CIlrI'ul'esi. I~gli pmUoo Illolte cerimonic dsl
l' aruspicina etl' lIscu, deseritle da LlIcnno nel libro 
citnlo. 

Da qu eslo falto ił nOIllC e I'opera di Arunle 
flll'ono lramnndale anche dugli scritlori dei Me
dio Evo. 

Dan te a l canto XX dell' fnferno, descri\'endo Ja 
quurla balgia O\'C indovini e maHonii, col \'olta 
dolorosamenle lra\·olto in su le reni , cumlllinano 
a ritl'oso, cosi padu dei famoso pe rsonaggio: 

Aron~1l e quci ch' al \'entrc gli s'auerga, 
Che liC monti di Luni, dove roncll 
Lo cnrraresc che di Bo~to alberga. 

Ebbo tra' bianchi IUIlTmi In spcloncll. 
Per Buą dimora; oude a guardar 1e swllc 
E 'I mar Ilon gli era In \'cduta trOIlCĄ. 

Alle nolizie slol'icbe slate in principio di questo 
cupitolo aggillngiamo che Luni - come atlesta ił 

rogito dei 108(i nolato da Lallcillolto nella sloda 
Olivelana sulla riedillcazione tli Sa n Venerio - fu 
distruUa al principio dei secolo XI dai Saracen i. 
Abballdonllta poco pilt lardi pcr I'aria calU"a pro
dolła dalie IllOIte inondazioni dei fi um i c dal rili
rarsi dei marc, tuHu la !}()I>olazione s i disperse e 
si ritiro nclle vicine ciUiI e specin lmente a 8..'l.rzana. 

Uomini illustri. - La sloriu IUllcnse I'cgistra mo!
tissimi personuggi cclebri. 
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u\'venimenli e pensò di cbiamare un aruspice cbe 
li spi<,.gasse. 

La scelta cudde sopra Arllnte lunense che abi
lava sulle alte spelonche dell'Anido e di alll'e mOI]
tagne Clm'ul'esi. I~gli pmtìcò molte cerimonie dsl
l' aruspicina etrusca, descritle da Lucano nel libro 
citnlo. 

Da qu esto falto il nome e l'opera di Arunle 
fUl'ono lramandate anche dagli scrittori del Me
dio Evo. 

Dan te a l canto XX dell' Inferno, descri\'endo lo. 
quurla bolgia O\'C indovini e Illaliardi, col \'olto 
dolorosamente tra\·olto in su le reni , camminano 
a ritroso, così parla del famoso pe rsonaggio: 

Aron~1l è quei ch' al \'entre gli s'auerga, 
Che ne monti di Luni, dove ronca 
Lo cnrrnresc che di Bo~to alberga. 

Ebbe tra' bianchi IUI\Tmi In spelonCA 
Per SU" dimora; ollde Il guardar le stelle 
E 'I mar non gli era In \'cduta troneR. 

Alle nolizie slol'icbe s late in principio di questo 
capitolo aggiungiamo che Luni - come allesta il 
l'agito del 108(i notato da Lallcillolto nella sloda 
Olivelana sulla riedillcazione di Sa n Vcnerio - flI 
distrutta al principio del secolo XI dai Saracen i. 
Abbandonata poco pilt lardi pcr l'aria cattiva pro
dotta dalle molte inondazioni dei fi um i e dal riti
rarsi del marc, tu Ila la !}()I>olazione s i disperse e 
si ritirò nelle vicine cittil e specin lmenlc a 8..'l.rzana. 

Uomini illustri. - La storia 11Illcnse l'cgistra mol
tissimi personaggi celebri. 
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Notiamo A1dQ Per8io FllIcea nuto ,'anno 34 di 
Cristo a 'I'el'guglia pressoLuni , da Fuh' ia t . iSCllia 

e (la Persio ~~ Iacco. Fece gli sludf a Ho ma solto 
Palemone e $OlŁo il flIosofo sloico Anneio Comulo. 

Luni ha dalo I)ure i Ilatali n molte notnbilitil 
delia gcmrchia ecclesiaslica. 'rrn <luesU eiteremo il 
vesco\'o San Basilio, - in cui onol'C ,'cnnc dedi
cala la pieve di SarJ:ana che poi divenne Ct1-lle
dmIe col titolo di S. M1u'in - it pontelice Euli
ch iano, i "c8co\'i Blin Venam:io. San Cecem'do e 
I"eremila San Vencrio. 

Casteln'Uovo dt Ma(Jra. 

Cnstelnuovo di Magra El una graziosa borgala 
posta sopm un eontJ'ilITol'le npun.no doml('. godesi 
llIUl slupenda vedula delia marina. 

II nomc di <Iuesto ca81cllo - che conscrvn a n
cara le primitive linee at-chileltonichc - e legato 
all'ambnscie.,jn clanlesca in IJun igiana. 

Qui\' i infatli iI 60tlobre 1300 - lo st.esso gior'llo 
in cui a Sal~/.nnn n\'e\'a l'icevuto la procura - fu 
nell' ant lerza concłuso ił pnlto che dovevn segllure 
llllU nuovu cm di pace a lle lerre delia LUlligiann, 
II pallo chbe per suggello iI bado lm ił \'e5CO"0 
conte fli Luni e Dan te, alla pl'CSCm:a di (rale Oll
glielmo Mlllnspilln, de11'AI"cidiacoIlO Barlolo dn Pa
nigale, Perciva ll e da Cam illa , (ratelło dcl \'C8eO VO, 
Tomasino, figlio dcl notaro PaI"enle di Slupio, c 
Franceschi no Pel/nenne, legista sar'.lanese, 
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Notiamo A1dQ Persio Fiacco nnto ,'anno 34 di 
Cristo a 'l'el'guglia presso Luni , da Fuh' ia t . iSCllia 

e (la Persio ~~ Iacco. Fece gli studi Il Ho ma solto 
Palemone e sollo il filosofo stoico Anneio Cor'oulo. 

