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1962 un giacimento del neolitico medio (1). Da quel lontano V mil- 
lennio a. C., attraverso lunghi secoli di quattro millenni, ci e quasi 
impossibile, finora, seguire il nostro ccumene con pochi ed incerti 
reperti di popoli appenninici, fino a che agli inizi del sec. IV a. C. 

arrivarono i Gall! 5enoni. La zona, posta tra Sena Callica e Suasa 
Scnonum, e tipica dell: ager Callicus. Le forme dialettali, nel lin- 
guaggio della pres°nte popolazione, provano senza dubblo ehe la 
componente etnica celtica ne sia fondamentale (2). 

Compito di questo nostro studio e di dimostrare una seconda 
componente etnica fondamentale della stessa popolazione a sinistra 
del Cesano, compresa nei territori del comun! di Mondolfo e di Mon- 

. 
teporzio e di parte di quello di S. Costanzo sotto la pruvincia di Pe- 

saro e di parte di quello di Monterado sotto la provincia di Ancona: 

quella del Bulgari e degli Sclavini, intesi come proto-Bulgari e proto- 
Slavi, ai tempi cloe della loro convivenza con ! Longobardl. La 

novith di tale ttsi viene documentata da munerose antiche carte dei 

monasteri di S. Angelo di Brondolo presso Chioggia, di S. Maria di 
Sesto al Reghena nel Friuli, di S. Vittore Terme e specialmente del 

monasteri proprietari quasi esclusivi di quelle terre e cioe di S. Ger- 

vasio «di Bulgaria)), di S. Lorenzo in Campe e di Forte Avellana. 
Alla testimonianza di queste carte, delle quali pochissime giä *lote, 
agglungeremo uatulalmente quella del monumenti archeologici e di 

(1) A. BROGLIO - D. C. LOLLINI, Nuoca carirtä di Bulino su ritocco a 
stacco laterale nella industria del neolitico medio di Ripabicaica di , llonteradd 
(Ancona), in " Annali dell'Universitii di Ferrara ., (N. S. ), Sezione XV. Palcocito- 
logia Um: na c PalctnoloGia - vol. 1, N. 7,1063" Ricista di Scicnzc prcistorichc, 
XIX, Firenze 1069; G. ANNIBALDI, Archeologia, in " Marche " ed. dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, 1965, pp. 104 e 106" D. C. LOLLINI, 11 neolitico ncllc 
Marche alto luce delle recenti scoperte, in " Atti del VI Congresso Intern. delle 
Scicnzc Preistoriclie e Protostoriche ., vol. II, Roma 1065, pp. 310-311. 

(2) Occorro distinguere, in merito ai luorhi di espansionc scnone, quelli 
. dove i Gall! avevano un dominio stabile e formavano la maggioranza della popo- 
lazionc da quelli dove si erano stabiliti o tcanporancamcnte o, pur dominatori. 
erano in minoranza; a questa secend: i categoria appartengono Osimo cd Arcevia, 
dove la presenza dei Calli c accertata e si parla tut dialetto vicino all'umbro-sabi- 
no. La dominazione senone si stabil'i maggionnente sul litorale adriatico alnicno fine a Camer. ino, a sud di Ancona, dove il dialetto presenta singolari somiglianze 
con il senigalliese. Sui Celti cf. T. G. E. POIVELL, I Celli, Milano 10GG (3 cd" 
clall'inglese) pp. 18-19: Calli c il nome romano di Celli; tribii gallichc crano gl! Insubri, i Boi, i Lingoni ei Senoni " die si stabilirono nclle terre meno ricdie lunge lc costc adriatiche deli'Umbria ". Alcuni, come A. VANNUCCI (Storia 
dell'Italia Antica, I, Milano 1873, p. SSä) sostcngono die i Senoni non sonn Galli ma Kimri. 
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zltri documenti letterari, illuminati anche da studi recenti. Procedia- 
mo in tre punti: nel primo riportiarno i documenti sulla presenza dei 
Bulgari 

e degli Sclavini sul fiume Cesano; nel secondo diamo le ra- 
gioni di tale presenza nella convivenza con i Longobardi, studiando 
il tempo in cui e avvenuto questo stanziamento; nel terzo proviamo la presenza dei Longobardi nella Pentapoli, anteriore alle occupazio- 
ni di Liutprando e Desiderio. 





1. 
BULGARI E SCLAVINI SUL CESANO 

I documenti, attestanti to stanziamento dei Bulgari e degli Scla- 
nel nostro territorio, prorengono principalmente, come si e det- 

to, dai monasteri di S. Lorenzo in Campo, di Fonte Avellana e di 
S. Cervasio. Li elenchiamo cronologicamente, net 1-mite dei risultati delle nostre ricerche. 

11 7 marzo 1001 1'imperatore Ottone III indirizza da Perugia a 
Pietro, 

abbate di S. -Lorenzo in Campo, tin diploma, net quale. tra 
le proprietii del monastero, 6 riferita la «eella di S. Pietro in Bulgaria 
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con il castello e la corte e tutta la corte della Croce» (3)" Questa 

cella (o cappella o chiesa) di S. Pietro, non piü esistente, si trova%'a 
presso 11 castello o fondo Montis Porci, detto anche 111o1's Porcoru»3 
ed in volgare « Montalporco », nome cambiato nei primi decenni del 

sec. XVII nell'odierno « Monteporzio ». Net territorio di \loll tepor'Zio 
si ricordano nei primi secoli del secondo millennio cinque castelli: 
S. Pietro, Busicchio o Bulgnisco, Girardo, Monte Cerregno e Montal- 

porco. Quest'ultimo, l'unico esistente, inizia a svilupparsi, come Cen- 
tro abitato, solo nel quatlrocento, dopo la venuta dei conti di \lon- 
teveccliio. 11 castello di S. Pietro, cui e legato il nome della Bulgaria 
e del vIco dci Bulgari o Viilgari, come vedremo qui avanti, non ha 
lasciato alcuna traccia; cosi la chiesa. Presso il mdere del fondo del 

colono Fabbri Enrico sono stati raccolti alcuni reperti di chiesa, con- 
servati tuttora nel cortile del palazzo dei signori Chiocci e Ginevri, 
ma non danno la possibilitä di rilevarc il titolo dclla chiesa stessa (a)" 

11 7 novembre 1085 Bcrardo di Ofredo e Fiasia sua ºnoglie 
do' 

nano alla figlia Adelasi, oltre ad altri beni, la loro proprietä posta 

(3) L'originalo doý-rebbe tro«rsi ncll'ardr. Barbcrini in deposito presso 
la 

Biblioteca Vaticana, ma non e stato ponsibile rintracciarlo per essere quell'arcllt 
vio in fase di riordinamento; e segnalato net Credenzone 11, Casella 16, riaxzo 
XXXI, L. F., n. 88, dove ora manca. Edizioni: Sumrnariunt Causac Card. Nigro", 
n. 1, Roma 1696; L. A. MURATORI, Atttiquitates lta!., V. p. 4S9 (da un (1ocu* 
mento passatogli dal . dottissimo senigatliese. it conte Giuseppe '1imlosclt'); 
G. B. M1TIAII)'; LLI -eA. COST. IDO\I, Annales Cantaldulenses, I coll. 157-159 
(dal Muratori); MC1i, Diplom. 11 Pars 11,2 cd. Bcrolini 1957, pp. 8o", 824, n' 
392 (da due copic, una delta Bibliot. Albani di Roma e 1'altra della Bibliot. Co- 
mun. di Fenno). Queste edizioni hanno: " Cella Sancti Petri in Bulgaria cum M- 
stello suo et crrrte deque illius Iota [... ] .; la nostra restituziaarc " tota cutte do 
Cruce "c data da una co pia testimoniata net 1645 in BAVa, Arch. Barbcrini, 
Cred. III, Cas. 35, Maz. XXVII; L. C. n. 175. Cf. C. MICCI. If , 1lonastcro di S. 
Lorenzo in Campo in . F. MEDICI. S. Lorenzo in Campo ndla sua storia an- 
tica e nella vita di oggi ., Ancona 1965, pp. 30.35. 

(4) I cinque nominati castelli si riferucono at territorio parroccltiale di Mon- 
si tcporcio o non at territorio comunale, ehe riguarda andre Castelveedrto c dove 

ricord: rno altri castclli. Qurxti castelli si rivclaao nelle carte di S. Lorenzo in Cam- 
po, di S. Gaudenzio e di Fonte Avellana" non c escluso dre alcamI si identificlrino; 

in comunque c certo cho Castel S. Pietro, Castel Cirardo c Montalporco crano 
vicinc ma distinte localit. z. 
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nel territorio di Senigallia «nel vico dei Bulgari detto degli Sclavi- 
tni» ($), Questo vico era sito presso la chiesa di S. Gervasio, ehe, 
come si vedrä piii avanti, era appunto chiamata «di Bulgaria)) 0 
anche «dei Bulgari ». La chiesa esiste tuttora presso Mondolfo tra 
le localitä Ponte Rio e Cento Croci. L'odierno capoluogo di comune 
allora non esisteva neanche nel nome. Aveva invece un certo svilup- 
Po Castel Marco (Caslrum : llarci), nei limiti perb di luogo fortifi- 
cato con la sua corte; i1 castello scomparve di fronte all'affermarsi 
"el trecento del vicino Mondolfo. II documento, nel quale abbiamo 
per ]a prima volta riscontrato il nome della localith di Mondolfo e 
dato dal Codice di S. Gaudenzio, dove si parla di Rinaldo, priore 
di S. \lichele, che nel 1160 concede in enfiteosi tin ronco posto nella 
cona di S. Michele presso i] fossato corrente dalla «terra dei figli di 
Offo» (6). 

