
PASSEGGIANDO TRA ARTE E STORIA

LUOGHI D’INTERESSE

ITALIANO



3

Campo 
Utili

PIAZZA
MERCATO 

DELLE SCARPE

P.LE 
BRIGATA LEGNANO

P.LE 
SANT’AGOSTINO

Carabinieri

Parco del Castello 
di S. Vigilio

Parco dei Colli di Bergamo

Urban Center 
 

  

VIALE VITTORIO EMANUELE II
VIA A.LOCATELLI

VIA SALITA
 DI SCALETTA

VICOLO SAN  CARLO

VIA VIGLIANI

VIA
 BRIGATA

 LU
PI

VIA DON C. B
OTTA

VIA SAN BENEDETTO

VIA CUCCHI

VIA
 TA

SCA
VIA

 SABOTIN
O

VIA
 PE

TR
ARCA

VIA
 ZELASCO VIA

 GIUSEP
PE V

ER
DI

VIA
 DEI 

PA
RTIG

IANI

VIA MONTE PASUBIO

VIALE ROMA

VIA CRISPI
VIA SEN

TIE
RONE

LARGO BELOTTI

VIA T. 
TASSO

VIA PRADELLO

VIA
 M

AS
ON

EVIALE ALBINIVIA EZIO ZAMBIANCHI

VIA MATRIS DOMINI

VIA S. FR
ANCESCO D’A.

VIA TARAM
ELLI

VIA  GALLICCIOLLI

VIA GABRIELE CAMOZZI

CONTRADA TRE PASSI

VIA CLARA MAFFEI

VIA PASCOLI

GALL
ER

IAFANZAGO VIA ANGELO MAI

VIA
 AN

GEL
O M

AI

VIA
 M

ONTE
 ORTIG

ARA

VIA CORNASELLO

VIALE VITTORIO EMANUELE 
II

VIA PIGNOLOVIA PELABROCCO

VIA PIGNOLOVIA SAN
TA ELISABETTA

VIA SAN GIOVANNI

VIALE MURAINE

VICOLO SAN GIOVANNI

VIA
 T

EO
DO

RO
 F

RI
ZZ

ON
I

VIA A. PITENTINO

VI
A 

BR
IGNOLI

VIA C. BATTISTI
VIA N. SAURO

VIA
 G

. C
ES

AR
E

VI
A 

G.
 C

ES
AR

E

VIA F. BARACCA

VIA ROSSELLI

VIALE SANT. DELL’ADDOLO RATA

VIA D. PIETRI

VIA N. NADI

VIA DEL LAZZARETTO

VIA
 D

EL
 LA

ZZ
AR

ET
TO

VIA G. CRESCENZI

VIA G. CRESCENZI

VIA A. DA BERGAM
O

VI
A 

PI
ET

RA

VIA FASSOLI

VIA
 VO

LTU
RNO

VIA N. CASTELLINI

VI
A 

M
AR

ZA
BO

TT
O

VIA
 A.

 PI
NET

TI

VIA
 A.