Luni ha dalo I)ure i Ilatali n molte notnbilità 
della gcmrchia ecclesiastica. 'l'l'a <Iuesti citeremo il 
vesco\'o San Basilio, - in cui onol'C ,'enne dedi
cala la pieve di SarJ:ana che poi divenne Ct1-lle
dI'aIe col titolo di S. M1u'in - il pontefice Euli
ch iano, i "esco\'i 8nn Venam:io. San CeccaJ'do e 
l'eremita San Venerio. 

Castelnuovo di Ma(Jra. 

Castelnuovo di Magra è una graziosa borgata 
posta sopm un eontl'ilITol'le apuano doml('. godesi 
una stupenda veduta della marina. 

I! nome di <)ucsto castello - che conserva an
cora le primitive linee at-chileUonichc - è legato 
all'ambascie.,jn danlesca in IJun igiana. 

Qui\' i infatli il 6 Ottobre 1300 - lo st.esso gior'llo 
in cui a Sal~/.nnn n\'eva ricevuto la procura - fu 
nell' ont terza concluso il pnlto che dovevn segnare 
lilla nuova ém di pace a lle terre delÌa LUlligiann, 
Il pallo ebbe per suggello il bacio lm il \'e5CO"0 
conte di Luni e Dan te, alla JlI'CSCm:a di frale Ou
glielmo Mlllnspinn, de11'Atcidincono Barlolo dn Pa
nigale, Perciva ll e da Com illa , fratello del \'esco vo, 
Tomasino, figlio del notaro Patente di Stupio, e 
Franceschi no Pel/ncnne, legista sar'.lanese, 
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1\ 6 Oltobre t!JOO, sollo gli uuspici dei sindaco 
CU\'. FCITU I"i , Ctlsle l nuovo di ~ l agl'a ccleb.·o eO/1 

Sar-/-ulla le fesle dunlesche e quh'i, condotli dalI ' il· 
l ustl'e lunigiauese Giovunni 8fol'"I:(\ presidcnle dei 
Comitulo , cOIl\'cnnero llumcl'osi allla tol'i <li Da nie e 
delie localilil s loriche d' Ilalia . 

Nella commcUlorazionc tenuta li Sarzana da Is i
doro Dei Lungo - fra le altre Ilov i lil. [ .. uUo d i stu
diose ri ccl'che - fu sfulała la leggenda cbe la cusa 
dei Vescovo di Luni in Caslclnuovo <Ii Magra, fosse 
quella alla fine dei paese, dai pili indicaln come 
lale. Fu in"tlCC confermalo che la "csidCllza cm 
quella al diSOI)n! deI I)aese che im pl'opl'iamenle 
si cbiama i ł cC/słello e che egH cbia mo Pal(UJzQ 
11ll,,· 'iło. 

II reslnu l'o di questoedificio fallocoslrui l'c nel l ~74-

da Enrico da F'ucecchio, ci ofh'e ancora li na parle 
impol'lantissima non 50[0 <li un hel monumenlo, 
ma quello che pilI impoda - di un monumento 
sicul'amcntc (Iantesco, 

'E pensa l'e che pl'ima che fosse dichiaralo mOllu· 
men to nuzionalc a lclllli ignoranti profanatori uve· 
\'uno demolito impullemente IIIUl huona pat'lc dei 
mUl'i di cinla e due torrieelle, allo seopo di es trarv i 
dei fII rH'etli di pietnl pel' uso di coslruzione. 

L 'a rchitetlo D' And l'nde, ispettol'c dei monumenli 
dei Piemontc e delia L igul'ia inizio I'opem di re-
stUUI"O dei pU/MZO 1, 1~l'ritQ eon fclice inluito (ral'te 
c con vivo inlercssamclllo, merce il s ussidio dei 
Miniatero delIa PlI bbl ića Isll·uzione e delIa Prov in· 
cia. II medŁo dell ' iniziativa spettu nI MUll icipio e 
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1\ 6 Ottobre t!JOO, sotto gli auspici del sindaco 
CU\'. FCITUri , Ctlsle l nuovo di ~ l agl'a ccleb."ò CO/1 

Sar-/-ulla le fesle dantesche e quh'i, condotti dall' il· 
lustre lunigiauese Giovunni Sforta presidente del 
Comitulo, convennero numerosi ama tori di Da nte e 
delle località s toriche d' Ilalia . 

Nella commemorazione tenuta li Sarzana da Isi
doro Del Lungo - fra le altre novità frutto di stu
diose ri ccl'che - fu sfalala la leggenda cbe la casa 
del Vescovo di Luni in Castelnuovo di Magra, fosse 
quella alla fine del paese, dai pill indicata come 
tale. Fu in"tlCC confermalo che la "csidCllza cm 
quella al diSOI)n! del I)aese cbe im pl'opl'iamenle 
si cbia ma il cC/stello e che egli chia mò Pal(l3zQ 
[m'I"ilo. 

Il reslnu l'O di questo edi ficio fallo costru i,'c nel 1 ~74-
da Enrico da Fucecchio, ci ofh'e ancora lIna parle 
importantissima non solo di un bel monumento, 
ma quello che pill impoda - di un monumento 
sicu ramente (Iantesco, 

'E pe nsa l'e che pl'ima che fosse dichiaralo mon u· 
mento nazionale alcuni ignoranti pl'Ofllnalori uve· 
vuno demolito impunemente una buona pat'lc dei 
Ilnll'i di ci nta e due torricelle, allo scopo di estrarv i 
dei fII rH'etli di pielm per uso di costruzione. 