Con bolla del 6 febbraio 1112 il papa Pasquale II accoglie la 

richiesta di Attone, abbate del monastero di S. Lorenzo in Campo, 
cli Prendere sotto la protezione papale tutti i beni di questo mona- 
stero, tra i gnali cita «il castello di S. Pietro di Bulgaria », a con- 
ferma dei privilegi concessi dai predecessori Leone IX (1049-54) e 
Alessandro II (1061-73). Successivamente conferinano il privilegio 

la 

bolla del 27 novembre 1153 di Anastasio IV. seb iita alle tre "prece- 
denti 

piii una quarta di Innocenzo II (1130-49), e ]a bolla del 25 

giugno 1187 di Urbano III, seguita alle cinque prccedenti piü una 

sesta di Adriano IV (1154-59) (7). 
11 1° gennaio 1120 Mainardo, abbate di S. Lorenzo in Campo, 

r'nnova ai fratelli ? ermani Paolino e Vivolo ed a Berta, loro madre, 

SenmS) Originale, ACGr, Pcrgarnene di Fonle AceJlana, n. 16: " in territorio 

garum qui -, "oratur Sda%inorvm "" 
ballic in %ico BuL 
(6) ASPs, Codicc di S. Gaudcn-io, N. d'Invcntario 1, p" 69- 

(7) Complcssh"amcnte sono dunque sate le bolle pontificic all'abbazia di 

S' Lorenzo in Carnpo. di cui solo tre csistcnli e cioc quelle citate agli anni 1112 

dl Pasquale 11,1153 di Anastasio 1V c 1157 di Urbano III, lc quali poi ci d-rnno 

notizia delle altrý dre Si desiderano. Delle tie supert'tr di una sola sr conscrva 
1'originalc 

c ciocquclla di Urbano III ncll'Ulficio del r ýistro di Pergola, Per le 

ccid., i rý:, c la bibliografia d. P. F. KEIIR,, Italia Parrtificia, IV Bcrolini 1909, 

pp. 159-101 C \fICCI op. cit. pp. 39-I6. 
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1'enfiteosi di una proprietä posta nel comitato di Senigallia «nel fon- 
do di S. Pietro dei Nrülgari» (8). 

11 21 ottobre 1127 Imelda del fu Guglielmo, con i suoi fratelli, 

e Corrado del fu Sifredo donano allo stesso Mainardo, abbate dº S. 
Lorenzo in Campo, le loro proprietä site in vari luoghi dei comitati 

» (9) " di Senigallia e di Fano, Ira i quali si nomina il « vico dei Bulgari 
11 13 marzo 1154 Giovanni, abbate di S. Gaudenzio di Senigallia, 

permuta con Savino, priore della chiesa di S. Croce di Fonte Avclla' 
- na, vane proprietä, tra le quali anche quelle della chiesa di «S. Ger- 
vasio di Bulgaria)) (che evidentemente a quella data era unita alla 
abbazia di S. Caudenzio) (10). 

11 7 agosto 1161 Giovanni, priore del monastero di S. Gervasio 
«dei Bulgari », concede in enfiteosi a Lauto di Aimelde un molino 
nel fondo Sasano (11). 

11 29 giugno 1194 to stesso Giovanni, priore di S. Gervasio «dl 
Bulgaria», conlerma in enfiteosi a Fano del fu Massaria In quarta 
parte di vari beni sit! nei fondi Cesano, Rivo delle Vacche ed 11tri 
luoghi (1z). 

(a) Copia autentica dcl ID settcmbre 1657, escguita dal notaio pcsarac 
Francesco Alberto, ASFi, Carte d'Urbino, Cl. III, Fit= 11. n. 7; copia sernpUC del sec. XVIII,. BOPs, Codice 376, Vol. 1V, Cap. VII, f. 25 r-v Cf.: MIICCI, 
pp. 49-50. 

(fl) Copia autentica del 19 settembre 1657, ASFI, lb., n. S: la copia c cso- 
guita dal notaio pesarese Francesco Alberto; copia semplicc del sec. XVIII, l1OPs, 
ib., e ACSe, , liemorie Diverse, VI, Fasc. 1, scKaprc del sec. XVIII. Cf.: \IICCI 
pp. 50-51. 

(to) Originale, ACCr, Pergamcne di Fonle doc! lcna, n. 87. 
(11) Originale, ACCr, Pcrgam. di Fonte Arc!!., n. 06. 
(12) Originale, ACCr, Pergam. di Fonte : lrcll., n. 131. 
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Nel 1272 Gerardo, sindaco di S. Gaudenzio, conferma 1'enfiteosi 
a Pellegrino Ronectoli su una vigna con terra posta nella Corte di 
Castel Marco «nel fondo Sclarini. » (13). 

Nel 1273 Corrado, sindaco di S. Gaudenzio, rinnova l'enfiteosi a 
i\fatteolo Zcnuarii su due pee di terra poste nella torte di Castel 
Marco «nel fondo Siclarini» (14). 

Nel 12SO Albertino, abbate di S. Gaudenzio, e Andolo, sindaco, 
rinnovano 1'enfiteosi a Venissolo Corbazoni ed a Quinta sua moglie 
SU una vigna con terra posta nella Corte di Castel Marco «nel fondo 
Sclarini» (15). 

Fsaminando i confini assegnati a queste terre e vigne non sembra 
doversi dubitare the it termine «Sclarini» o «Siclarini» non sia 
riferito alla stessa localitl norninata nei secoli precedenti con quello 
di «Sclavini ». 

In possibile ipotesi, si potrebbe addurre come conferma della 

Presenza degli Sclavini in questi luoghi dal titolo di «S. Giacomo» 
dato a due chiese: una chiesa di tal nome si trovava a Frattola, 

Castello ora distrutto sito oltre it Cesano quasi di fronte al vico dei 

Bulgari o Sclavini, (il titolo a stato poi trasferito nlla chiesa parroc- 

ciale di Monterado) e l'altra a la chiesa parrocchiale di Stacciola di 

S. Costanzo. S. Giacomo a it Santo tra i pin venerati degli Slavi (16), 

Altra conferma si potrebbe ottenere dal culto a S. Andrea, motto 

(13) ASPs, Codicc di S. Caudcn_io, N. Invent. 1, p. 8G" 

(14) 16. P. 86. 

(15) 1b. p. 85. 
(16) Cf. V. D'. ANICO, InBulgaýOtrs neeoýdorlantraItalia dizlone S¢Giacomo apostolo, 1'Era Volgare, Campobasso 1933, p. 20. 

Passando a Sirmio alla volta de11a Spagna, vi consacrö Andronico, discopolo del 

Signore. I 
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diffuso nella valle del Cesano, 11 cui studio dobbiamo omettere per 
brevitä. L'apostolo S. Andrea e it Santo nazionale dei Bulgari (27). 

. 
Infine In presenza dei Longobardi a Senigallia, net suo comitato 

ed anche in altri comitati delta Pentapoli, di cui parleremo Phi dif- 
fusamente, conferma ed anzi sp: ega gli stanziamenti del Bulgari e 
degli Sclavini nei nostri luoghi, per essersi questi Ire popoli accomu- 
nati in una stabile convivenza. 

Dai documenti sopra citati si rileva sufficientemente 1'entitä di 
tali stanziamenti, at fine di stabilire la componente etnica bulgaro- 
slava della nostra popolazione. 11 termine «Bulgaria », dato alb lo- 
calitä delle due chiese, allora le principali . nel territorio di Senigallia 
alla sinistra del Cesano, potrebbe prendersi in due sensi: prima, co- 
me nome di tutto questo territorio; secondo, sempliceniente come no- 
me delle localitä intomo alle due chiese, presso le quali si erano stan- 
ziati i Bulgari ed in questo senso si tratterebbe di due distinte Bul- 
garie. Tuttavia con i due diversi significati sostanzialmente la ricerca 
della componente etnica e identica: si tratta pur sempre di due lo- 
calitä relative agli unici centri abitati del territorio. 

(17) lb.: secondo il Brcw3ario Romano (30 novembre, lectio IV). S. Andrea 
. apostolo evangclizzö la Scizia dell'Europpaa,, 1'Epiro e la Tracia c vcnnc martiriz' 
zato a Patrasso. I Bulgari, come gli altri popoli di sangue tartarico, una volta 
convertitisi al cristianesimo, seeiscro come protettore il santo di Patrasso e spesso dal tal nome cssi chiamavono i laro stsnziamcnti. Scaglionati dal Longobardi in 
eampagna solcvano nominare i lord %9chi . Casali S. Andrea .. 



2. 
LA CONVIVENZA DEI LONGOBARDI, BULGARI E 

SCLAVINI ED IL LORO INGRESSO IN ITALIA 

Dimostrata la presenza dei Bulgari e degli Sclavini sul territorio 
senigalliese a sinistres del Cesano, ci sembra logico esaminare 1'in- 
contro di questi due popoli con i Longobardi e cosi darci ragione del 
tempo e del modo dei loro stanziamenti. 

Due sono i tempi dell'ingresso dei Bulgari in Italia: il primo con Alboino nel 568 a testimonianza di Paolo Diacono c 1'altro circa un 
secolo dopo a testimonianza di Paolo Diacono stesso e della Storia 
Miscella. 

Scrive Paolo Diacono: 

E' ocrto che allora Uboino portb con se in Italia molti dci vari popoli con- 
quistati da Jul o da altri re: Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Svevi, Norici ed 
altn simili, dai quali fine ad oggi diamo il nome ai vichi dove essi abitano (18). 

(18) PAULI DUCO\I, Dc gcstis Langobardorurn, L. II, C. XXVI; in ßIS, 
I, P. 93"1. 
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Difficile Z- trovare le trace dei Gepidi c cl eli Svevm, col'Euse Celli 
con quelle degli affini Longobardi; e cosi anche di quelle 'del 
o di altri popoli della Pannonia e del \orico di origine. ge: tttatticae 
Dei Sarmati invece, volendo riscontrare in essi g li Sclavmttº+ ý molto 

probabile pur nellc risen"c per la incertrzza su tal popolo, 
pits del Bulgari evidenti cci 

abbondanti 
sono lc tracce, non solo fino 

ai tempi di Paolo Diacono ma anche fino ai nostri giorni. n1et: t 
Gli Sclavini o Sclaveni a aiono nella storia nella prima 

del see. VI. Uno Slaveno si distingue nclla difesa di Osimo contro 
Goti. Al tempi dell'imperatore Giustiniano, in tonne di razxi'~ton 
devastano la Tre: ia. ]a Niesia e 1'Illirico. Proco io descrire dlff'ls<1' 

mente in loro ferocia c ricorda particolarmente 
iýloro 

scontri co" gli 
Eruli presso il flume Istro ogö i Danubio) e con 1'cscrcito imp'-r"' 
le (mý). In quegli stessi anni vrebbe essere avti'enttta In loro sot- 
totnissione' agli Avari nclle due Pannonie; qui s'incontrano con 
ßulgari. 