 PI
NE

TT
I

VI
A 

GH
IR

AR
DE

LL
I

  V
IA 

A. 
GH

EZ
ZI

VI
A 

A.
 C

AM
ER

ON
I

VIA MAIRONI DA PONTE

VIA A LLA P. S. LORE NZO

VIA DELLA FARA

VIA PORTA DIPINTA

VI
A 

SA
N 

GIA
COMO

VIA S. MAYR

VIALE DELLE MURA

VIA ARENA

VIA G. DONIZETTI

VIA A. VITALI

VIA S. SALVATORE

VIA S. S
ALVATO

R
E

VIA B. COLLEONI

VIA DELLA BOCCOLA

VI
A 

TA
SS

IS

VIA TASSIS

VIA RIVOLA

VIA VAGINE

VI
A 

SA
N 

LO
RE

NZ
O

      
 VIA SALVEC

CHIO

VI
A 

SA
N 

PA
NC

RA
ZI

OVI
AL

E 
DE

LL
E 

M
UR

A

VI
A 

SO
LA

TA

VIA ROC CO
LIN

O

VIA
 G.B. N

AZ
ZA

RI

VIA S.P. 
GRASSI

VIA
 G. S

PO
RCHIA

VIA A. TURANI

VIA A. BARNABA

VIA G. R
AMPINI

VIA P. 
BERLE

NDIS

VIA G. MANTOVANI

VIA A. PORTALU
PPI

VIA
 D

EL
LA

 CO
NCA

 FI
OR

ITA

VI
A 

DE
I C

EL
ES

TI
NI

VI
A 

G.
 L

ON
GO

VIA BAIONI

VIA BAIONI

VIA DEL GALGARIOVIA
 GIAN

FO
RT

E S
UAR

DI

VICOLO DELLE TORRI

VIA G. GARIBALDI

VIA DEGLI ABRUZZI

VI
A 

F. 
NU

LL
O

VI
A 

LA
PA

CA
NO

VI
A 

SA
NT

’A
NT

ON
IN

O

VI
A 

M
AN

AR
A

VIA A. DIAZ

VIA A. DIAZ

VIA
 24

 M
AG

GIO

VIA
 24

 M
AG

GIO

VI
A 

BR
. B

ER
GA

M
O

Parco Marenzi

VI
A 

4 
NO

VE
M

BR
E

VI
A 

DE
I L

EG
IO

NA
RI

 IN
 P

OL
ON

IA

VIA NEGRI

VIA DELLO STATUTO

VIA DELLO STATUTOVIA PANSERI VIA HELVETIA

VIA G. MAZZINI
VIA G. MAZZINI

VI
A 

GE
NE

RA
LE

 A
. A

LB
RI

CC
I

VIA RISMONDO

VIA H.C. ANDERSEN

VIA SANTA LUCIA VECCHIA

VIA BOLOGNA

VIA ROSMINI

VI
A 

M
IL

AN
O

VIA
 FI

LZ
I

VIA TORINO

VIA
 S

AN
TA

 LU
CIA

 

VIA FRANK

VIA CATTANEO

VIA
 D

ON
 G

. M
IN

ZONI

VIA
 C

HI
ES

A

VIA
 G

RA
TA

RO
LI

VI
A 

DE
LL

O 
ST

AT
UT

O

VIA COST ITU
ZIO

NE

VIA BORGO CANALE

VIA BORGO CANALE

VIA TRE ARM
I

VIA SAN VIGILIO

STRADA CONTRADELLO

VIA A. RIVA VILLASANTA

VIA C.CATTANEO

VIA A. RIVA VILLASANTA VIA TEDESCHINI

SCALETTA DELLE MORE

VI
A 

DE
L 

PA
RA

DI
SO

VIA  TRE ARMI

VIALE DELLE MURA

VIA PORTA DIPINTA

VIA OSM
ANO

VIA DELLA NOCA

VI
A 

SA
N 

TO
MAS

O

VIA BORGO SANTA CATERINA

VIA FORNONI

VIA NICOLODI

VIA DEGLI ALBANI

VI
A 

A.
 D

A 
RO

SC
IA

TE

VIA MAGLIO DEL RAME

VIA CODUSSIVIA A.NOLI

VIA BORGO PALAZZO

VIA BORGO PALAZZO

VIA PIGNOLO

VIA
 M

AZ
ZI

VIA MAZZI

VIA M
ADONNA  DELLA NEVE

VIA
 SAN  G. MIANI

VIA M
ARTIRI DI CEFALONIA

VIA CASALINO

VIA A. STOPPANI
VIA  DONADONI

VIA
 D

IVI
SIO

NE
 TR

ID
EN

TIN
A

VIA DIVISIONE JULIA

VIA
 C

AP
PU

CCINI

VI
A 

TO
RR

ET
TA

VI
A 

A.
 D

A 
CA

LE
PI

O

VIA
 B

ON
O

VIA A. FANTONI

VIA BONO
VIA ZAMBONATE

VIA XX SETTEMBRE

VIA SANT’ORSOLA

PASS. BRUNI

VI
C.