L'architetto D' And l'ude, ispcttol'e dci monumenti 
de l Piemonte e della Ligul'iu iniziò l'opcl'U di l'e-
staul"O del pU/MZO 1, 1~l'ritQ con felice inluito (rade 
e con vivo interessamento, lIlercè il s ussidio del 
Ministero dell a Plibbliéa Isll·uzione e del la Provin· 
ciao II medto dell'i niziativa spetta al Mun icipio e 
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sJlecialrnenLe nI sindllCO Oujm'din , Sl'enturatllmente 
mancalo ai vh' i prima che l'oj>era fosse condolla 
li compimento, 

II l:Jal uzzo consisLe aneora in on ,"aslo quadl'Ulo 
di llIurllglioni. Le flneslre ehe s'llll!'iI'IUlO In aleunl 
punti di essi indicnno che adcl'enli n questn cinta 
v'emno abilazioni oggi scom pal'se, Denlro il qua· 
dn\to ad un an golo iJ lUla gl'ossa lone rolanda i 
elli avunzi - oggi rimessi in QI'dine - indi cll\'ano 
linii. coslruzione o forse ricoslruzione, di un secol0 
e pili llOstel'iol'e u Dante, Ad lin altl'o angolo e ił 
IIltlslio, consistenle in li na ullissima ed imponente 
lone quadmla, I-:ssu esislevll certo al\' epocn di 
Dante ed il reswuro faUo in aegu il.o 1.1 sludi nc
cUI'alissimi ce Ja pl'eSenł.<l oggi qunle Danie la vide, 

1~'archileUo D' Andrade ha I'ohlto anche l'endel' 
Ilrnlicllbile la lone, eon unn comoda scala inlel'llll 
e con un lel'razZQ in nllo, cosicche e possibile go
del'C di lassu lin superl>o Il,1Il0l'ama, 

Tulli i l'ifacimenti sono s Iali condolli sull'esame 
positivo di 1t'lIccie delia cos truzione anlicu, Vunicn 
cosu nrbitrarill - pel'cbe non cc n'era piu orwa Ile 
polcva dedursi da nessun Illll'o segno - e s tala la 
medalura che egli ha \'olulo piana, ossiaallil guelfa, 
Il IYAndl'adenon C1'ede che lu forllltl dei mel'li piani 
e di quelli a coda di rondine chiamuli risjlelliva
men Le guel fi o gh i bell i ni corrislJoodePoSel'o vcm· 
mcnte ulle opinioni politiche dei pl'oprielari di s in· 
goli ediOci o delie citli\ ; crede invooe che vi rossero 
regioni eon Ill('rli delti ghibellini, in cui prevaleva 
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sJlecialmente nl sindaco Dujat'din , sventuratamente 
mancato ai vh' i prima che l'opera fosse condotta 
li compimento, 

Il l:Jal azzo consiste ancora in un vasto quadl'Uto 
di llIuraglioni. Le finestre che S'1l11!'i1' IUlO in alcuni 
punti di essi indicnno che adcl'enli n questn cinta 
v'erano abilazioni oggi scom parse, Dentro il qua· 
dn\to ad un an golo è una gl'ossa torre rotonda i 
cui avanzi - oggi rimessi in Gl'dine - indi ca\'ano 
lInil. costruzione o forse ricostruzione, di un secolo 
e più llOstel'iore a Dante, Ad un altl'o angolo è il 
nlastio, consistente in u na ullissima ed imponente 
lOl'l'e quadrata, I-:ssa esislevil certo al\' epoca di 
Dante ed il restauro fallo in !;eguito 1.1 studi nc
cmatissimi ce la pl'eSent<l oggi quale Dante la vide, 

I~'archilello D' Andrade ha l'olulo anche rendel' 
Ilrnlicllbile la tone, con unn comoda scala inlel'llll 
e con un te.-razZQ in allo, cosicchè e possibile go
del'e di lassù un superbo 1),1I10I'1)1l1a, 

Tutti i rifacimenti sono s tali condotti sull'esame 
positivo di 1t'lIccie della cos truzione nnlicu, I~' lInicn 

cosa nrbitrarill - percbè non cc n'era più orwa nè 
potcva dedursi da nessun Illll'o segno - è s tala la 
medatura che egli ha voluto piana, ossiaallil guelfa, 
Il IYAndradenon CI'ede che III formn dei medi piani 
e di quelli a coda di rondine chiamali rispelliva
menle guelfi o ghi bellini corrislJoodePoSel'o l'em· 
mente alle opinioni politiche dci proprietari di sin· 
goli edifici o delle città ; crede invece che vi fossero 
regioni con Ill('rli detti ghibellini, in cui prevaleva 
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ił guelllsUlo, e regiolli li merli gnclli ovc accadevn 
!'oPl)()Slo. Oli e p UI'SO pero che esscnJo H veseo
"udo di Luni vicino alla '('oscana vi do vesscro pre
vulere i merli piani, e piu per influenza lu'tislica 
che per influenza poHlica, ma ad ogni modo la 
me.-latul"il e la sola pm'le discuti bile dell'imporlan
lissimo reslaul'o. 

Nella cinta ~tel'na dei cnstello fu mltratu lin CI)i
graCe comm emoraliva. 

Caslelnuovo di Magra delte i nalali ullo scullol'c 
Pietro f reccia, autore delia statua Il Crislofol'o Co
lombo Ilel g l'llppo mOllumcnlule crctto li OCllova 
pl'CSSO la slazione di POl'la Pri ncipe. 

Nella cuwclla genli1izia delia fllmig lia Pucci, 
ammirasi la cariM, 0l>era deI proprielario, "ulenie 
pi ttore. 

La popolnzione dei comune che nel censi mClllo 
dei 1871 conta.vu 2852 abil.'l nti , · raggi ungeva in 
quello dcl HlOO ił numero d i 3t:I3O. 

&tr~ana. 

Sar'U\na post.'l - al grado 44° 7' di Intitudine A 

27° 37'~" di longiludill e - e l' u ł tima s lazione che 
g' incontrn sulln linea PiSll-Oenova, pr ima <li aUra
\'crsare la Magm , che segna ił COJlliJlc· tra la '1'0-
seana c In Li guria . 

La Citlil (nb. 1'ł 1 4. 1 ) e nssisa in mci'.1.O ad una pin
nura fe lt ile e ridenle, a lla base dcl monte Amlelo 
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il guelllsmo, e regioni li merli guelfi ove accadeva 
l'oPlmslo. Gli è p UI'SO però che essendo il vesco
vado di Luni vicino alla '('oscana vi do vessero pre
valere i merli piani, e più per influenza fu'Ustica 
che pcr influenza politica, ma ad ogni modo la 
me.-latul"il è la sola pm'le discutibi le dell'importan
tissimo reslaul'o. 

Nella ci nta ~tel'na del castello fu murata un CI)i
grafe commemorativa. 

Castelnuovo di Magra dette i natali ullo scullol'c 
Pietro f reccia, autore della statua Il Cristoforo C0-
lombo ilei gl'Uppo monu mcnlule cretto li Genova 
l'I'CSSO la stazione di POl'la Principe. 