I Bulgari sono popoll di razza uro-altaica, come gli Sciti, 91i Unni 

e gli Avari, e la toro storia si confonde con quella di questi popoll 
fino al see. IV (20). Ad essi e collegato il cambiamento del noma an- 
tico di Rha, il fiume piit grande d'Europa, in Volga (I3ulgar)" A Be- 

nevento verranno detti « Paloferni », 606 i« Paduli »o« Palustri >? + 
percltc abitavano presso lc paludi con riferimento alle p. tludi del "\'a' 

re d'Azov o Lacus Alaeotis (=t). Sccondo alcuni, alla Toro comparSa 

(19) PIIOCOPII CAESARIENSIS, Dc 8c!! o Cothico, 1. II, C. X. l'VI; I. 111, 
cc. XIII, XIV, X]iIXXXXVIII, XL; 1. IV. c. tXl"V in his. I, a pp. rispettivamcntc 297,312-13,324-25,332.35 c 350. 

S. Cregorio Magno cost scrivcti"a a Massimo, arcivcscovo di Salona: " De 
Slavorum gcntc, quac vobis valde imminct, ct affligor et conturbor, quia per 
Istriac aditum iam Italiam intrare cocpenmt . (MICNE, PL 77 Col. 1092). 

(20) Cf. D'AM1C0, op. cit., p. 12: " Incontrovertibile cosa c ehe cssi, conic 
giit gli Unni c gli Avari, c come i CalrnucU, gli Elcuthi, i Kirghisi, i Nogai. 
I'ibet, lni, f'Iurcomanni, in Asia, i Flnni, i\lagiari, gli Ottomani in Europa rc 
stino discendenti degli Sciti; c la storia di costoro dcw"e essero eoruiderata storia 
pure dci Bulgari fino al IV scrolo dcll'E. V.. 

(21) 1b., p. 50. Anchc i nostri Bulgari sf trovavano presso lc paludi: ucllo 
stcsso documento del lOSS, citato a nota 5. si parla del %icino "fondo Padulc ". 
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in Europa Sono chiamati Kutri-Guri (=). E' accertata la loro pre- 
senza in Pannonia al rinci io del sec. V. Vengono con gli Unni di 
Attila in Italia nel 452. Un Bulgada messagete, insieme con Ulimo 
trace, sal%. a Ancona dai Goti nel 537 (23); nella guerra . gotica sono 
anche ausiliari dei Goti. Intanto in Pannonia diventano sudditi de- 

gli Av, ari, insieme con gli Sclavini, e qui s'incontrano anche i Lon- 

6voarcli. 

I Longobardi, popoli scandinavi cone i Goti ed i Vandali, com- 
paiono fin dai tempi di Augusto, quando nell'anno 5 dopo Cristo ven- 
gono sconfitti da Tiberio suite bocche dell'Elba. Nel-sec. II si spo- 
stano verso il Danubio. Dopo due secoli di incerte vicende e di in- 

certi itinerari li vediamo net sec. V muoVersi in relazione alle in- 

vasioni dei Goti, dei Vandali e degli Unni in Italia; quando OTooaýroe 

entra in Italia, essi si s in ono nel Norico c quando vi P 
rico entrano in Pannonia. II loro storico nazionale, Paolo Diacono, 

parla di due scontri che essi hanno con i Bulgari, net primo vinti e 

'el secondo vincitori (24). Vengono chiamati da Narstantoupereil 
eito Sono it nerbo, e si distinguono nella guerra gotica 
loro valore quanto per la loro barbaric negli incendi e negli stupri. 
Otten ono circa it 547 dall'imperatore bizantino di "rimanere net No- 

rieo nella Pannonia. Alleati con gli avari, d: struggono i týp 
oiicgti 1'uccisione del re Gunimondo. Dopo 17 anni di conviven 

Slavini e Bulgari, ehe passano at servizio dei vincitori, vengono con 

il re Alboino in Italia. 
Oltre a questo primo ing resso dei Bulgari in Italia con i Longo- 

bardi, si fa 
menzione 

di tin secondo aVvenuto circa tin secolo dopo. 

\ýe abbiamo, come abbiano giä riferito, due testimonianze. 

(22) D'A\IICO, op. cit., P. 12. 

(ý) 
AIS, I, p. 285. 

PßOCOPIO, op. cit., L. II, CXIII, in 
414-15. 'II, in ßIS, 1, PP 

°O_4) PAULI DIýCOVI, op. cit., 1 cc \V, -1- ( 
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Scrive Paolo Diacono, riferendosi a! l'anno GGS circa: In quei lempi il duca dci Bulgari di zieme Alzcco, non so per qualc ragio- ne uscilo dalla sua patria, catrato ppaacificamcntc in Italia ý"cnnc con tutto I'cscr" cito del suo ducato da rc Crimonldo, prancttendogli di'mettcrsi al suo serý'itio e di abitare nd suo territorio questi, indirizzandolo a Benevento, ordinb al SUO figlio ßomualdo di lo assegnargli dci luo^hi, dove tessc abitare con il suo Popo- , ßomoaldo accoglicndoli benignam ýte, dicd 
c Toro 

per dimora vasti luoglii, i ehe fine allora crane dcscrti, doe Scpi i loro ano. Botiriano cd 
Iscrnia 

ed altrc cittý con territori Cd ordinb ad chiamarsi -ýlzcco di Luciare la di�nieä del nomc di duca o di 
gastaldo. 

clro in latino no ad Oggi gli abitanti di quci luozhi, Ixncheparlino an- 
, non h 

Fianno 
hrttavtia perduto affatto I'uso dclla propria lingua (=5)- 

1\rella Storia NIiscella si serive (ed al suo racccnto aggittngiamo alcune noslre spiegazioni) che il re del Bulgari, Orbato o Crobato, verso gli trltimi anni dell'intperatore Costantino (ccnftlso per errore eon Coslante 11 rnorto a Siracusa nel 66S), prima di morire racco- rnandb ai suoi cinque figli di non separarsi nta di restare scinpre trniti senza mai darsi al servizio di altri popoli. Al c. ontrario in seguito ognu- no del fratelli prese la sua strada, portandosi via la porzione della nazione. 11 primo, di Horne BuNiaios, restb nell'antico territorio SUI Volga, chiamato «Nfagna Bulgaria) >; i Btrlaari edificarono rrrolte cittit e ]a capitale Bulaar, sidifcsero dai \los oviti, ; lai Nlongoli e dai Tartari vittoriosamente ma si fecero sopraffare dai Bashkiri e dai I: irgltisi nel sec. V; fino a Pietro il Grande i sovrani russi con- servarono il titolo di Signori della Bulgaria. I1 secortclo fratello, no- minato Contarago o Cotrago, passb il flume Don (l'antieo Tanai), fermandosi di fronte al territorio del prirno fratello. 11 terzo, Haspa- ruk, passato il Danttbio, si stabil't nel territoriu della odierna Bulgaria e qui, dichiaratosi indipendente dall'impero bizantino, costitul il pri- mo regno bulgaro. Degli altri due, anonimi uno, il quarto, andb in Pannonia assoggettandosi agli Avari. l'altro, ýil 
quinto. venendo nella Pentapoli non molto lontano da Ravenna. Si aýsoggettb alI'irnpero del cristiani (zG). 

(25) PAULI DIACO\'I, 
op. cit., 1. V, C y. l'I. l-, in ßIS, 1, p. -IS-1. II D'A. \I1CO usa la dizione . Altzck . im"ecc di . Alzeco .o. Alzeconc .: al-tzck significa in tarlaro . nato minima .. Cf, op cit pý cci inoltrc IDEM, I Bulgari stanziati nclle tcrrc d'Italia ncll'alto 3ltdio Eco, Rama, Ifl-1^, p. 7. (z(; ) Ilistoria dliscclla, I. XIX, Cortans, in ßIS, 1, - ... a vero au 

Procýýl ab urba ßaýcnna in Pcntapolim 
%"cnicns, sub 

Christianonunt 
Impcriolifaa- 

tus .. Cf. D'AI\fICO, I Bulgari Trasmigrati, 
np. cit., pp. 1.1-1ß. 
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I due racconti, di Paolo Diacono e della Storia Miscella, sono 
tanto in contraddizione da far pensare a due racconti completamen- 
te diversi. Essi convengono soltanto su due punti: lo stanziamento in 
Italia dej Bulgari guidati da un capo e 1'e ca di talc fatto. Per il 
resto uno i ora 1'altro: Paolo Diacono nonosa nulla dei cinque fi- 
gli, della meta la Pentapoli e della sudditanza all'Impero, mentre la 
Storia Miscella non sa nulla di Alzeco, di Grimoaldo c Romoaldo, 
della meta il Sannio, del gastaldato. I1 dotto critico della (< Ta- 
bula Chorographica Medii Aevi )) (27) cerca di spiegare 1'antilobia 
ma non sembra che ci sia riuscito: nonostante tanti richiami di scrit- 
tori, molti punti rimangono oscuri e troppe domande sono senza"ri- 
sposta. Egli ha bene individuato la vera ed unica difficoltä, nel coor- 
dinare i due racconti, nella difficoltä cioe del doppio passaggio pa- 
cifico de! Bulgari in territorio imperiale. uno per entrare e 1'altro per 
useire. Per noi Ia difficolth ora non piü esiste: quei territori della 
Pentapoli erano di dominio longobardico, come piit avanti proveremo, 
e Quindi tutto si spega con facili spostamenti quasi all'interno del Bene- 

ventano-Spoletano. 
Da quanto so ra, si deve concludere ehe la data dei numerosi 

stanzian enti bulgln in Italia, al di fuori del Beneventano e della 

Pentapoli, debba riferirsi all'ingresso 
del Longobardi in Italia con *il' 

re Alboino e cioe a decorrere dall'anno 56S, come pensa il Muratori 

per lä Bulgaria del territorio di Milano (=8)" i\cl Beneventano Poi 

questi stanziamenti ssono essere a%-%'enuti tanto a quella data quan- 

to un secolo do con la necessitä p°rö di riferire parte e forse Ia 

maggiore di ess'Puýl secondo periodo. 11 Gastaldato di Alzeco, detto. 

