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Serie dei vescovi e arcivescovi

La successione dei presuli genovesi, almeno quella precedente il periodo longobardo,

non è sufficientemente documentata: si vedano le diverse ipotesi avanzate alle pp. 44-45 di

questo volume nonché la bibliografia generale a p. 29, con l’avvertenza che anche per gli epi-

scopati più tardi, almeno fino all’XI secolo, le datazioni proposte potranno subire qualche

oscillazione in conseguenza di nuovi studi o di una migliore lettura degli elementi cronologici

offerti dalla documentazione pervenutaci.

Diogene documentato nel 381

Valentino (IV-V sec.)

Salomone (prima metà del V secolo)

Pascasio documentato nel 451

Eusebio ? (465)

Felice (fine V sec.)

Siro (prima metà del VI sec. † dopo 523)

Arcivescovi di Milano residenti a Genova

Onorato (560 ca.-571 ca.; nel 569 lascia Milano per Genova)

Frontone (571 ca.-573 ca.; personaggio incerto; arcivescovato retrodatabile)

Lorenzo II (573-593)

Costanzo (593-600)

Deusdedit (600-628)

Asterio (629-639), ricordato anche come vescovo di Genova

Forte (639-641)

Giovanni Buono (641-659 ca.; probabilmente rientra a Milano dopo il 643)

Vescovi e arcivescovi genovesi

Giovanni I documentato nel 680

Romolo (VII-VIII sec.)

Viatore ca. dal 725 ? o dal 732 ?
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Dionisio dal 788 (?) - inizi sec. IX (?)

Sigeberto prima metà sec. IX (?)

Nazario prima dell’845

Massito o Mansueto ca 845-ca 860

Pietro documentato nell’863

Sabatino documentato 876, 877

Raperto documentato nel 916

Teodolfo 945-ca 981

Giovanni II 984-1019

Landolfo 1019-ca 1034

Corrado I ca 1036-ca 1051

Oberto 1052-ca 1078

Corrado II ca 1080-ca 1087

Ciriaco ca 1090-ca 1095

Ogerio 1096-1097

Airaldo eletto 1097/98; consacrato 1099-1116

Ottone 1117-1120

Sigefredo 1123-1129

Siro II 1130; arcivescovo (Siro I) 1133-1163

Ugo Della Volta 1163-1188

Bonifacio 1188-1203

Ottone Ghilini 1203-1239

Giovanni di Cogorno 1239-1252

Gualtiero dei signori di Vezzano 1253-1274

Bernardo Arimondi di Parma 1276-1286

Opizzo Fieschi 1288-1292, amministratore

Giacomo da Varazze 1292-1298

Porchetto Spinola 1299-1321 (rinuncia, spontaneamente o sotto pressione
di Bonifacio VIII, nel 1300; agisce quale amministratore; poco dopo è
reintegrato)

Bartolomeo da Reggio (1321-1335)
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Dino di Radicofani (1337-1342)

Giacomo Peloso (1342-1349)

Bertrando Besauduni o Besauduri (1349-1358)

Guido Sette (1358-1368)

Andrea della Torre (1368-1377)

Lanfranco Sacco (1377-1382)

Giacomo Fieschi (1382-1400)

Pileo de Marini (1400-1429)

Pietro de Giorgi (1429-1436)

Giorgio Fieschi (1436-1439)

Giacomo Imperiale (1439-1452)

Paolo Campofregoso (1452-1456 amministratore; 1456-1498 arcivescovo)

Giovanni Maria Sforza (1499-1520)

Innocenzo Cibo (1520-1550)

Gerolamo Sauli (1550-1559)

Agostino Salvago (1559-1567)

Cipriano Pallavicini (1567-1586)

Antonio Sauli (1586-1591)

Alessandro Centurione (1591-1596)

Matteo Rivarola (1596-1600)

Orazio Spinola (1600-1616)

Domenico de Marini (1616-1635)

Stefano Durazzo (1635-1664)

Giovanni Battista Spinola (1664-1681)

Giulio Vincenzo Gentile (1681-1694)

Giovanni Battista Spinola (1694-1705)

Lorenzo Fieschi (1705-1726)

Nicola M. De Franchi (1726-1746)

Giuseppe M. Saporiti (1746-1767)

Giovanni Lercari (1767-1802)

Giuseppe Spina (1802-1819)
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Luigi Lambruschini (1819-1829)

Giuseppe Vincenzo Airenti (1830-1831)

Placido Tadini (1831-1847)

Sede vacante (Giuseppe Ferrari, vicario, 1847-1853)

Andrea Charvaz (1853-1869)

Salvatore Magnasco (1871-1892)

Tommaso Reggio (1892-1901)

Edoardo Pulciano (1902-1911)

Sede vacante (mancato exequatur alla nomina di Andrea Caron: v. pp. 452-
453)

Tommaso Pio Boggiani, amministratore apostolico (1914-1915)

Ludovico Gavotti (1915-1918)

Tommaso Pio Boggiani (1919-1921)

Giosuè Signori (1921-1923)

Francesco Sidoli (1924)

Carlo Dalmazio Minoretti (1925-1938)

Pietro Boetto (1938-1946)

Giuseppe Siri (1946-1989)

Giovanni Canestri (1989-1995)
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