Nella cUPIlclla gentilizia della famig lia Pucci, 
ammirasi la carità, 0l>era del proprietario, vulente 
pi ttore. 

La popolazione del com une che nel censi mento 
del 1871 contava 2852 abil.'lnti, · raggi ungeva in 
quello del HlOO il numero d i 3t:I3O. 

&tr~ana. 

Sar'U\na post.'l - al grado 44° 7' di Intitudine A 

27° 37'~" di longitudine - è l'u ltima slazione che 
s'incontra sulla linea PiSll-ùenova, prima di attra
vcrsare la Magra, che segna il conlinc· tra la '\'0-
seana c la Liguria. 

La Citlil (ab. 1'l:14.1 ) è assisa in mci'.1.O ad una pia
nura fe ltile e ridente, alla base del monte Amlelo 
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ed e bagnala dal IOI'rente Calcandola che sbocca 
!lella Magra alla d islanza <Ii km. 1,500. (Fig. la). 

&u'zana, pur manlcllendo I' impronln di ci lUl 
anti chi ssima, ha oggi eleganli edilizi, s paziose "ie 
d' accesso, e cornod i al bCl'gh i Lm cui lIoliamo 
r Jl6tel di .r.ondm, e J'Albe,.,o (fI/alin. 

Cenni storici. - & '-""1111 - anti ca menIe Se"[JiclJI(I 
- sembra. pl~ndesse il Ilomc (la Serg~o liglio d i Cal
purnio, proconsole romano, che mamlato in esili o 
fi Luni si slabili su i colle vieino al luogo ave Irovusi 
&wamello. Secondo altri - e lm <luesU il Cigala 
J'originc delia ciUb. sarebbe dovllta a Sergio Galba. 
il 8uccessore di Ncl'Ouc nell' Impero Romano. 

L' I\',mi e iI Lundinelli l'itengono invcce ~he Sa.'· 
'l,unn rosse ronda! ... da uno degli anlicLIi eolon i delin 
fumiglia Sergia che IH'C\' U capo Sergesto, cowpagno 
di Enea, 

Lnsciando ad altri il córnpito di fare indagilli o 
congelturc, noi prendcl'emo pel' puoto cli l)lll'tenza 
l' anno 963 in cui OUone l da\'a il possesso di Sar· 
""a na ad Adalberto \'esco\'o di T...uni. 

In quel tempo la Cittil era un scmplice caslello 
Cl/st l'/tln de Sm'z(tmt e solo pili l;u'di, neJ .1085, 
I'aumenlo delia ])01}Q1azione mel'ilo aUa localitil ił 

Wolo <li bOl'go. 
Hi pctute concess ioni irnpcl'iali assiclIl'a rono ai 

\'esco\' i di Luni il dominio temporale di molte t.ene 
e caslelli delia dioces i ed j] Wolo di con li , ma 
come OSSCI'\'ll ił Hepctti (1) - t,ale s tato di coso 
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ed è bagnala dal IOI'renle Calcandola che sbocca 
nella Magra alla d is tanza di km. 1,500. (Fig. la). 

&u'zana, IH1I' mantenendo " impronta di ci lUI 
anti chi ssima, ha oggi eleganti edilizi, s paziose vie 
d'accesso, e comod i al bCl'gh i Lm cui noliamo 
r Jl6tel di .r.ondm, e J'Albe,.,o (l'fil/Ull. 

Cenni storici. - & '-""1111 - anti ca mente Se"[JiclJI(I 
- sembra. pl~ndesse il nome (la Serg~o tiglio d i Cal
purnio, proconsole l'omano, che mandato in esilio 
a Luni si s tabili su l colle vicino al luogo ave trovasi 
&wamello. Secondo altri - e 1m questi il Cigala 
l'origine della città sarebbe dovuta il Sergio Gaiba. 
il successore di NCl'Oue nel!' Impero Romano. 

L' I\',mi e il Lundinelli l'itengono invece çhe Sa.'· 
'l,unn fosse fondaI ... da uno degli antichi colon i della 
famiglia Sergia che Il\'c\' a capo Sergesto, compagno 
di Enea, 

Lasciando ad altri il compito di fare indagini o 
congetture, noi prendel'emo pel' puoto di I)lll'tenza 
l'anno 963 in cui OUone I dava il possesso di Bar· 
""a lla ad Adalberto \'escovo di T...uni. 

In quel tempo la città era un scmplice castello 
Cl/st l'/tln de Sm'z(tmt e solo pitl tlll'di, nel .1085, 
l'aumento della ])0I}01azione mel'ilò alla localitit il 
titolo di bOl'go. 

Hipctute concessioni irnpcl'iali assicul'arono ai 
vescov i di Luni il dominio temporale di molle t.ene 
e castelli della diocesi ed il titolo di con ii , ma 
come ossel'va il Hcpetti (1) - t.ale s tato di cose 
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non si protrasse 01lre ił secolo XII I come si pub 
cOllljll'cndere riferendosi ul decrelo di ArI'igo VII 
dalalo il 23 fcbbraio 1313. da I)oggiboll s i, col (lunie 
deslituivlL Gherul'diuo Malaspina vescovo-conte tli 
I ... tlni dai diritti lempomli. 

Oli sloriei 5' iJldugiano nel descrivere le vi cende 
delIa cilla che al tempo <Ii Carlo IV era di vis..'l in 
due parlili. AlclIlli citludini segu i\'llno la p'l!'le g hi
belli na cd cruno sotto la prolezione dell ' i m I)el'u- _ 
tore. Al r ilomo <Ii quesli in Bocmia ",,\'cnnc una 
f'ivolta in cui i GucIII ehbero In peggio e fUl'ollo 
espulsi. Da quelt'epocu &1'7.11113 I'imase BOUO il do
minio dei Viscooti fino al 1400. 