0-7) Dc Tabula Chomgrapldca Vcdü Acvi, in HIS, X, PP* CCLXXIII-XXV. 

i2) L. A MURATORI, lnnali d'Italia, an. 5(iS. Per questi ntunerosi stanzia' 

mcnti csiste una abbondantc letteratura, die Si sta cantinuamento arriccltendo con 

nuovi studi, slxýcialmente sui Bulgari di Lombardia c di Piemonte: Cf.: D'AaICO 

Rutgers starsriati op. cit., pp. 5-6. Qucsto stesso autore, ncll'altra opera 
es di lo- 

tata, I Bulgari TrasYnigrati, si diffonde ainpi unente sui floral di Ix 

calitä bul-, arc ncllc varic rcgioni d'Italia: PP. 1i-51. tiPeatto da 
esse 

scsil oa fa 

%'acoeo di Fermo ncl 114S " Bulgano, il quale in 
, SO). 

mcrrzione della contrada bulgara di S. Andrea dc Monte Scco (P. 
, 
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di Boinno e che comprendeva anche Sepino ed Isernia, dette poi ori- gine alla Contea del Molise (-3). Similmente nella Pcntapoli si prrb ammettere come possibile qualche stanziamento bulgaro nella se- conda 
]a 

met? del sec. i, I ma e cib necessariO per altri Stanziamenti nel- seconda rnetä del sec. VII. Stanziamenti bulgari in questo territo- rio solo segnalati a Rimini, a Senigallia conre gia climostrato Cd a Osimo. 11 Codice Bavaro parla di «fine Bul ariseia» nel territorio di Rimini, di una «terra Bulgarorum A nello stesso territorio, di uno Stefano «filius Bulgari» nel territorio di Osimo, di Ln Urso «Sela- vin... », di Baro di Bulgaro, di Amico e Giovanni figli germani quon- dam Bulgaro (ý). ý 

Il 111o1ý1se dnlle ol r+SinFcai 
nostriýrc 

citatc del D : "lmico, v. C. B. \IASCIOTTA, colonizzazionc bulgara iofii. Napoli 1914: ncl v. I c. ? º. C circoscsiý"c la Cioile del Re no �znclla rcgioae molisana, dictro if CIANNONE P. (fnoria luppo del FeudalesimoaPoli, 11, L 1V) ed i1 DE FßA, \'CESCO A. (Origin a sl' B" AMOROSA, 11 Jlolisc cjt llaluc, Arch. Stor. Pro-. Nap. 1909-10). Vcdi andýe CIIE1tA, Annuario dcl Jlolisc o 1924 ý 313ß c 57 V. DE LISIO-G. A. SCOC- alla coloniz"zazione slava, il 1j"-so 153.17, pP" 10-11,63 c 18S. Qusnto else questa fu precedent, alla 
bul 1CO (/ Bulgari lrasmigrati, pp, 35 iß) sosticne dotticro, i gara ei aýzrnuta sotto Zotonc, 11 fcrocc ý' longobardicauý ccccssr aý"c%"ano indotto se , sclrifosissirna et 

Cr ýorio Magno a proclamare la siirpo bardicl di tal condotticro e nota 
rlc fandwsimc; di dubita della nazionalit: i longo- ctrc comunquc il suo sauito era slavo. imposscssarono i 

(30) . Bulgaria 
. era un castrllo ai eýanfini tra Rimini o Cescna, del qualc Si Storia cioilc e sacra 
incsi if 18 agosto dell"anno 1151. Cf.: L. TONINI Dclla e 533. Per S. Biagio tmincsc, 11, Rimini 1S5ß 371 ib.: ý^ý e S. Maria di Bul, pp -=)7, ý0?, 33ß, 3ßOs "lillt Vcscoui di Cescna, in garia ýanch, P. IIURCIII Cronotassi del 191,193,195, "0, o" 

BiblioQrett Eccl, siarum Italia, ., Roma ý19G5. 
pp. 155, elitFonum Ecclesiac Rae nnalensisoditt 

Ba%'aro cf, I. B. BERNIIAßT. Codex Tra- 
pp. 35, "1"1,7"1,76. 



3. 
I LONGOBARDI A SENIGALLIA 

L'argomento fondamentale per provare la presenza stabilmente organiZzata dei Longobardi a Senigallia, prima della occupazione del, re Desiderio a dato dally esistenza, storicamente accertata, del «du- . cato» longobardico 
a dell'ultimo duca Sergio, come si rileva dalle 

carte delle due insigni abbazie di S. Michele di Brondolo e di S. Ma- 
ria »t shy is net Friuli. 

Net novembre dell'anno 800 a Senigallia Sergio «duea », dona, 
Per ]'anima sua, alla chiesa del Beato Arcangelo Michele di Bron- dolo molte terre estese in van fondi, the vanno dalla valle del Misa 
a quells del Cesano, net territorio piü fertile e piu' vicino delta cit- tä (3i) 

dell'I giorni S maggio e9 ottobre dell'anno SOS ed it 28 febbraio 
Tommaso, figlio del hi Sergio «duea di Senigallia », dona, 

per ]'anima sua, at monastero di S. Maria di Sesto net Friuli vane 
terre, vieine a quelle giä donate dal padre al monastero di Bron- 
Bolo, ed una terra di ! re moggi ad Aquasalsula presso it torrente Tri 
Ponzio at confine tra Senigallia ed Ostra (3-'). 

(3i t U13110. Perm di Br)ndo! "r il dc, curnento c un Lrecc recordacionis del 
causidieo Adamo (seconda mct, z del sm \I1). Cf. KEJIR, op; cit. p. 119. 

(32) ASVc, Codice di S. Maria di Sesto, copic autentiche, nn. 4-5. Cf. A: 
OLIVIERI, tlemoric delta Badia di S. Tornmaso in Foglia nel contado di Pe- 
saro, hi 1775,29 e 33" C. COLUCCI. Antichitä Picene, V, p. 152; A. MAN- 
CINI Intorno a un 

Codice Di lontatico di Scnigallia dal principio dcl Nano Se- 
eoll älla fine del Dccimosecondo Senigallia 1943, p. 11: dit solo ]a data c la 
colIorazionc archit"istica, scnza aoccnno all'argomento. 
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Sergio, duca fia c nella storiolongAbardo di Seni = -r ýallia, era gi: i noto ncll"agiog taý a perb oafia %"cneta, senigalliese e marchigiana (ý). Si trarta-- di 
antico si 

notizic a%-%"olte nella de enda di cui il docurrrento piü riscontra nclla cronaca di VenrLia negli anni 
di 

ýrdrta 
Darrclolo, il dotto doQe 

13; 3y; C"). ý guarisce uri, rcolo, aurente, 
Qui il duca ý un lebbroso, il quale 

roncl all'ingresso della chiesa di S. i\li;: lrcle di olo, cloc'c lAreangelo 
stesso, dopo due apparrzrorri, 10 aveva condotto, guiclandolo da con la Seni allia ý- rno lic greca g per mart, per grrtitrrdinc Sergio 

rnrtorc, dog Margarita Si chiude in qucl monastcro, dove 
"'eire po aver lasciato ad esso ricchi beni. Avviene ml che egh poi onorato come santo. Di lui parlano il vescovo di &111 Pietro de \atali Gran '1' "el suo Catalo o dei Santi. Lorenzo Be_týerlinc11ne1 
nell 

eatro della Vita Umana ýlanrloý croato di Spalato a Istituziorre del Beato ý'iýere ed altri (-5). 1 Bollarrcfisti fanno 

marchSian ev. gli scrittori 
OLI\ agiýrýi i vcrtMi (A i scni alltt -Si v. w avanti; per t lentPf anticltissirnJ 

IEHI i/, COLL'CCI il c A. ý" 
., 

ai rtoslri, 1%0i, If303, EIt\AlII; CCI, 
Fo. 

ssorrrbronc rfat 
(sa) 

, DA\'DU p. 154. 
" Per Itos dicy LI. Clironicun, l. N'II, a XII, ý1'I; in HIS, \II p" crat, divcs et ür(uaercilic, ann 7fJfl), Srrsitts 1.50: 
c: uninc, u Dt qquidam, in Scnoäalliac partibus dtu 
changclusýfichaýjý'tatC 

ro qui kprocsus effcctus nstrnri. { cum nullo possit itnari mtxii 
sint, tarncyl visicnc dicc Pparutt auttm afflicto et desolato Dud Ar 

ad locum trdtsiae ý' Lioet mill in terris multa poculiaria IoW cnim eleclus atquc sanctitirt mc'c" que Brentalis dicitur, le ire precipio; est veto " Dux, ubi sit ]octrs illt", tu a me loco; praeparare rnonult uaeci ille: ibique nripitx sanitattxrr. Den q t. ntr invtnit, sequenti nocto \ lidtacl navt7n Margarita , quia 'Me rtun ad l rat am ' qua"' c" Cratrla duxerat, ýnt Ikrduccrct. Corn Igitur, crun Wore ascendisset, tandt"m tt currt militibus Sui, navtin studiose appa- ue mirantts sc Angelico ductu succcssentnt, ad porium nýtc ad Icctnu pencnit ct facto nra- 
sed anttY uamdc nomino lop 

ýttmtýe 
a\lonacitis nigris, E es cclcsiae in + 

quibus Cistetcicns 
est. Tuncl srcderrtur 

Dina 
intcgrc 

loco. nudis acctYlit pedibus; tes Dcro qut adstabant obstupcsecrrtc"s, ab onrni lepra mundatus Lt Beato \Iichaeli ardtangelo" 
Dta vocti cantaventnt Kyrie, gratis ngcn- 

ficio ibidem cum itam finivit 9-t 
nibus uxorc v 

Dux Fero non ingrattts pro nocpto bcnc- munastcriunr nragnis dota%it possicssio- (35) pETHI DE NA7-. diocrsis LIBUS, cl Multis ý 
uutr Calalo IX, c. . 7l, volnibus 

collcctus ýus sanclorurrt ct pCStortJm corttrrt cx II, p, 800 c 
L. BEý'EHLI\'CFý, 

Va 
(ell, dal 1.19j ha avuto uric cditioni), Snnclorunt I P. G3; M. ýf-1HU pntrnr Thcatrurrt ý'ifac lltrrrrartac, Liane 1678, 

mata clefanttö 
u ýoltc (dita dal 1500). '1. 