 B
AN

CA
LE

GN
OVIA QUARENGHI

VIA GHISLANZONI

VIA TIRABOSCHI

VIA GIORGIO E GUIDO PAGLIAVIA SCOTTIVIA
 S

PA
VE

NT
A

VI
A 

DO
N 

L.
 P

AL
AZ

ZO
LO

VI
A 

G.
 D

’A
LZ

AN
O

VIA
 PI

ET
RO

 PA
LE

OCA
PA

VIA BONOMELLI

VI
A 

NO
VE

LL
I 

VIA LUSSANA

VIA FORO BOARIO

VIA M
ANZONI

VIA MORETTI

VIA DAVID
VIA BROSETA

VIA BROSETA

VIA J. PALM
A IL VECCHIO

VI
A 

SA
NT

’A
LE

SS
AN

DR
O

VIA BORFURO

VICOLO DEI DOTTO

RI
VI

A 
SA

N 
LA

ZZ
AR

O

VIA
 G

. M
OR

ON
I

VIA DEI CARROZZAI

VI
A 

SA
N 

BE
RN

AR
DI

NO

VIA G. GREPPI

VIA MANZÙ

VIA M. DA C ARAVAGGIO

VIA SCURI

VIA GAUDENZI

PIA
ZZ

AL
E S

AN
 PA

OL
O

VIA DELL’ERA

VI
A 

DE
I G

AL
LI

AR
I

VI
A 

C.
 G

OL
DO

NI

VI
A 

V. 
VE

LA

VIA B. ZENDRINI

LARGO
DEL GALGARIO

VIA F. COGHETTI

VIA G. RILLOSI

VI
A 

TA
LL

ON
E

VIA A. GRAMSCIVI
A 

TO
TI

VI
A 

CI
FR

ON
DI

VIA
 M

OSÈ D
EL

 BROLO

VIA INNOCENZO XI

VIA W. VON GOETHE

VIA W. VON GOETHE

VIA SUDORNO

VIA SUDORNO

VIA SUDORNO

VIA DEGL I ORTI

LA
RG

O 
DI

 P.
 S

. A

LESSANDRO

VIA FONTANOBROLO

VI
CO

LO
 D

EG
LI

 O
RT

OL
AN

I

VIA F. COGHETTI

Stazione Ferroviaria

Stazione TEB

(Tram) 

Piscina
Comunale

EX OSPEDALE

Stadio

Lazzaretto

Castello di
San Vigilio

LORETO

BORGO 
PIGNOLO

BORGO 
SANT’ANTONIO

BORGO 
PALAZZO

P.ZA
SANT’ANNA

 BORGO 
SAN LEONARDO

BORGO SAN 
TOMASO

BORGO 
SANTA CATERINA

Monastero di Valmarina 

CONCA FIORITA

AIG 
Ostello
della 

Gioventù

VALVERDE

LARGO 
N.REZZARA

PIAZZA PONTIDA

LARGO 
CINQUE VIE

PIAZZALE 
G. MARCONI

PIAZZALE 
DEGLI  ALPINI

PIAZZA 
G. MATTEOTTI

PIAZZA 
DELLA LIBERTÀ

P.LE DELLA 
REPUBBLICA

PIAZZALE 
OBERDAN

Clinica
S. Francesco

Clinica
Castelli

PIAZZALEL. GOISIS

ATB
LINEA 1 

VIA GOMBITO

PIAZZA L. ANGELINI

PIAZZA
CARRARA

SAN VIGILIO

CITTÀ ALTA

VICOLO DEL 
PARADISO

PIAZZA DELLA 
CITTADELLAParco 

la Crotta

P.ZZA 
L. MASCHERONI

PIAZZALE 
OLIMPIADI

LARGO 
DELLO 
SPORT

PIAZZALE 
E. TIRABOSCHI

Parco
Suardi

PIAZZETTA 
DEL DELFINO

PIAZZETTA 
S. SPIRITO

PORTA 
SANT’AGOSTINO

Parco 
Caprotti

ROCCA

Parco delle 
Rimembranze

PIAZZA 
ROSATE

PORTA
S. GIACOMO

Polizia locale

Polizia locale

Carabinieri

Centro Congressi 
Giovanni XXIII

PORTA
S. ALESSANDRO

ORTO BOTANICO

PORTA
GARIBALDI
(PORTA DI 
S. LORENZO)