[ Fiorentini [tvuta in vendita Siw.Mlna - insiclllc 
eon altrc due fol'lezze - da Buccicaldo rtuu'escillllo 
genovese tentarollo <Ii occuparln malgmdo la ga
glial'da difesa di Casano Spinola ; lleJ 1413 l>ero in 
occasione delia pace diLncca, l'esliluirOl1o i lI'e 
cHslell i col solo com pe nso delie spese, 

Sorvolllndo sopra altre vicende, noteremo che 
San:ana e ced uła nel t4<Jt all' ex-doge geno\'cse 
'l'ommuso di Cnmpo-ł'regoso, il t'ui nipote Lodo\' ieo 
illsieme a 'l'ommasino di Giano-~"'regoso In vendollo 
ai Fiorentini unitamcnle ni vieini CtlsteJli di & u'
z(luello, BorDo S, Sle(tltlo 6 FalGinello per 35.000 
flodni. 

II Mllehiavelli (1) e l' Amlllimto c i descrh'ono 
le oslilita lm Genovlt e Firen7A: ed ił (;011>0 nrdito 
meditlllo dalia l>otente famiglia Adomi di GeIlO\'/l 

(I) 1ł1o~1 .. /lin', Ub, VUI , 
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non si protrasse oltre il secolo XII I come si può 
cOllljll'cndere riferendosi al decreto di ArI'igo VII 
datalo il 23 febbraio 1313. da I)oggiboll s i, col (Iuale 
deslituivlL Gherul'dillo Malaspina vescovo-conte di 
I ... uni dai diritti lempomli. 

Gli slorici s'i ndugia no nel descrivere le vi cende 
della cillà che al tempo di Carlo IV era di vis..'l in 
due partiti. Alcuni cittadini segu i\'llno la p'l!'le ghi
belli na ed erano sotto la proiezione dell ' i m l)cl'a- _ 
tore. AI r itorno di questi in Boemia avvenne una 
f'ivolta in cui i Guelfi ebbero In peggio e fu 1'0110 

espulsi. Da quelt'epocu SaI'7.11na l'ima se BOUO il do
minio dei ViSconti flno al 1400. 

[ Fiorentini avuta in vendita &w.alna - insieme 
con altre due fol'lezze - da Buccicaldo rtuu'escillllo 
genovese tentarono di occuparln malgmdo la ga
gliarda difesa di Casano Spinola; ilei 1413 l>erò in 
occasione della pace di Lncca, l'esliluirOl1o i lI'e 
c<lslell i col solo com pe nso delle spese, 

Sorvolando sopra altre vicende. noteremo che 
San:ana è ced uta nel 14tl all' ex-doge geno\'cse 
'l'ommaso di Cnmpo-Fregoso, il t'ui nipote Lodo\' ico 
insieme Il 'l'ommasino di Gillno-~"'regoso la vendollo 
ai Fiorentini unitamcnle ni vicini castelli di &u'
z(lnello, Borgo S, Sle(tltlo 6 FalGinelio per 35.000 
fiorini. 

Il Machillvelli (1) e l'Amlllimto ci descrh'ono 
le ostilità tra Genova e Firen7A: ed il (;011>0 nrdito 
meditato dalla l>otente famiglia Adorni di GenO\'/l 

(I) "1o~1 .. /lIn', Ilb, Vili , 
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per togliel'e Sarzana ai ~'io r'cnlini. Corne nar rano 
gli slorici, la contesa s i dsolse a \'antaggio .del
l' esercito flol'enti no e nella ba llaglia cam pale ciel 
'15 aprilc 1487 Lodovico dcl ji';csco, capitano dei 
genovesi fu ratlo prigioniero, 

Se lanto gi uhbilo provo il popolo di ł'il'em\C nelln 
r'iconquisla d i Sarzana , altr'elta.n to fu lo sdegno 
quando la vide consegna re da Piero dci Mcdiei 
insie llle eon Sarzanello, Pielrasanta, Pisa e Li
vorno - al le mi1izie di Carlo VIII. Come fu nar
ralo allro\'e, quell' aUo deter'mino In caccia la dei 
Mcdici come łradi tol'i di ~'ircnze, 

Al ['ilor'no da Napoli, i cIt Jl iL.'lui <li C'lrlo VII I 
\'cndevano .'li Genovcsi per S!4,OOO oncuti la cillil 
cl i SarJ:ana od ił forte di &wumello e eon qucslo 
faIŁo <luci lel'ritorio pnssb nel domini o delia He
JJubblica Ligure finche poi. col Il'Ilttalo di Vi en na 
dei 1814, \len ne ad essere incoq>orato nel Regno 
Sar'do, 

La. ca.t t edra.le , - Sarzana El sede episcopale anti
ch issima e dalia sna ginrisd izione eeclesiastica di
pendc anche la cittil. di Spezia, 

Visiland o Ja catte<lralc amm iriamo la semplicitil 
delie pa r'cli esterne rivestite <I i marmi. tratl i da lie 
rovine di Luni. Un' iscrizione posta salto l' occhio 
dclla facciata ci ricor<la che la dccorazionc oi eSM 
a\'\'eJlne pe.opera <Ii LOI'cnzo <I i Stagio, (ł-'ig, 16), 

Intol'no a lla calte<lrale di Sal'zana abhiamo molte 
nolizie, sia riali' importante monografia <Ii A, Neri, 
siu da un recentc ed erudilo luvoro dei callOll ico Fcr'
dillando Podesta, I'cltore dcl seminario veseovile, 

• 
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per togliere Sarzana ai ~'io r'enlini. Come nar rano 
gli storici, la contesa s i dsolse a \'antaggio .del
l'esercito fiorenti no e nella ba llaglia cam pale ciel 
'15 aprile 1487 Lodovico del ji';csco, capitano dei 
genovesi fu fatto prigioniero, 

Se tanto gi uhbilo provò il popolo di t'il'emIC nelln 
r'iconquisla di Sarzana, altr'ettan to fu lo sdegno 
quando la vide consegna re da Piero dei Mcdici 
insieme con Sarzanello, Pietrasanta, Pisa e Li
vorllO - al le milizie di Carlo VIII. Come fu nar
rato altro\'e, quell' allo deler'minò In caccia la dei 
Medici come tradi tot'Ì di ~'irenze, 