LIC Dc institutione brnc cYccndi per cxcntpla S" c. 4: qui la malattia di Sergio e chi-1- 
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emigrare il nostro duca, con la mo-lie Margarita, t-ra i Santi di S. 
Michele in Normandia (36). E' evidente clieý mutata solo la localitä 
della Chiesa di S. Michele, si tratta dello stesso fatto; sembrerebbe 
che, accertata dai citati docurnenti "1'esistenza storica di Sergio duca 
di Senigallia e delle sue donazioni a S. Michele cli Brondolo, a que- 
sta chiesa e non a quella di Normandia dovrebbe riferirsi il nucleo 
originario del racconto. Di Sergio, duca di Senigallia, parlano gii storiografi vencti a 
cominciare da Bernardo Giustiniani e da Marcantonio Coccio detto 
Sabellico (a'r)) e, naturalmente, gli storiografi senigalliesi. 11 piü an 
tico ed il piiu autorevole di questi ultimi e lGianfranco Ferrari, 
areiprete della cattedrale, sul quale dovromo fexmarci ý? iü 
avanti. Seguono cronologicamente il nobile senigalliese Dottor Cýio-: 

vanni Francesco Albertini (w), fra Pietro ßidolfi da Tossignano 

(36) BOLL., Acta Sanctorurrt cd. Brwtcllis 1845, \'II, Oct lß, p" 7ý4 F 

(1'ractcrntisis 
et in alias dies rclati): " Scrgius dux et Margarita eins -Wxor ltodie col' 

eoclcsia Montis Tunibac dicuntur in \fartyrologio, quod sub Canisii nontinc in 
Vtilgaturn cst. Ferrarius, cunt nltnntte vcrisimile acsttrnarei binos lios Dci servos 

cullu gaudere eadtsrt die, qua solrnmissitne agercur huius ecclesiae dedicatio, 

adscriPsit ambos die uenti. Quarc et nos horurrt coniugurn sattctitatem ct ýti 

lum occlcsa. sticum ""ýtnabitn us :! d XVII octobris ". lb. Bntsc: jlis 1853, 

Oct* I, p. 4 B-C: - Tumbac in Norrnannic S. Scrgii Ducis, Ita Ferrarius in Ca- 

talogo Cencrali, ct in Notis tcstatur se ex, fart}"rologio Ccrmanico ad XVI Octo- 

bris, annunliata applritionc S. Michaelis, quac facta cst S. Autberto Abrincensi 

WiscoPo, in Monte Tumbac, qui locus cxinde Mons. S. Michaelis dictus est, su- 

ris 
ungitur. 1131 ctiarn fit mentoria ducis cuiusdam Francici, Sergii nomino, et ttzo- 

cius \iargantac, qui Dux in mcmorata S. Michaelis ecclesia a lopra sanatus est 

et deinde simul cum uxorc sua Ni Deo et \Iichaeli usquc in fincm vitae scrvivit. 

'face ad verbum cx idiomate gerrrtanico vcýtcr sunt. I crrann nt et SaussaYum in Sup- 
non novi, ncc see an nulli alii \Iartl"rologi prat-ter tos coniuges fastis 
pl(znento sui Mart}"rologii Callicani ad X\'II Octobris, ltos pi 
inserucrint. Dcsidcrantur in \fattprologio Parisiensi, in Ebraicensi etc., in 

1835, 
tyy'roloýio liniversali Claudii C}tastclain ciusquc editione recentiori anno 

dcmum in Breviario Abrinccnsi anni 1635: cum tamcn Mon. S"1 Sliclaeýllibus 
sex 

tantttm antiquatam hanc diocesin pcrtincat, scd ab Abrinco non P 

Passuttm distet. Quo circa visutn cst non sufficicnter dc cultu constare ut in opere 

nostro sibi locum habcant ". (ý) B. CIUSTINIANI, Dc oriFinc urbis Vrnctiarurrt rebtrsgtre ab ipsis gc- 

stis hisioria, 1"ttJ2, I. II" M. A. SABELLICI, Rcrurrt t: enctarurn ab urbe condita ad 

lfarcum Barbadicum libri . L'XXI11. Per la bibliografia ncl monastero di Brondolo 

cf. i: EIiR, op. cit. \'II, Bcrvlini 1fT25. pp. 117-123. ta ms. in 
(ý) C. F. ALBERTINI, Jlemoric dcll'antica cittaýittocrcýaalls`ýto scritto cir- 

. ACSc, Mcmoric Diccnc, \'1, ff. 41-59: 1'originalc, pr 
ca 1'anno 15S1. 
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none eonventiýale filippino vescovo di Seni? allia negli anni 1591-1601 I. iidovieo Siena CO del Dandolo in genere 
) cd altri ancora. In aggiunta at racconto 

oltre a quelja della (býuýti autori parlano di un'altra disgrszia, 
prole, , che affligýeva il duca: la mancanza di per ottenere ]a quale Can moltiplicava preghicre ed elemosinc. NIa ]a notizia e nettamente dcll'808 smentita dai documenti, ºiü ricordati, e 809 sulla donazione del figlio ''ommaso at monastero di Sesto nel Friuli. La ]eggenda in seguito si e magiorniente arricclýi- ta, facendo diventare Sergio g 

Conte di Senigallia, spostandolo all'anno 
qual1200e 

ef 
lra i doni 

o sposarc con una figlia del signore di ýlarsiglia, 1a 
nuziali avrebbe avuto una coscia ed un braccio di S. Maria I'Maddalena (custodita cambierii il titolo in poi nella cliiesa di S. Gregorio, cl1e di S. Lazzaro silo fratelllolo(ýiýlla ýfaddalena) insicriýc con lc reliquie 

Ma il documento del duca Sergio non e isolato. Le carte antiche ei Provano ]'esistenza di altri ricchi longobardi, cite avevano le loro proprietä estese in 
cronologico tutto il comitato. Ne facciamo anche qui . 1'elenco 

. Negli anni del]'arcivescovo Pietro V 90o e 9ý27-97] (o VI rispett: vamente 9a1- 
Paolo detto 

) di Ravenna, Ermenulfo e: ýdelberga sua moglie con Ancello e Lupo dc Viciliano «ambo natione Longobar- dorum» eliiedono (in enfiteosi) le tale, nel lerritorio senigalliese nella pieýc 
cj n$ 

Loret zasita nell'odier- no comune di Ostra (4-'"). 
Nel maggio 1093 Ofredo detto Ceso del fu Gifredo c Tedclrnda sua moglie << de nacione Langubardorum 

», donano, per la remissione 
del propri peccati, at monastero di S. Vittore de Clusis le loro pro- 

nellalD blioýýDOLF Comu 
I, Ilisrorian, rn libri d"p, ms, ritenuto originale, conscnýato nale di Scnigallia, f. 4 r. 

G3: sembra die il 
(40) L. SIENA, Storia dclla cilia di Scnigaglia, M 1746, pp. S_-S"t e °6°- llcmorie diucrsc, VI1 

Si 
If. 

ena abbia utilizzsto a fl"traSr, PPlmG raccolü su Sergio in ACSc, 
(41) R. 1"IARCUCCI Sull'originc della Ficra di Scnigallia, Firenze 1006, pp. 

5-6; IDE\I, La here di Scnigallia 
: lscoli Picxno 1015, 

RI, Annali dlScnigallia, it"i 1061, P. ý P. 0; JIO\'TI G. üiNIIs- 
(92) Codice Bauaro, f. 23v-. 
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prieth site nel fondo Cerreto detto Pumpiano ed in altri luoghi del 
territorio di Senigallia nell'odierno comune di Arcevia (43). 

11 27 dicembre 1032 papa Alessandro II conferma a Bonizo, ab- 
bate di S. Severn in Classe, vari beni, tra i quali l'isola della Fara, 
the sembra sita presso Cassiano (44). 

Nel novembre 1126 Giovanni di Baroncello a Froga sun moglie 
donano, 

secondo la legge dei Longobardi, al! 'cremo di S. Croce di 
Fonte Avellana, in persona di Savino priore, i propri beni, siti nella 
valle del Cesano ne! comitato di Senigallia e cioe In meth del Monte 
Cerregno 

nel Castel Girardo (presso Monteporzio) con la proprieth 
nel fondo Ionacile, un campo donnicato e due mulini, una Casa nel- 
la Penna. «de castro de mre» (verso it mare sotto Mondolfo), una 
Pezza di terra presso I'oliva del Moro, parte del castello di Frattola 
(ai confini tra Casteicolonna c \Monterado verso it Cesano), ]a pro- 
prieth nella villa di Monte Secro con In quarta parte della chiesa di 

S. Martino (45). 
Nel novembre 1150 Dago di Guglielmo dona, per 1'anima sua e 

del suoi parenti. secondo la Legge dei Longobardi, all'erem buttd1i 
e 

S. 
le* Croce di Fonte Avellara, in persona del priore Benedetto, 

sue proprieth poste nei fondi Casa Sulazoli, la Rocca (A cevia), S. 

