
- 
E
n
ci

cl
o
p
e
d

ia
 d

e
g

li
 A

u
to

ri
 I
ta

li
a
n
i 
- 
E
n
ci

cl
o
p
e
d
ia

 d
e
g
li
 A

u
to

ri
 I
ta

li
a
n
i 
- 
E
n
ci

cl
o
p

e
d
ia

 d
e
g
li
 A

u
to

ri
 I
ta

li
a
n
i 
-

- Enciclopedia degli Autori Italiani - Enciclopedia degli Autori Italiani -
- E

n
cicl o

p
e
d

ia
 d

e
g

li A
u
to

r i Ita
li a

n
i - E

n
ci clo

p
e
d
ia

 d
e
g
li A

u
to

ri Ita
lia

n
i  - E

n
c iclo

p
e
d
ia

 d
e
g
li A

u
to

ri I ta
lia

n
i -

- INDICE -
A.L.I. Penna d’Autore © All rights

GUICCIARDINI FRANCESCO (Firenze 1483-Arcetri
[FI] 1540) - Storico, uomo politico e pensatore, è conside-
rato il padre della storiografia moderna per il suo pionie-
ristico impiego di documenti ufficiali a fini di verifica del-
la sua «Storia d’Italia». Appartenente a una delle famiglie
più in vista della città, tra le più fedeli al governo mediceo,
studiò giurisprudenza seguendo le lezioni del celebre Fran-
cesco Pepi. Nel 1508 sposò Maria Salviati, discendente di
una famiglia di antica nobiltà, che ne rafforzò l’influenza
politica. Nel 1512, fu nominato amba-
sciatore presso la corte di Ferdinando
il Cattolico, in Spagna. Tornato nel
1514 a Firenze, dove intanto i Medici
avevano ripreso il potere sotto la pro-
tezione degli spagnoli, nel 1516 entrò
al servizio di Leone X (Giovanni de’
Medici) che lo fece governatore di Mo-
dena, quindi di Reggio e Parma, e in-
fine commissario dell’esercito ponti-
ficio. Nel 1523 Clemente VII (Giulio
de’ Medici), di cui godeva dell’amici-
zia e del favore, lo nominò presidente
della Romagna. Fu in quelle circostan-
ze, nel vigore con cui affrontò l’anar-
chia delle regioni sotto il suo control-
lo, che dimostrò grandi capacità orga-
nizzative e di comando. Più significa-
tiva ancora fu la sua azione diploma-
tica nella complessa situazione prodottasi nel territorio ita-
liano come conseguenza delle lotte per l’egemonia euro-
pea. Si adoperò infatti per creare, con un rovesciamento
degli attuali schieramenti, una lega tra papato, stati italia-
ni e Francesco I di Francia, contro il reale pericolo costitu-
ito da Carlo V, che tendeva a un’assoluta supremazia im-
periale sull’Italia. Ma la lega fu sconfitta, i mercenari tede-
schi di Carlo V saccheggiarono Roma (1527), i Medici fu-
rono temporaneamente cacciati da Firenze, e sul Guicciar-
dini, ritiratosi nella villa del Finocchieto, piovve la con-

danna del papa da un lato, e dall’altro dei suoi concittadi-
ni, restauratori di una nuova repubblica fiorentina. I suoi
beni vennero confiscati e nel 1529 si trasferì a Bologna, e
poi a Roma. Recuperato il favore di Clemente VII, e ripri-
stinata la signoria medicea a Firenze, tornò nel 1534 a Fi-
renze e assunse il ruolo di consigliere e luogotenente del
duca Alessandro, ma dopo l’assassinio di questi, pur es-
sendo fautore della successione di Cosimo de’ Medici, ven-
ne tenuto in disparte. Si ritirò allora nella sua villa di

Arcetri, dove la morte lo raggiunse nel
1540 mentre lavorava alla monumen-
tale «Storia d’Italia», iniziata nel 1535.
L’opera districa la rete attorcigliata
della politica degli stati italiani del Ri-
nascimento con pazienza ed intuito.
L’autore si pone come spettatore im-
parziale, e come critico freddo e cu-
rioso, raggiungendo risultati eccellenti
come analista e pensatore. La sua tesi
sosteneva che la presenza della Chie-
sa avesse reso, con il cattivo esempio
dei suoi preti, gli italiani più peccatori
di quanto essi sarebbero stati per loro
natura, e che essa aveva impedito
l’unità degli stati italiani in un forte
stato nazionale, perché non era mai
stata o tanto debole da essere comple-
tamente asservita, o tanto forte da pren-

dere essa stessa l’iniziativa di una unificazione italiana, e ca-
pace di contrapporsi alle invasioni straniere. Oltre alla «Storia
d’Italia» pubblicò altri importanti scritti: «Storie fiorentine»
(1508-1510), «Diario di Spagna» (1512), «Discorso di
Logrogno» (1512), «Relazione di Spagna» (1514), «Conso-
latoria» (1527), «Oratio accusatoria» (1527), «Oratio defen-
soria» (1527), «Del reggimento di Firenze Considerazioni in-
torno ai “Discorsi” del Machiavelli sopra la prima deca di
Tito Livio» (1528), «Ricordi politici e civili» (1528-1530), «Ri-
cordi» (1512-1530), «Le cose fiorentine» (1528-1531).

GUIDUCCI ARMANDA (Napoli
1923-Milano 1992) - Laureata in filo-
sofia, ha collaborato, con scritti di este-
tica e di politica, alle riviste della «si-
nistra critica», tra cui «Cultura e real-
tà», «Ragionamenti», «Passato e pre-
sente». Ha pubblicato: «La domenica
della rivoluzione» (1961); «Poesie per
un uomo» (1965); «Dallo zdanovismo
allo strutturalismo» (1967), sulla que-
stione del rapporto tra arte e società;
«Il mito Pavese» (1967); «Invito alla

lettura di Pavese» (1972). Un vivace contributo al movimento femmini-
sta ha dato il suo volume «La mela e il serpente» (1974), che su una
trama di riferimenti autobiografici analizza la posizione della donna nel-
l’attuale contesto sociale. Tra il saggio sociologico e la narrazione è «Due
donne da buttare» (1976), altro libro sulla condizione femminile, a cui
ha fatto seguire le trascrizioni delle storie di vita vissuta raccolte in «La
donna non è gente» (1977), e, sempre fra saggistica e narrativa, «Al-
l’ombra di Kalì» (1979). Le opere successive hanno fuso toni narrativi e
intenti saggistici volti a illustrare le problematiche della donna, come in
«Donna e serva» (1983) e «A testa in giù» (1984), dove emergono anche
sottili riflessioni sull’ambiguità dei sentimenti nel nostro tempo. Ricor-

diamo inoltre: «Perdute nella storia - Storia delle donne dal I al VI secolo
d.C.» (1989); «Medioevo inquieto - Storia delle donne dall’VIII al XV
secolo d.C.» (1990); «Virginia e l»’angelo (1991); «Il grande Sepik»
(1992).
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