Al ['itor'no da Napoli, i cIl Jl iL.'tui di C'trio VII I 
\'cndevano ai Genovcsi per S!4,OOO uncati la città 
di SarJ:ana ed il forte di &wumello e con questo 
fallo <luci territorio pnssò nel dominio della He
JJubblica Ligure finchè poi. col Imttato di Vienna 
del 1814, ven ne ad essere incoq>orato nel Regno 
Sar'do, 

La. ca.t t edra.le , - Sarzana è sede episcopale anti
ch issima e dalla sua giurisd izione ecclesiastica di
pende anche la città di Spezia, 

Visiland o la cattedrale amm iriamo la semplicità 
delle pa r'eti esterne rivestite d i marmi. tratti da lle 
rovine di Luni. Un' iscrizione posta sotto l' occhio 
della facciata ci ricorda che la decorazione di essa 
al'l'enne pe.opera di LOI'cnzo di Stagio, (I<'ig, 16), 

Intorno a lla cattedrale di Sarzana abhiamo molte 
notizie, sia finII' importante monografia di A, Neri, 
sia da un recente ed erudilo lavoro del canon ico Fer'
dillando Podestà, l'cUore del seminario veseovile, 

• 
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L' origine deI lempio risale a ll ' epocn in eui gli 
abilanti di Luni , coslretli ad abbandonare la loro 
vetusta ci WI. , s i sll1bilil'ollo in Sat'Zuna, a llont pie
colo borgo che possedeva solo due pievi lina de· 
dicata a San BasiliO', I' altra II Sanl' Andrea, 

[,a catledrale - che secondo ił BUD disegno 
primiti vo U\' C\'U la forma di lina croce latina a lI'(> 
navat.e - fu corninciala nel 1~ e apel'ta al culto 
illcompi uta llel J~....5. Ampl iala Ilel 1340 \'eni \'3 u 
piil I'iprese ad cssere alterata eon aggiunte che si 
discostano col pl'i mitivo st ile; basli ił falto che 
nel 1694 si sfondu\'ano i mul'i Inlerali per costruil'v! 
delie cu ()pelle. 

Le 0l)(~'l'e dl (t.rte deila cattedrale • 

• 'Ił .. Pt'czioso cimelio delia caltedrale Sal'zanese e 
J' anti chissimo c"ocifis80 dovulo a G-nuliel mo, pit. 
lorc (1138). 

II Redent.ol'c e rappresentalo H tem pra su leln 
altacea la ad una 1a\'01a prepamm eon gesso. A 
deslra dcl Crocifi sso s i seol'ge la Vergine cd un 
po' indi elro unu delle Marie ; a sinislra il discepolo 
Giovuruli cd un ' altm Mal'ia. Tre com pal'timenti 
SOIlO a deslra dei Crociflsso ma al disollo delia 
Verg ine. Nei d ue pili gl'a ndi sono ralligUl'ali i 
Bado di Giuda e la Fla!JeUaziolle; in <lueHo pili 
piccolo in fo ndQ, le .M(wie al sepolC'/'o (fig. 17). 

Negli scompartimenti pitl grano i oi si nisll'll. solto 
ił discepolo Giovunni sono ra ppresenlati I' Inconłro 

" . 
• 
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L'origine del tempio risale a ll ' epoca in cui gli 
abitanti di Luni , costretti ad abbandonare la loro 
vetusta ciltà , s i sll1bilil'ollo in Sat'Zuna, a llora pic
colo borgo che possedeva solo due pievi una de· 
dicata a San BasiliO', l' altra Il Sanl' Andrea, 

[,a cattedrale - che secondo il suo disegno 
primiti vo U\' C\'U la forma di una croce latina a tI'(> 

navate - fu cominciala nel 1~ e aperta al culto 
incompi uta llel 12"'....5. Ampl iala ilei 1340 \'eni \'3 a 
più l'i prese ad essere alterata con aggiunte che si 
discostano col pri mitivo st ile; basti il falto che 
nel 1694 si sfondu\'ano i mul'i laterali per costruil'vi 
delle cu ()pelle. 

Le 0l)(~'l'e di (t.rte della cattedrale • 

• "* Pl'czioso cimelio della cattedrale Sal'zanese è 
J' anti chissimo c"ocifìs80 dovuto a G-nuliel mo, piI.. 
lol'c (1138). 

Il Redenlol'c è rappresentato il tem pra su tela 
attacca la ad una tavola prepamta con gesso. A 
destra del Crocifi sso si sCOl'ge la Vergine cd un 
po' indietro una delle Marie ; a sinistra il discepolo 
Giovaruli cd un ' altm Maria. Tre com pal'timenti 
sono a destra del Crocifisso ma al disotlo della 
Vergine. Nei due più gl'a ndi sono ralligUl'ali i 
Bacio di Giuda e la Fla!JeUaziolle; in <Iuello piil 
piccolo in fo ndQ, le .M(wie al sepolC'/'o (fig. 17). 

Negli scompartimenti più grand i di si nistm sotto 
il discepolo Giovanni sono ra ppresentati l' Incontro 

" . 
• 
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di Gcsti eon 1(1 i'[adre e la Deposiziolle ikll(~ Groce ; 
in quello pili piccolo la Sepoltu ł·(t dl Ges!'f. Deco· 
nmo ił dil)inlo le lllezzc figm'c di lsuia e GCI'cmin 
ed i sim boli dei (luatlro ~vangel i sti. 

Queslo Cl'ocifisso che manticnc tanL\ frcschezza 
di colori, secondo ropinione dei P()(lesla - dalia 
cu i opera abbiamo attinlo buona I)U lte di <Iuesle 
Ilolizie - s<l l'cbbe sla lo tl'asporlalo a Luni e de· 
I>oslo pl'ovv isor'iamenle uella Pieve di San Basilio 
fInche non fu crctln. la nUQ V1l catl(.'<lrale. 

'I'anlo iI sanlual'io, ave conservasi ił l'cłj(IUial'io 

del Preziosissimo Saugue, quanto la. cai)pelln a 
deslra de l1 ' altar maggiol'c - O\'C trovasi fiuo 
duj 1678 ił Crocillsso - SODO pregievoli pel' la ric
cIJezza degli orllawenti. 

LI Crocifisso - che e sCIU I>re in molta \'Cllera
ziane - viene scoperto raramente e solo in oeea
sione di gl'a udi resle o di pubbJiclle ca lamila. 