Elena a Palazzolo nei comitati di Senigallia e Camerino (46). 

Nel marzo 1144 alto de lu Brelo, anche a nome di alto di Berta 

di Franca, vende, secondo la logge dei Longobardi, alla pieve di 

S. Maria del Colle ed al pievano Andrea una terra nel fondo Le Mole' 

clef comitato di Senigallia (nell'odierno territorio comunale 
di Ar-. 

eevia) (47). 1'ilnllnA pr0- 
Nel settembre 1147 Adamo di Giovanni dona, per 

e: i"1ITTARELLI, . 
(43) AFAv, Pcrgg. di S. Vittore dc Clusis, ad an.: cclizion d 

oP" cit., 11 col. 104; csto: R. SASST, Lc carte del rnorrastcro 
di S. Vittore cllc 

chiUSe sul Scntino, p. 31 n. 45. 
(44) Originale, ACßa, n. 10 Rosso; per lc ccld. cC. I: EIiß" La ` fara ", 

come c noto, c un inscdiamento longobardico: il nome c tuttora conservnto in 

ý"arie Parti d'ltalia, come Farn d: Ada, Farn 1os"ares 
enn no (Ascoli picBnö 

1m 
cf. 

Fara Viccntino, Farn Sabina, Farn di Montelalconc APP Cirr ii "el sc- 
A. PEN\'. ý1CCIiIO\I, f. 'Ordinc Bcncdcdtino di S. Silucstro in go 

uella 
co1o XIII, \Iaccrata 1967, pp. 10-16, dove si parla di S. Maria di Farn in q 

diocai. ra 
3 0'3t1 e 

dcil'arýticoAlfonraýcro di 
Fonte 

di 
1Fontc tAcd 

ana, 
nFacnza 1895, 

LPPý` ra 

d. p. 109. 
(46) ACGr, Pcrgarn. di Fontc rlccll., n. 55. 
(47) AFAv, Perganr. di S. Vittore dc clruis; edizione: 11G4jý'ARELLI, 

op. cit. 

III, A a. 403" regesto: SASSl, op. cit., pp- 51-53 (anno 
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pria e dci parenti, secondo la legge del Longobardi, all'cremo di S. 
Croce di Fonte Avellana, in persona del riöre Savino, "la sua terra 
sita nel comitato di Camerino nei fondi Ca 

Sulaci, 
Portaseossa de Na- 

zurani, dc Mole e Col Manderusi; nel comitato di Nocera ne1 fondo 
di Gualdo; e nel comitato di Senigallia «in la Rocka de Contrado» (48)" 

Nel gennaio 1151 (? ) Rainuccio di [... ] vende, secondo III leg,; c 
dei Longobardi, all'eremo di S. Croce (di Fonte Avellana) in persona 
di [... J rettore di S. Eleuterio, una pezza di terra del territorio di Se- 

nigallia nella regione di S. Eleuterio (43). 
11 20 agosto 1156 Marto di Sardia e Sardia di Giovanni di Baro 

vendono, secondo la legge del Longobardi, a Savino, priore di S. Croce 
di Fonte Avellana, la loro proprietli nel fondo Gallano del territorio 
di Senigallia (50). 

Avvertiamo che i citati sono soltanto alcuni del documenti atte- 
stanti la presenza dci Longobardi nel territorio senigalliese. Anche tra 
le carte finora note si potrebbero riscontrare altre cli donatori, vendi- 
tori... di questo popolo. Non dobbiamo lasciarci ingannare neanche dai 
documenti, che potrebbero indicare sogaetti di altre nazioni. Cosl. ad 
esempio, il documento, riferito (51), della donazione di Berardo e di 
Fiasia del 1055, scritto secondo la legge salica, non neccssariamente 
riguarda donatori Franchi: potrebbe anche trattarsi di Bulgari o S. la- 

vini, i quali, a misura che passavano dai Lonaobardi al Franchi, ade- 
rivano alle leggi di questi signori (5=). II documento di Imelda e di 
Corrado, giä segnalato (53), e gli altri documenti di S. Lorenzo in 
Campo, trascritti dal notaio pesarese Francesco Alberto, sono stati ro- 
gati «lnanu antiqua et Longobarda» (54). 

I documenti, clie abbiamo esposto, non confermano cd anzi con- 
traddicono quanto divulgato nella storia italiana che i Longobardi 
entrarono nella Pentapoli, salve le incttrsioni di Liutprando, soltanto 
con i1 re Desiclerio. I pochi anni, seguiti alla occupazione di questo TO 
lbngobardo, non possono considerarsi che po, -o piit di uni operaziane 

(48) ACGr, Pergam di Fonte Avell., n. 77. 
(49) ACGr, Perg. di Fonte Acell., n. 60; cf. ib. ancora un nitro doc. redatto 

nella stcssa lcggc con data, localit3 illeggibiti, ib. n. 69. 
(50) lb., n. 84. 
(51) Vcdi nota 5. 
(52) Cf. D'AlN1ICO, I Bulgari starmiati, op. cit., p. 24. 
(53) Vedi nota D. 
(54) Vedi BAVa, Arch. Barb. Cred. III, Cass. 3S, \1azz. t. \VII; ASFI, Carte 

d'Urbino, Cl. III, Filza 11. 
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militare, 
nella quale non sarebbe stato possibile uno stanziamento de- furrtrvo di quel popolo, unitamente ai Bulgari ed agli Sclavini; si da epmpetere, 

ancora dopo due secoli, per estensione tanlo radicata del- la loro 
proprietä fondiaria con quella del Franchi. Cosi trovano spie- gaZIone vari fatti mine quello del re Liutprando, il quale, avanzaadosi verso Spoleto, 

siý scontra con gli Spoletani ad i Ronrani, alleati, in unaselva posta tra Fano e Fossonrbrone (55). Simillnente si fanno piü eauti i nostri giudizi su certe tradizioni. Ad esempio, il Lanzoni ha 
giudicato 

spurio il B. Bonifacio, vescovo di Senigallia nella seconda meta del sec. VI trucidato dai Longobardi ariani, perclre costoro en- trarono 
nella Pentapoli solo nel sec. VIII (56). I1 nrart. irio del. B. Bo- 

nifacio potrebbe essere anche leagenda, ma non per 1'argomento del Lanzoni, 
perche 1'episodio s'inquadra bene nel periodo, quando i Lon- 

gobardi, in anni : urteriori al pontificato di S. Gregorio Magno, incen- diarono Pietrn Pertusa e Foro Cornelio (Imola), quando papa Pelagio 
II (578-590) 

si lar»entava di « rnulta vastatio per totain Italiam» per 
opera del barbari ed ancora di <c necessitates et pericula totius Italiae », 
? uando Faroaldo, 

primo duca di Spoleto, saccheggib In citth di Clusse 
e quando lo stesso S. Gregorio deplorava le scorrerie longobardiche a Fano 

e ad Osimo. I documenti relativi. assai noti, sonn stati studiati dagli 
scrittori locali, tra i quali segnaliamo il maggior ricercatore sul- l argomento il Feliciangeli (57). Perb i fatti ricordati vengono consi- derati 
come incursioni c dominazioni temporanee, cosicche e generate la sentenza cue esclude la dominazione lolrrobardica nella Pentapoli 

ne' secoli VI-VII. Alcuni; quale il Pepe, considerano citth greco-italia- 
ne quelle delle Marche a 

sinistra 
dell sino, Inentre altri, come il Na-' 

talucci, includono Ancona, Osimo e Numana (53). Il \-farcolini fa 1'ipo- 
tesi ehe «col volgere de' tempi, durando il regno longobardico. alcune 
cltta della seconda Pentapoli si aggregassero al ducato di Spoleto, e 
vi si stabilissero feudi di Signori viventi a legge non romana, ma lon- 
gobardica, e salica» (0). 11 Feliciangeli solo sull'indizio dell'avvenuta 

l ritiro del Longobardi da Fano, liberazione del prigionieri afferlrra il' 

(u) PAULI DIACONI, op. cit., 1. VI, c- LVI, in RIS, I, p. 509. ,', 
(56) F. LA\ZO\I Le dioccsi d'Italia dalle origini al principlo del sec. VII 

(041), Faý 19? 7, I, 'pp. 492-493. 
(57) B. FELICIANCELI, Longobardi c Bizantini Iungo la via Flaminia "nel .. 

sccolo VI. Cazncrino 190S. 
0ý) C. PEPE, II Media F. vo Barbarico d'Italia, Torino 1995, p. 186; M. 

ivATALUCCI, Ancona attracerso i secoli, I, Citt. 1 di Castello 1960, p. 175. 