GALLERIA 
CONCA D’ORO

SCALETTA DI
S. ALESSANDRO

PIAZZA VECCHIA

PIAZZA
DUOMO

P.ZZA MERCATO 
DEL FIENO

BORGO CANALE

LARGO 
G. BAROZZI

Parco 
Diaz

Parco 
F.lli Locatelli

ROTONDA 
DEI MILLE

VIA
 D

EL
 

NA
ST

RO
 

AZ
ZU

RR
O

GALLERIA 
S. MARTA

Parco 
S. Agostino

Stazione

Autolinee

Provincia 
di Bergamo
e Prefettura

VIA
 M

. L
UP

O

VIA ROSATE

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

VIA SANT’ALE

SS
AN

DR
O 

VIA M
AIRONI DA PONTE

VIA VALVERDE

VIA COSTANTINO BELTRAMI

VIA CASTAGNETA

VIA ALLE CASE L
EID

I

                 VIA SOTTO MURA DI S
ANT’A

LE
SSANDRO

VIA AL PIANONE

VIA FELICE CAVAGNIS

VIA  C. BELT

RAM
I

SA
LIT

A D
EL

LO
 SCORLA

ZZ
ONE

SALITA DELLO  

SCORLAZZINO
VIA ALLA ROCC A

Monastero 
di Astino

ATB
LINEA 1

ATB 3 

Comune 
di Bergamo

Polizia Locale

PIAZZA CAVOUR

SCALETTA 
COLLE APERTO

ATB LINEA 1
LARGO COLLE APERTO

Stazione
funicolare

Stazione
funicolare

Istituto
Matteo Rota

Clinica
Palazzolo

ii

i

GREENWAY DEL M
O

RLA

Un viaggio tra le due città, una sul colle e l’al-
tra in pianura, diverse ma legate, oltre che 

dalla storia, da un fitto intreccio di strade, vicoli, 
scalette. Bergamo è una città scrigno, protetta, 
ma aperta alla vista di chi la vuol vedere, per chi 
vuole scoprire gli angoli stretti dell’architettura 
medievale, la leggerezza dei colonnati veneti, 
la forza della pietra che cinge la città e il respiro 
della montagna che soffia alle sue spalle.
Vi proponiamo due percorsi di visita, diversi e 
uniti. Due sguardi su Bergamo, che raccontano 
l’anima ancora viva e vitale di una città fatta di 
cultura e impresa, di contemplazione e di azio-
ne, di cielo e terra, Città Alta e Città Bassa.
L’itinerario blu incomincia dalla città sul colle, 
lasciandosi abbracciare dalle case del centro sto-
rico e dai suoi monumenti e assaporando la luce 
che traspare dagli edifici di Piazza Vecchia. E da 
lì andare alla ricerca delle vedute uniche verso la 
pianura e verso le Alpi, con gli straordinari punti 
panoramici dalla Torre Civica (Campanone), dal-
la Rocca e dalla Torre di Gombito. 
L’itinerario rosso affascina con gli antichi per-
corsi lungo i borghi di Pignolo o di Sant’Alessan-
dro e il viale che dai bastioni, passando per porta 
Sant’Agostino, scende poi al centro di Bergamo 
Bassa, nel cuore dello shopping. 
Sono itinerari ideali per andare alla scoperta 
dei due volti della città, attraverso prospettive e 
scorci che si guardano a vicenda, uniti dalla pa-
noramica funicolare, utile e romantica, che sale 
dal basso per affondare nella pancia delle Mura 
fino a raggiungere il cuore antico di Bergamo.

TRA LE DUE CITTÀ

Le mura venezianePiazza Vecchia Piazza Vittorio Veneto

2
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STORIA DI BERGAMO TRA UN SECOLO E L’ALTRO

DALL’ETÀ DEL FERRO AI SIGNORI DI MILANO

Primo insediamento 
sul colle di Bergamo 
di un villaggio di Celti.
X - IX secolo a.C.

La città viene conquistata 
dai Longobardi. 

Alla loro presenza si devono 
alcuni caratteristici toponimi, 

come Fara.
568/569

904
Re Berengario concede al vescovo 

Adalberto la giurisdizione sulla 
città. Il vescovo ripristina le mura

e le difese cittadine.

1167
Bergamo aderisce alla Lega Lombarda contro 
l’imperatore Federico I. La lega, che unisce 
16 comuni, viene sancita dal giuramento 
nell’abbazia di Pontida. 

197 a.C.
Con l’inizio della colonizzazione romana, l’abitato 
sul colle incomincia ad assumere le caratteristiche 
di una città romana, riconosciuta poi da Roma come 
Municipium nel 49 a.c.

La città 
passa 
sotto 

il dominio 
dei Franchi.

774

Dopo il governo vescovile, Bergamo 
diventa libero Comune, retto 

dai Consoli. È in questo periodo che 
sorgono la basilica di Santa Maria 

Maggiore e il Palazzo della Ragione. 
1098

A porre fine agli scontri tra Guelfi 
e Ghibellini viene chiamato 
a Bergamo re Giovanni di Boemia. 
È l’inizio del dominio visconteo, 
dei Signori di Milano, sulla città 
e sul territorio.
1331

anno 0200 a.C. 200400 a.C. 400 600 800 1000 1200 1400

Dopo la dominazione 
dei Visconti, Bergamo 
si sottomette al leone 
di San Marco 
per tre secoli 
e mezzo.
1428

1859
La mattina del 8 giugno Giuseppe Garibaldi entra in città 
alla testa dei Cacciatori delle Alpi. 
I bergamaschi danno un importante contributo alle lotte 
risorgimentali: in 180 prendono parte alla spedizione 
dei Mille (1860).