Una tela - che s i riUene opera deH' insigne 
pitlol:e Solimeoe - a\'volge la sacra immagine e 
poda ramgurato in hasso S, Eutichiano, I)apa di 
nascita luueo~. San ~'ilippo in memOI'ia dcl cat'
diuale rilippo Casoni - aHa cui muniiicenzn de
\Tesi la deca decomzione delia cappella - e San ta 
Bal'bera. In a lto e una piccola apertura ovale 01'
oal,a di lina gloria. d' augeli da elli , c..'llato il "elo, 
s i {lUO \'edere- ił \'olto deI Crocifisso . 

••• Nella ealtedrnle di Sar.mna e pure nolevole 
I' AIICQIl<l che alllmirnsi nelln CaPllCl.Ia di s..'1Il 'rom
maso. Quesla gl'uodiosa opel'u e di\'isa in sei pal'U; 
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di Gcstì con 1(1 i'[adre e la Deposiziolle ikll(~ Cl'oce ; 
in quello !liti piccolo la Sepoltu J·(t di Gesù. Deco· 
nmo il dil)inlo le mezze figm'c di lsuia e GCl'cmitl 

ed i simboli dei (luattro ~vangel i sti. 

Questo Crocifisso che mantiene tanL\ freschezza 
di colori, secondo r opinione del Podestà - dalla 
cu i opera abbiamo attinto buona I)U lte di <ILlcste 
notizie - sU l'cbbe sla lo trasportato a Luni e dc· 
I>osto pl'ovv isar'iamente uella Pieve di San Basilio 
flnchè non fu crctln. la nUQ V1l catl(.'<lrale. 

'l'anta il sanlual'io, ave conservasi il l'C\j(luial'io 
del Preziosissimo Sangue, quanto la. cai)pelln il 

deslra dell ' altal' maggiore - O\'C travasi fino 
dul 1678 il Crocifisso - SODO pregievoli per la ric
chezza degli ornamenti. 

LI Crocifisso - cbe è SCIU I>re in molta \'Cllera
ziane - viene scoperto raramente e solo in occa
sione di gl'a odi fcste o di pubbliclle ca lamità. 

Una tela - che s i ritiene opera dell ' insigne 
pitlol:e Solimeoe - a\'volge la sacra immagine e 
pol'la raffigurato in basso S, Eutichiano, I)apa di 
nascita luueo~. San ~'ilippo in memOI'ia del car
dinale rilippo Casoni - alla cui muniiicenzn de
\Tesi la l'iCCil decomzione della cappella - e San ta 
Barbera. In a lto è una piccola apertura ovale 01'
oata di lIna gloria. d'augeli da cui , c..'llato il velo, 
s i p.uò \'edere- il \'olto del Crocifisso . 

••• Nella caltedrnle di Sart.una è pure notevole 
l'AIICQIl<l che ammirasi nella CUPllCl.Ia di S.'Hl 'rom
muso. Quesla gl'undiosa OpCl'U è divisa in sei pal'ti; 
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nelln centra lce rappresenta.la I' IłlcoronaziQwJ delia 
Ve l'gil/e, nelle due sezioni maggiori lalerali gli 
uposloli Paolo, Andrcn, Pietra e Giovunni. Nel cen-
1ro dei tre scompartimenti piil piccoli posli allo 
:-.o<:colo dell' a rwona e raffigul'lll.o Ges" mo r'lo, la 
Madonna e il discepolo Giovu nn i; in qucllo di 
deslm gB cvungelisli Matlco e Murco; in (]ucHo di 
sinisll'u Lucn c Giovunni. Tr-alusciumo per bl'cvjti. 
di descrh'cre le allrc figur'c sacre che adoTnano le 
guglie cd i t..'lbernacoli supel'iori (fi g. t8). 

"~erd i nando PodestlI. , in hase a aiem'j doclLll1cnli . 
sosticne che I' (UrCOlla e opera di Leona.'do Biceo
manno di Piell'asanla e non di LoI'ełlZO di Sl.ngio 
come vOI'l'ebbe iI &'ulini. 

Quest' opera insigne dovcvu csser postu sui mag
gior altare, quando Audl'cola Pm'cnlucelli slabili 
<li erigel'e una cappella a Snu Tommaso in onore 
dcl figlio maestro 'rom maso, elevalo alla caltedra 
ponlificia solto iI notne (li Niccołb V. 

La cappella deeot'ala dal Maffioli e dal Beł

trume fu tel'm inaln poco prima nel 1460, col con
COl"SO dei CUI'(lirmle Fi1ippo Caland.-ini, fralello 
ulcrino dei Pontefice, In <l etla cappella fu lm
sporwta eon grande $Olennilil la prcziosa ta\'ola 
marulorea, 

** * Degno d' altellzione e allresl i1 Son Git'%mo 
penitellte, pregievole lel'I'acolta I'obbiana illuslrata 
anch' essa da uno studio dcl cilato Podesta, U 
santo e mezzo genuIlesso dinonzi all ' im magi ue 
dei Cl'ociflsso ed im pugna ancora eon la desltu ił 
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nella centrale è rappresentata l' IJl coronaziQwJ della 
Vel'giJ/e, nelle due sezioni maggiori laterali gli 
apostoli Paolo, Andrea , Pietro e Giovanni. Nel ccn-
1ro dei tre scompartimenti più piccoli posti allo 
zoccolo dell ' allconfl. è raffigul'llto Gesù mOI'lo, la 
Madonna e il discepolo Giova nn i; in quello di 
deslm gli evan gelisti Matlco e Marco; in (Inello di 
sinistra Luca c Giovanni. Tr-alusciumo per bl'evità 
d i descrh'cre le a ltre figure sacre che adoTnano le 
guglie ed i t..'lbernacoli supel'iori (fi g . 18). 

"~erdinando Podestll. , in !lase a siclIl'i docu menti . 
sostiene che l' (n rCOtla è opera di Leona.'do Bieco
manno di Piell'asanla e non di Lol'enzo di Sl.ngio 
co me vOI'l'ebbe il &'ulini. 