(ý) C. \SARCOLINI, . \'otizic storichc dclla pror, tincia di Pcsaro, e Urbino, 
Pesaro 1SGS, p. XLI. 
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come su congetture nega la loro dominazione a Cubbio, necessaria ai Bizantini come nodo stradale tra Roma c Ravenna, e sulle citth della Pentapoli, concesse da Pipino al papato in sostituzione della sovranitä bizantina (G0) : indizi e congetture legittime alla luce clei nostri do- cumenti. 
Questi chiari e non pochi documenti lctterari Itannu conferma da poehi ma significativi monumenti archeologici. Ad evitare false deduzioni, e bene premettere cite le due cltieso piü antiche del nostro territorio, S. Lorenzo in Campo c S. Cervasio di Bulgaria, sono o possono essere preesistenti all'arrivo dei Longobardi e quincli dei Bulgari e degli Sclavini. La parte piü antica della chiesa abbaziale di S. Lorenzo e senza dubbio nella cripta di S. Demetrio. S. Demetrio di Tessalonica e uno dei Santi militari greci, come S. Gior- gio, S. Procopio e S. \testore, ed il culto di Lui in questa chiesa ptlö essere stato originato ai tempi dell'esarcato al cui pcriodo pub farsi risalire con il Grazzi 1'iscrizione 

sulla lamina di piombo, chiusa dentro 1'urna di legno con le ossa del Santo (61). anche se Tessalonica e nel- 1'itinerario delle emigrazioni bulgare non e necessario p: nsare ad till trafugamento delle sacre reliquie da parte di questo popolo nc tutta- via e da °seludere qualche rapporto Ira il culto di S. Demetrio a S. Lorenzo in Campo ed i Bulgari-Sclavini, 
per esemp: o, ai tempi della iconoclastia. Quanto poi alla chiesa di S. Gen"asio, il monttmento piu antico di essa, il sarcofago, in cui si custodivano le ossa di S. Gervasio 

CELI daio ßomaFßa rnna 
cf, 

anchc 
P' cit., PP- 73,69 c 75 rispcttivamcntc. Sul Cord 1967, a oura del Ccntro di lellura e informDore avoniadiaCantiano. 

di Luccoli?, dattil. 
Q 

(°1) L. 'urna venne sCoPorta il 20 iugno 1520, quando cro abbato cornrnen- 
datario Marco Vigcrio ]I, ýcscrnv di S 

genigallia. 
intcrpretata: 

. Hic L'iscrizione nclla lamina fu a]- Sancti 
cost 

corpus Dcmclrü Martins Tlressalo- 
nicensis incliti .. L'intcrPretazionc 

sicura vrnnc data dal e dal Cmzzi: ý Ilic 
ria 

requi 

bensi 

escit 

indotta 
. corpus d Sancti Demetrii1aP .. Qui manca il 

\firictr3amottti 
a Ttxsalonica, ma i 

due autori sono rima 
interpretazionc non sarebbe stata arbitra- d: r trna ]ettcra di Mons. 

coný7nti 

ßtra 

eheoncalli, 
dizione Quint da una 

stata confcrmata tradizione sarebbe in Crocia, il uale, poi Papa Ciot"anni \, 0111, Delegato Apostolico Pergola, altcstgo, do "I riclricsta di \lons. Filippo M. Mantini, tescovo di Cagli c corpo del Alartire non aver consultato 
roý ýa a 

rS 
ý 

iriu della Unit"crsitä di Atcne, Clio 
ti "tesi. 

Clio il trafugamrnlo fosse daý. uto ' 1o stesso ßoncalli atýanzat"a lipo- 

il 

Cf.: \11CCI, op, cit., ' alle ladrerie dei Venrciani e del Croeia- PP" 125-26; anclio F. PP. 162-203; C. CIOßCI, Suasa Scnonurn Parma 1953, ncJle cosfruziont ntcdie äOý SysSojýnaýon1c905, c aal refmpicýo di materiale ror»ano PP- 9,11,13,17,3"1,37, 
. 11 c"f2. 



ed at presente %uoto, c da studiosi ptü recenti fatto risalire al primo 
quarto del sec. VI (G) p, cioc prima della eventuale vcnuta dei Bulgari 
con i Longobardi nel nostro territorio. Avvertiamo in proposito che il 
Periodo della fabbricazione del sarcofago non e necessariamente col- 
legato con quello della custodia delle reliquie e ciö legittimerebbe 1'i- 
Potesi che i1 titolo «S. Gervasio dei Bulgari » possa essere stato origi- 
nato con la chiesa (63). 

I1 Grazzi clte pur non conosceva i nostri chiari e numerosi docu- 
menti sulla presenza dei Longobardi nella valle del Cesano, dalle iseri- 
zioni di S. Lorenzo in Campo e di S. Gervasio trova In conferma della. 
iPotesi sulla «dominazione abbastanza profonda. dei Duchi di Bene- 
vento sull'antico Ager Gallicus» (64). Egli riporta quattro i35riaioni 
suasane, tutte giä note, scritte in lacino ma con grafia greca ( ). Qui 

ne esaminiamo una soltanto, che ci riguarda piit direttamente' . 
RES GREGORI BE (nev. ) DE GREGORI (filius) A. D. DCCXXXII 

La data c chiara, considerando lc tre aste verticali coine, tre XXX 

ý le due oblique conic due II. In quell'anno 732 era Duca di Bene- 

vento Gregor, iö discendente di Grimoaldo. Non c'e ragione clte per- 
inetta di dubitare sull'autenticitä di tale iscrizione e, se nel passatö 
questa c stata rilenuta s uria, lo si deve al pregiudizio della impossi- 
bile presenza dei Longobardi in quci tempi nella Pentapoli. Al con- 
trario essa conferma la 

direzione. 
giit indicata dai docuinenti, della in- 

filtrazione longobardica nelle vallate del Misa e del Cesano, die si 

aprono direttamente nel ducato di Spoleto, al confine delle diocesi di 

Camerino e Nocera. 

(62) Cf.: DE FRAI\COVICII, Studi suUa scuftura raocnnatc, I-I Sarco- 

lagi, in . Felix Ravauýa ", fase. 2S, giugno 1959, . pp. 117-19 e 167, nota 156, 
- Fe- 

fig. 9R C.. CABRIELLI. I sarcofagi di tipo raven fate 
i, clEýEaých I sarcofagi 

lix 
Palecn"strQni c al mcdioccai liýdbcllc 

i 
fa0rehcpRalvcnna Mal, p. 53, fig. 22. Ilan-no 

la datazione del sec. VI: L. SERRA, L'artc nclle M arche, Dalle origini cristiane 

alla fine del gotico. Pesaro 19"'_9; G. CALASSI, Roma o Bisana"oytllýl ilorlr 12o 

crt alto-rncdioeoali classico c Tartc ncll"olto 3lcdio Eco, 
TRoma 

1953; 
aý 

op. ` 

Data al sec. VI C. CECCONI, Edifici P dcll'arcliitcttura - Acarclýe 6 
delle Marche iM i" Atli del \I Congressa di storia, , 
13 settcrnbrc 1959 Roma 1965, p. 121. cit. ý. 

(ý) Per il rc"unpicgo del materiale di costruz; 3nc 
v. ROSSI, op. , PP"111,12,179 

19,2g (con due figure), 40.92 inoenimenti archeologict a 
(61) GIORCI, op. cit., p. 12'r: 

1ý11 
cn11ý ý daýý rýýsa 

scntcnza e il Giorgi, 

cura di L. GR. ATJ. I; v. anche a pp. " 
comcap. s1.121 12Gc127. 

(ý) lb. nei no. 29,30,49 e 50 del G"ºtalogo a pp. , 
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fnfine riportiamo sull'argomento la « Cronica di Sinigaglia u del 
Ferrari (66). Dopo il Siena cd it Tondini, quasi nessun altro Sc ne 
c interessato e non esiste uno studio sul valoºc critico di tale opera: 
Non dobbiamo quindi correre it rischio di affidarci ciecamente ai 
suoi racconti. Egli c certamente un autore erudito c diligente. Ma, net 
suo intento di fare la storia comparata di Senigallia. dell'Italia c dclla 
Chiesa, non raramente cade in errore. Cosi, quando nel martirologlo 
romano legge «apud Senonas », ne prende i Santi Sabiniano, Poten- 
ziano e Benedetta c non li considera di Sens in Francia ma di Seni- 

gallia. Avvisati di questo rischio, ci facciamu alla sua cronaca, ehe, 
parlando dei Longobardi, ne ricorda la quasi initerrotta serie dei duchl 

senigalliesi: 
c. l'anno 590 Sosipatre, che, dopo t'occupazione di Senigallia dei 

Longobardi provenienti da Camerino, fa edificare le clºiese di S. 
Bartolomeo, l'ospedale di S. Lazzaro per gli appestati tongobard ed 
it monastero di S. Stefano fuori Porta S. Angelo (f. 30r). 
c. l'anno 657 Rodonolfo, nominato duca di Senigallia da CGrimoaldo, 

sdegnato nell'apprendere ehe questa cittä era stata 
donata da Agilulfo alla Chiesa (f. 34r-v). 

Poeo prima Ariperto, ehe difende Senigallia da Romoaldo conic «co' 
dell'anno 684 sa delta Chicsa» (f. 35r). 

Andiperto, che rovina Spoleto, « in disscnsione» con il 
Regno (1.36v); rinuncia a favore di 

Al tempo di Rocloperto, figlio di Andiperto (f. 37r). 
Liutprando 

Arnoldo, clºc, at tempo di Desiderio, salva la moglie cd 
i figli mandandoli a Durazzo; muore affogandosi 
nelle acººe del Misa ed c sepolto nella chiesa di S. 
Gregorio (ora S. Maria Maddalena) (f. 39v). 

Sergio, figlio di Arnoldo c marito delta greca Marghe- 
rita (ff. 40v-47r-v). 

(66) G. F. FERRARI, Cronica di Sinigaglia, ms. consenato in BCSc. L'ori- 
ginale, scritto circa 1'anno 1564, c pcrduto. P. F. KEIIR (ltalia Panti/icla, VI, 
Berlino 1909, p. 102) non ne conosce neanclre la copia del notalo c nipotc Giam- 
bartolomeo Maioli e scrive: < Frustra quacsivimus ". Gianfranccsoo Ferrari el' 
arciperte della cattedrale cd in asscnza del vescovo Marco Vigcrio II dclla Ro' 
vere, partito per il concilio di Trento, benedisso il 13 marzo 15"4G la prima pietra 
delle nuove fortificazioni del duca Guidobaldo II della Rovcrc. Cf.: G. B. TON- 
DINI, llcrnorie della vita di FraneescLino Marchetti degii Angelinl, Faenza 1795, 
p. 10; vedi i suoi atti nel Bollario I delta Canccll. Vcscovilc di Senigagiia. A. 
POLVERAIII, Senigallia ncl Trecento lvi 1965, p. "40 in n. 30. Le citazioni del 
Ferrari sono in parentesi nel testo secondo la copia citata. 
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Non conosciamo le fonti, cui abbia attinto il Ferrari per tale elen- 
CO. Ricordiamo 

che i documenti hanno conferniato: 1) l'esistenza del 
ducato; 2) Ja storicith del duca Sergio; 3) la presenza di molti pro- 
prietari longobardi in tutto il territorio, segno di una doininazione ra- dicata ed organizzata di quel popolo. Osserviamo inoltre che, fatta 
eccezione per alcuni particolari secondari, nessuna notizia e stata fi- 
nora dimostrata priva di fondamento. 