1430
Viene costruita la prima 
cerchia muraria, nota 
come “Muraine”, che 
ingloberà buona parte 
dei borghi cittadini. 

1734
Inizia la costruzione 
al piano della nuova 

fiera di Sant’Alessandro, 
che comprendeva 

350 botteghe.

1814
Il Congresso 
di Vienna sancisce 
il passaggio 
di Bergamo 
sotto gli austriaci. 

Bergamo Bassa viene 
collegata a Bergamo 
Alta dalla funicolare, 
uno dei primi
impianti realizzati 
in Italia.
1887

DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA AI NOSTRI TEMPI

16001500 17001400 1800 1900

Inizia la costruzione della poderosa 
cerchia delle mura a difesa della città sul 
colle, che si protrarrà fino al 1588, cui 
seguirà il rifacimento del castello sul colle 
di San Vigilio. Bergamo diviene a tutti gli 
effetti una città-fortezza.
1561

Dopo l’entrata in Bergamo 
delle armate napoleoniche 
e dopo la sconfitta di 
Venezia, nasce la Repubblica 
Bergamasca che farà poi 
parte del Regno d’Italia.
1797

Negli anni Venti nasce, sull’area della fiera, il nuovo centro 
cittadino a Bergamo Bassa su progetto dell’arch. Marcello 
Piacentini. 
Nel 1958 è eletto papa il bergamasco Angelo Roncalli,  
col nome di Giovanni XXIII che passerà alla storia della 
Chiesa per il Concilio Vaticano II. 
XX secolo
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BERGAMO ALTA CENTRO STORICO

BERGAMO ALTA
Nella limitata estensione di Bergamo Alta è rac-
chiusa la maggior parte del patrimonio monu-
mentale e artistico. La cerchia delle mura fatte 
costruire da Venezia nel ‘500 delimita questo 
spazio così ricco di storia e di testimonianze del 
passato. Proprio questa concentrazione facilita 
la visita del turista, offrendogli la possibilità di 
percorrere a piedi vie e vicoli medievali all’ombra 
di torri e campanili, mentre va alla scoperta degli 
angoli più suggestivi. La funicolare che sale da 
Bergamo Bassa porta fin dentro la città, facilitan-
do l’accesso al visitatore. Dal lato opposto, pochi 
metri fuori dalla porta Sant’Alessandro, parte la 
funicolare che sale al colle di San  Vigilio, dalle 
splendide vedute panoramiche.

LE MURA E LE PORTE
Con l’abbattimento di circa un terzo delle abita-
zioni, di un intero borgo e di un importante mona-
stero, nell’agosto del 1561 si diede inizio al grande 
cantiere del poderoso anello delle mura che fu 
completato nel 1588. Nella muraglia, lunga quasi 
sei chilometri, furono collocate le quattro porte, 
ciascuna delle quali corrispondeva alle principali 
vie di comunicazione, con il territorio e le altre città. 

La porta Sant’Agostino, situata sulla strada per Ve-
nezia; la porta San Giacomo sulla strada per Milano; 
la porta Sant’Alessandro sulla strada per Lecco e 
Como; la porta San Lorenzo sulla strada per le valli.
Le mura non subirono mai nessun assalto ma, da 
un baluardo all’altro, i cannoni avrebbero potuto 
impedire l’avvicinarsi dei nemici. Le cannoniere 
di San Michele e di San Giovanni sono visitabili 
dalla primavera all’autunno.
Info: tel. +39 035 242226.
www.comune.bergamo.it

ROCCA
Sull’altura di Santa Eufemia, secondo alcune ipotesi 
relative alla struttura della Bergamo romana, ven-
ne collocato il Campidoglio. Quando la città gli fu 
consegnata in signoria, ponendo così fine al libero 
Comune, re Giovanni di Boemia vi fece costruire una 
rocca. Dopo la costruzione delle mura, la rocca fu 
trasformata in arsenale, ospitò una caserma e quin-
di un carcere; successivamente (1960), vi fu allestito 
il Museo del Risorgimento. Oggi, pur con un diverso 
allestimento e nel più ampio contesto del Museo 
Storico della Città, ospita la sezione Ottocento.
Info: tel. +39 035 247116.
www.bergamoestoria.it

EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Con accesso dalla piazza Mercato del Fieno, il 
monastero di San Francesco fu il complesso re-
ligioso più grande e importante nella città me-
dievale. Il monastero, insediato nel XII secolo e 
completato nel ‘500, si presenta con due grandi 
chiostri: il primo, detto delle arche per la presen-
za di diciannove arche costruite nel ‘200 e desti-
nate a sepolcri di famiglie cittadine, il secondo 
chiostro, detto del pozzo, offre una bella vista 
verso le Orobie. Soppresso nei primi anni dell’Ot-
tocento, trasformato in caserma e poi in carce-
re, il complesso subì gravi danni; della grande 
chiesa resta solo la parte absidale con affreschi. 
Attualmente l’ex monastero è sede del Museo 
Storico della città.
Info: tel. +39 035 247116.
www.bergamoestoria.it

PIAZZA VECCHIA
Nell’architettura di Piazza Vecchia c’è un sottile 
accorgimento scenografico che la fa sembrare più 
ampia di quanto non sia. Questo spazio, cuore del-
la vita politica e amministrativa di Bergamo, inco-
minciò a prendere la forma attuale nel ‘400. Fu con 
l’inizio della dominazione veneziana che quest’area 

centrale acquistò forme e misure rinascimentali, 
soprattutto quando l’edificio sul lato occidentale fu 
trasformato per divenire sede del podestà veneto. 
Per la splendida decorazione della facciata fu chia-
mato uno dei più noti artisti dell’epoca, il Bramante, 
che l’affrescò nel 1477. La piazza assunse l’aspetto 
definitivo con la costruzione, sul lato est, del nuovo 
palazzo del Comune; l’edificio rivestito di candido 
marmo, ora ospita la Biblioteca Civica Angelo 
Mai, nel cui preziosissimo patrimonio di pergame-
ne, codici miniati, incunaboli, archivi, è depositata 
la storia della città.

PALAZZO DELLA RAGIONE 
Considerato uno dei più antichi palazzi comu-
nali lombardi (XII secolo), l’edificio consiste in un 
unico grandioso salone detto “delle capriate”, in-
nalzato da terra su una base porticata, al quale si 
accede mediante uno scalone addossato al Cam-
panone. Fu utilizzato originariamente come sala 
del consiglio, in seguito come sede della corte 
di giustizia poi come teatro e biblioteca. Il porti-
cato sotto l’antico palazzo comunale è come un 
filtro tra la Piazza Vecchia, dove era concentrato 
il  potere civile, e la piazza del Duomo, simbolo 
del potere vescovile. 

Porta San Giacomo e le mura
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BERGAMO ALTA

TORRE CIVICA (CAMPANONE)
Simbolo della città medievale, la Torre del Comu-
ne è alta 52 metri; dai suoi due piani panoramici, 
raggiungibili con un comodo ascensore, offre 
non solo splendide vedute sui tetti del centro 
storico e sulla catena delle Alpi, ma è l’ideale 
punto di vista su Piazza Vecchia. Solo dall’alto in-
fatti si può cogliere l’equilibrata misura di questo 
spazio, di cui la bella fontana, donata nel 1780 
alla città dal podestà veneziano Alvise Contarini, 
è il perno. La torre è detta anche del Campanone 
per la grande campana che, oltre ad annunciare 
le riunioni del consiglio comunale, batte tutte 
le sere, sempre alle 22, più di 100 colpi, l’antico 
coprifuoco, ovvero l’antica chiusura serale delle 
porte della città.
Info: tel. +39 035 247116.
www.bergamoestoria.it

PALAZZO DEL PODESTÀ E MUSEO STORICO 
DELL’ETÀ VENETA – IL ‘500 INTERATTIVO
In origine residenza delle famiglie Suardi-Colleoni, 
il Palazzo del Podestà dall’inizio del XII fino alla 
prima metà del XV secolo ospitò il Podestà di Ber-
gamo e varie funzioni comunali. Sottoposto dal 

Comune a un intervento di recupero, il palazzo 
ha rivelato importantissime testimonianze riguar-
danti la storia della città. Nel sottosuolo sono ve-
nuti alla luce resti e strutture d’epoca romana. Dal 
2012 è aperto il Museo Storico dell’Età Veneta 
– Il ‘500 interattivo.
Info: tel. +39 035 247116.
www.bergamoestoria.it

BATTISTERO
Il Battistero fu collocato nella sede attuale nel 
1898 a felice completamento del raccolto spazio 
della piazza del Duomo. L’edificio ha origini mol-
to antiche e fu innalzato nel 1340 da Giovanni da 
Campione all’interno della Basilica di Santa Maria 
Maggiore. Nella fascia superiore in marmo rosso 
di Verona e traforata da colonnine, compaiono ai 
lati dell’ottagono strette edicole nelle quali sono 
inserite statue trecentesche raffiguranti le Virtù. 
Aperto solo in occasione dei battesimi.
Info: tel. +39 035 210223.