Quest' opera insigne doveva esser posL.'l sul mag
gior altare, quando Andreola Pm'cnlucelli sta bilì 
<li erigere una cappella a Suu Tommaso in onore 
del figlio maestro 'rommaso, eleva lo alla cattedra 
pontificia sotto il nome (li Niccolò V. 

La cappclla deeomla dal Maffioli e dal Bel
trume fu tel'm inata poco prima nel 1460, col con
COl"SO del cUI'(lirmle Filippo Calandl"ini, fratello 
ulcrino del Pontefice, In della ca ppella fu tm
sporlata con grande solen nità la preziosa ta\'ola 
marmorea, 

** * Degno d 'attenzione è altresl il San Git'o/all/.o 
penitente, pregievole lel'I'acoUa l'obbia na ill ustrata 
anch' essa da uno studio del cilalo Podestà, U 
sa nto è mezzo genu flesso dinanzi all ' im magi ne 
del Cl'ociflsso ed im pugna ancora con la destra il 
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SIlSSO flageIJalore, Nella lunclUl Slll)eriore e rap
prescn lalo ił R edenlore assislilo da due angioli. 

*** Oltre a uwite scullur~ meritęvoli di essel'e 
osservate dal visilalore ri('ordia mo la Stl'(I[Je de[Jli 
IttJI.ocenłi, tela deI Fiaselli, un ' Inconmazione di 
Federico III dcl Bellelti, un 8m/f Antonio deI 
Puccj, 

Nell' ur'chido capitolal'c conservasi il cod ice Pal
lavicino, raccolta di pl'h-iJegi che godeva il vesco
vado di Luni prima dcl 1287, 

Uomini illustri, - &1I'2ana e palria di molli tlO

lUini ill ustl'i, Noliamo lm gli scriUori Ul'bano Ave
I'uI'<1o, Pagunino da Sal'i'.ana, Aulonio No\'ati, Sem
fino Badassarl'c Trnvacci, lppolilo Med ucci, Anion 
.Mal'ia Visdomini e ił cm'd. Calandr'jni, Pielr'o c 
Bonavenlu ra De Hossi, Pros]Xlro Cala;;,;;,i, BenedeUo 
Celso, i canli na li LOI'eOi'.Q e ~'i l ippo Casoni, il car
dinnie Spina, lo sto l'jeo Bmcclli, ił pittorc Oome
nico Fiasell u, lo scultore Leonardo '-In &'ll'zana, 
Domenico Rcmedi ilIustre nella scienza e nell e 
armL 

Sopr'a lutti cccelle la ngm'a di 'roUlUlaso Parcn
luceII i nato nel1389 e sali lo a lla culted.-a ponlificia 
col nome di Niccolb V ncll' anno 1447. 

Qnesto papa, sommo l1Iosofo e letterato, fu am
mirevole per dotll'ino e per sapienza poli ti cu. La 
s uu sa l ma r'iposa in San Pielr'o u Roma, 

Ricordi danteschi. - II 6 oltob l'c ciel 1306, a 
Surzanu, nell' untica piazi'..a CulcanduJa - oggi in 
titolata a Vittorio Emanuele - alI' om pl'ima au te 
tn;ssallt il notnl'o Oionmni di Pm-ente cli Stupio 
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mirevole per dotl l'ina e per sapienza poli ti ca. La 
s ua sa lma r'iposa in San Piell'o a Roma, 

Ricordi danteschi. - 11 6 oltob l'c del 1306, a 
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rogal'a , 'aUo di procura, col {Junle Franceschino 
Ma laspinll, mal'chese di Mulazzo, conferiva. a Dante 
Aligbieri, i1 IIllludnlo di concludel'r la pace eon 
Antonio di Nuvollone dn G.'łmilla vescovo e con te 
<Ii Luni. 

Danle nel giorno stesso escguivll " iilcarico re
candosi a CasleJn uovo di ~lagrn. Qve fo sca mbialo 
col veSCO\'Q iI bacio lii pace oc sese ad b/vicem 08eł/.
lalltes .• 

Cosl ebhe lcnnine la Junga contesa. per ił ea
slello delia Ikina, che, com' El noto, lene\'a ill loUa 
eo n il Da Cumilla Ilon solo Frallcesch iJlo Malaspil1ll 
ma fInche i suoi pal'e nli Moroello di Oio\'agallo e 
Corradino e frntelli di Villnfrnllcn. 

Tanto]' aUo di procUJ'o <luanto quello di pace 
si cuslodiscollo gelosamenle neW archivio Ilolarile 
di Snt''l.t\llił. 

Qucsti prcziosi cimcli dnnteschi ebbero varie 
J)ubblicazioni; cileremo quella dcl Lami nelle No· 
velle lcUc!"(lric, dcl Maccioni in EsplJsjtio ,·ał. {/mdi, 
ivcst. di tJOrd Vcrnon e dei Fraticelli neBa Stm·jn 
dell(~ Vifa di Da'lIle. 

n 6 ottobl'e dei 1906 Sarlllna celebravB ił cen
t.ennrio dell' amba~rin di Dante eon lo scoprimento 
di ulla lapide commemorativa e eon un magistrale 
discorso di Isidoro dei Lungo. 

In esso I' ilJuslre lelteralo .. icordb tutto qua nto, 
o J>er sieura fonte o per lradizione \'encranda, co
stiluisce a clure alla Luniginnn iJ pri viJcgio di esser 
quasi lina sceonda p<,\lria delia Commedia , aeco-
81al1d08i cosJ a quantodella Regina scri\'e\'a Adolfo 
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Basserma n : (1) .. AJlusioni locali e persona li delia 
.Divitta CotlUnedia si riferiseono alla Lun ig iana: 
antielli docurnenli sopraggi ungollo u confermurle; 
meeonti uoeddoliei delia vila deI poeta ci condu
eono sulln ruedesi ma via, e la lmdizionc deI popolo 
ci lI'asl>orla senz' allro dillanzi alla realtlt palpabile 
e (lice: Qui DU1lte e passata, Per lal guisn una 
IimJ)ida luce cade su questa regione e ei moslra 
la figura di Dante in llna cbim'ezza come di rodo 
ci e coneesso "ederln, )lo 

( I) QrIlW dl O"IIIU in llali .. , 

, 
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