Coneludendo 
questo nostro studio, ci siamo diffusi stilla presenza dei Longobardi 

nella Pentapoli. esplicitamente nel territorio senigal- liae, 
come una ed unica spiegazione dello stanziamento dei Bulgari e degli SClavini. Preoccupati di non cadere nella fallacia di voler pro- vare 11 certo con lincerto o una certezza risultante da due probabilitä, notiamo che, nel caso, si tratta di una lacuna di incertezza colmata da 

tin dato certo in due affermazioni vicendevolmente integrantisi. Co- 
tnunque ogni certezza storica lia tin valore relativo. La "presenza 

dei 
Longobardi 

non si prova con guella dei Bulgari e Selavini e viceversa, in circolo vizioso, questa da quella. Supposta ]a convivenza di questi 
hopoli e fissati i linLti di tempo della venuta dei Bulgari insieme con i Longobardi 

oppure un secoto dopo da una parte, si ant: icipa a quella data, 
un secolo o due prima di Liutprando e di Desiderio, la presenza 

(lei Longobardi 
a Senigallia d^ll'altra. Tale presenza, in rapporto in- 

tercausale 
eon lo stanziamento bulgaro-sclavino, ei ha fatto traseurare 

anche l'ipotesi di una venuta di questi popoli, Bulgari e Sclavini, nel 
sec. X, al tempo delle scorrerie, anclie in queste parti d'Italia, degli 
Ungari, 

a pane il fatto della troppa vicinanza con i nostri documenti 
e della non facile possibilitä di stanziamento in quelle rapide incursioni. 

Rimangono da risolvere due uitime difficoltä. 

La prima difficoltä e data dal richiamo della Storia. Miscel]a, se- 
condo la quale i Bulgari si sono assoggettati a11'impero del cristiani, 
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mentre cib sembrerebbe in contraddizione con la loro convivenza con 1 Longobardi: 
ammettendo facili spostamenti quasi all'interno del Be- neventano-SPoletano 

non si puö piu pensare a questa dipendenza dal- l'impero bizantino. 
-Ma il ducato longobardico, e quindi lo stanzia- mento bulgaro-sclavino, 

non e in contraddizione con il dominio bi- zantino: anzi e la dipendenza dell'Impero la posizione normale dei barbari, come degli stessi Longobardi nel Norico e nella Pannonia. Si Pub solo argomentare ehe i nostri Longobardi erano differenziati da quelli del Regno ed anche, in misura minore, da quelli del Beneven- lano-Spoletano. E cib Z. tutt'altro che improbabile, considerando le vi- eende alterne di due secoli di pace e di "loro (duehi e re), con Ravenna (in concordia o discorcliac on1Bisanzio)i e con Roma nelle varie combinazioni di alleanze. La seconda difficoltä c nello stesso argomento fondamentale favore della tesi della presenza longobardica 
nella il ducato longobardico. Questo, ehe c l'argomento fort 

Pe, entapoli, 606 
potrebbe essere in realtä I'argomento debole, perche i documenti non parlano, come la tradizione, di tin «ducato Iongobardico 

», ma solo di tin «ducato »" Tuttavia il fondamento 
rimane, perche questo ducato non pub essere che longobardico. E' bene al riguardo liberarsi, prima di giudicare, dalla lnentalitä conformata alle strutture giurisdizionali e feudali ri- guardanti il ducato ed il duca nei secoli posteriori, mentalitä ehe P°- trebbe persistere anche in storiografi sperimentati. Per i Longobardi i termini «ducato» e «duca» hanno 1'identico significato di quello di «comitato» e «conte» per i Franchi (V), Ora, -le donazioni di Ser- gio, duca di Senigallia, 

e del figlio Tommaso a monasteri siti in rcgn° L°ngovardorum 
si giustificano solo, pensiamo, se si tratta di donatori longobardi. L'alternativa piü logica a tale interpretazione 6 la negazio- ne delle stesse donazioni, 

come taluno potrcbbe essere indotto a fare 

VERNARE CI, 
loa gli a1Fn, 

1'o+almcntc OLIý'IERI, P. cit., op, cil, pp. °_f}30 0 33, o 
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arbitrariamente di fronte a documenti autentici e ridicolmente di fron- 
te ad altri numerosi documenti conseguiti a quelle donazioni (C")- 

A parte la validitä o meno dei nostri ragionamenti, siamo in ogni 
caso convinti di aver portato un notevole contributo alla storia locale 
con la segnalazione di tanti documenti, che valgano ad illuminare i 

eosidetti secoli but specialmente nella nostra iegione. 

(6a) Nei M\Ci si corscr,: lno le Pcrgarrrene Capitolari, nel primo tomo delle 

quali a p. 16 e copia di un atto dell'anno 77S, tr. itta dal Libro dci documenti 

raccolti dall'arciprete Bini sull'abbazia di Sesto al ßeghcna. Vi si parla di una 
donazione, fatta a quests abbazia da Massclione, duca di Senigallia, della Villa 

di Fomi in Carnia. A'ella rrota III cos, si illustra il documento: " Qucsto nota- 
bile diploma, copiato dall'originale ncl 1S0-I dallo scriventc qucste notizie, rischia- 

ra alcuni punti interessanti la storia generale e la storia parziale di questa pro- 

'*incia. Alcuni scrittori , anco di merito, avcý"ano preteso ehe due duchi fossero nel 

Friuli, uno in Cividale dctto Forum lulii, 1'altro in , 1lorrtanis cioe il Ciulio Car- 

riio, perctic il principe duca Massellione fete questa donaziono del Castello e 

villa di Fomo in Carýna all'abate Berto di S. Maria di Sesto nella diocesi di 

Concordia, non f'usando egli la titolazione del duca, che si chiama Dux Senegal- 

liac, o non Dux Forum lulii. Io mi sono procurato dalla cittäi di Sinigaglia ]a se- 

rie dci duchi di Sinigaglia, ed ho letti e copiati tutti i divcrsi documenti esistenti dal 
nell: ýbbazia di Sesto... " In vcritä non sembra ehe 1'clenco sopra compoFeri sto 

con 
(Rcgesti 

Cipolla lcggcý " 
in - 

Afassen 
F zio, 

vol. \ý IIý 
latura, 

1906, p. 41)i c1i 
Letcht 

duca del Friuli ". 





Conic saggio concreto, aggiungiamo una carta sul ducato longo- 
bardico di Senigallia. 

Le due cittä di Ostra e Suasa ed il vico di Bitodunum erano com- 
pletamente scomparsi all'inizio dei nostri documenti. -Come ý noto, e 
accertata 1'esistenza delle respubblicac o civitatcs di Ostra e Suasa. 
Solo probabile o possibile 1'esistenza di Bitodunum, ehe sarebbe stato fondato dai Senoni presso Monte S. Vito in localith « S. Vito)) c clie 
sarebbe poi stato distnitto dai Longobardi (69). 

Con somma probabilitä o quasi certezza esisteva nel ducato Ar- 
cevia (ehe sarä poi chiamata « Rocca)> e ancora pia tardi « Rocca Con- 
trada» per ritornare al nome antico di Arcevia, interpretato per pura 
invenzione dei letterati conic arcis via) e con mnore certezza Serra 
(ehe sar: r po chiamia «Serra del conte)) o «Serra dei conti »). I due 
°PPida ligurano nella donazione di Pipino, interpretati nella sentenza 
phi comune, appunto conic le nostre Arcevia e Serradeconti. A favore 
della identificwione con Arcevia di Acerra o Acerragium o Acarvia del 
diploma di Pipino nel 755 al papa Stefano 11 6 l'iscrizione di una lapi- 
de, ehe Si trovava nel cassero di Roccacontrada e che cadde frantuman- 

(3) Cf. A. \tASSA, Corrrpcndio Storico di Jforrsnncilo, Cannes 1S77, pp. 14-15 
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dosi in quattro pezzi Del terremoto del 14 dicembre del 1206.11 notaio Angeluccio Vannis cosi ne fa fede del testo: a Callus Sena me funda- vit atque Arceviam me vocavit - Longobardus me possedit - Gallus rex me auxit - Filius imperans me pape dedit u. Siamo convinti della autenticitä di tale iscrizione ed avremo modo di portarne le ragioni contro le obbiezioni addotte dal Crocion (-0). 
Quanto alla identilicazione di Serra del diploma regio con Serra- deeonti, nee a fav 

ucci 
ore it Compagnoni, contrario it Muratori, iiýcerto it Col ýi Rinviando la questione a tempo e modo, pie' opportune, Cl limitiamo solo ad ossen"are the Serra non potrcbbe esserc idcntificata con Serra S. Quirico, come vorrebbe it Muratori rclic questa non avrebbe appartenuto mai alla Pentapoli, ne con Serra S. Abbondio, ine- sistente come centro abitato fino al sec. XIII o ancora dopo ('-). 

(70) C. CßOCIONi, 
. Rocca Contrada ., ora Arcccia, in . Lc ýIardre " Anno 

VII n. s. (1007), vol. II, pp. 1G7-185. 
(71) A. COMPACNONI, La Rcaga L. A. DIUßATORI, Annalf d' L, Macerata 1661, Indioc Lcssico: I., a. -, 53; 

, p. So. (72) D. CASPARI, 
, ll 

COI, CCI op. cit., 
slorichc di Serra S.., 

l. 'YINr 178 scxnbra scýuire la scntrnzz di Tare puinco, ßoma 18S3: a p" nero Serra S. Quirico nll'Esarpio con 1 
ýp°ý (Isiorie dc! : ýIondo), the fn apparte- sun dociunento. entapoli, cib che non 6 provato da ncs- 





Finito di stampere - Febbraio 1969 neue Tip. Pierlederici di SenI50111e 