CAPPELLA COLLEONI
Per realizzare la propria tomba Bartolomeo 
Colleoni, celebre condottiero, fece demolire 

CENTRO STORICO

Torre Civica Battistero, Cappella Colleoni 
Basilica di Santa Maria Maggiore  

1

2

3

4
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6

7

1. Cappella Colleoni, all’interno affreschi settecenteschi  
del Tiepolo

2. Portale settentrionale con leoni stilofori
3. Arazzi fiorentini e fiamminghi, tombe di G. Donizetti  

e S. Mayr
4. Tarsie e crocifisso ligneo
5. Portale di Giovanni da Campione
6. Abside centrale
7. Decorazione barocca

un’abside della basilica. Scelto uno dei luoghi 
di maggior prestigio della città, diede l’inca-
rico (1470-1472) a uno dei più noti artisti del 
momento: Giovanni Antonio Amadeo. Negli 
angusti spazi della piazza del Duomo la straor-
dinaria facciata, decorata da marmi policromi 
e bassorilievi, sembra voler rivaleggiare con i 
fastosi decori del protiro della basilica. 
Le ricchissime decorazioni sono dense di si-
gnificati, con riferimenti alla cultura di Roma 
antica, alla cultura ebraica, alla religione cri-
stiana, senza trascurare il culto della persona-

lità, rintracciabile nella esibizione delle fatiche 
di Ercole (ritenuto progenitore di Colleoni) 
rappresentate in quattro formelle sottostanti i 
pilastri della facciata.
Info: tel. +39 035 210061.

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Per patrimonio storico e artistico la basilica 
è il maggior monumento cittadino, tenuta in 
tanta considerazione da essere definita un 
tempo “Cappella della città”. Quando ne de-
cisero la costruzione, anche per sciogliere un 
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CENTRO STORICOBERGAMO ALTA

TEATRO SOCIALE
A due secoli dall’inaugurazione avvenuta nel 
1808, nella primavera del 2009 il Teatro Sociale 
è stato riaperto al pubblico con un ricco pro-
gramma di spettacoli e l’intervento di grandi 
artisti. Ciò è stato possibile con un restauro 
esemplare, che ha consentito il recupero di que-
sto autentico gioiello progettato dall’architetto 
Leopoldo Pollack, allievo del Piermarini, salito a 
grande fama per la costruzione della Villa Reale 
a Monza e dell’Arco della pace a Milano.
Info: www.teatrodonizetti.it

CITTADELLA E MUSEI CIVICI
È quanto resta di una fortificazione che i Vi-
sconti fecero costruire quando imposero la 
loro signoria su Bergamo. La Cittadella fu poi 
abitazione del capitano veneto e i suoi gran-
di spazi continuarono ad essere utilizzati per 
conservarvi scorte di cereali e per depositi. 
Con i Francesi e con gli Austriaci l’uso militare 
continuò ma con un progressivo degrado, cui 
pose termine il restauro tra il 1958 e il 1960 in 
occasione del quale, oltre a restituire in parte 
all’edificio il suo aspetto originario, vi furono 

insediati il Museo Civico di Scienze Naturali 
“Enrico Caffi” e il Civico Museo Archeologico.
Il primo è noto per la presenza di antichissimi 
fossili, tra i quali il cervo scoperto nel 2001 in 
Val Borlezza, che si è conservato per 700.000 
anni, e uno dei più antichi rettili volanti mai 
ritrovati, risalente a circa 220 milioni di anni fa, 
scoperto in una cava a Cene, in Valle Seriana. 
Nel Museo Archeologico sono raccolti reperti 
di Bergamo e del territorio bergamasco che 
vanno dalla preistoria all’età altomedievale. Di 
particolare interesse gli affreschi di una domus 
romana venuta alla luce a Bergamo Alta, in via 
Arena. Poco distante dalla Cittadella, a lato del-
la polveriera veneta, si trova l’Orto Botanico 
“Lorenzo Rota”, che offre una bellissima vista 
su Città Alta e dove è possibile osservare spe-
cie autoctone, esotiche, mediterranee, acqua-
tiche, carnivore.
Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”
Info: tel. +39 035 286011.
www.museoscienzebergamo.it
Civico Museo Archeologico
Info: tel. +39 035 242839.
www.museoarcheologicobergamo.it

Orto botanicoDuomo - interno    Particolare del Battistero    Teatro Sociale

voto in occasione di un’epidemia di peste, 
i  bergamaschi scelsero un luogo facilmente 
accessibile, dove già sorgeva la chiesetta di 
Santa Maria. Il cantiere fu avviato nel 1137. 
La  chiesa, utilizzata per i battesimi, serviva 
anche come aula per le adunanze civiche. 
Verso la metà del ‘300 Giovanni da Campione 
ebbe l’incarico di costruire l’ingresso monu-
mentale a nord con il protiro sostenuto da 
leoni di marmo rosso, completato da una log-
gia tripartita con la statua di Sant’Alessandro 
a cavallo e sulla quale venne infine aggiunto, 
alla fine del secolo, il tabernacolo coperto 
a cuspide; il protiro a sud è invece retto da 
leoni di marmo bianco. Il grandioso interno 
romanico, che doveva essere tutto affrescato, 
venne poi trasformato da una fastosa deco-
razione barocca. Nel corso dei secoli il Con-
sorzio della Misericordia Maggiore arricchì la 
basilica di opere d’arte: vi spicca il coro con 
stupefacenti tarsie eseguite tra il 1522 e il 
1555 su disegni di Lorenzo Lotto e il confes-
sionale barocco di Andrea Fantoni.
Info: tel. +39 035 223327.
www.fondazionemia.it

DUOMO E MUSEO 
E TESORO DELLA CATTEDRALE
Importanti scoperte nel sottosuolo della catte-
drale hanno rivelato la presenza di due chiese che 
l’hanno preceduta, entrambe di grandi dimensio-
ni e che ricalcano il perimetro del tempio attuale: 
la cattedrale paleocristiana e quella romanica 
dedicate a San Vincenzo. Entrambi gli edifici do-
vevano essere maestosi e riccamente decorati 
come testimoniano i resti di pavimentazione 
musiva del VI sec. e gli affreschi del XIII/XIV secolo, 
ora visitabili nel Museo e Tesoro della Cattedrale. 
Verso la metà del ‘400 si decise di costruire il Duo-
mo attuale e alla fase iniziale dell’opera contribuì 
il Filarete, noto architetto. Terminato alla fine del 
‘600 il tempio venne dedicato a Sant’Alessandro. 
Il completamento della cattedrale, che custodisce 
opere di Gian Battista Tiepolo, Giovan Battista 
Moroni, Sebastiano Ricci e Andrea Previtali, av-
venne solo nell’Ottocento con la realizzazione 
della cupola, mentre la facciata risale al 1866.
Info Duomo: tel. +39 035 210223.
www.cattedraledibergamo.it 
Info Museo: tel. +39 035 248772.
www.fondazionebernareggi.it
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DA BERGAMO ALTA

Il Parco comprende inoltre percorsi ciclopedo-
nali, quali la Greenway lunga una decina di chi-
lometri che costeggia il torrente Morla, offrendo 
magnifici sguardi sulle Mura e su Porta Garibaldi. 
Info: tel. +39 035 4530400.
www.parcocollibergamo.it

LE SCALETTE
Sono decine le scalette e i viottoli che solca-
no i fianchi della collina di Bergamo e in cui 
ci si imbatte lungo i colli, un mondo vicinissi-
mo alla città e insieme remoto. C’è la scaletta 
del Paradiso e quella di Santa Lucia Vecchia, 
quella delle More e quella dell’Ortolano, di 
Fontanabrolo e di San Martino, lo Scorlazzino 
e lo Scorlazzone. Sono i resti della fitta rete di 
collegamenti medievali tra il piano e il colle, 
oppure gli accessi alle coltivazioni e agli orti 
un tempo fittissimi. Fiancheggiati da muret-
ti a secco o da siepi, percorrendoli si va alla 
scoperta di inediti scorci sull’alta città e su 
quella al piano. Per chi ama escursioni nella 
quiete e nel verde o va in cerca di romantiche 
passeggiate, queste scalette e questi viottoli 
sono l’ideale. 

BERGAMO BASSA 

I BORGHI  
A partire dal XIV secolo il nucleo storico di Ber-
gamo si articola lungo i tracciati stradali, che 
dal colle si stendevano verso la campagna. 
Questa prima espansione urbana, identifica-
bile nei borghi storici, interessa le direttrici 
orientali ed occidentali verso cui protendeva 
la città. Verso Occidente si svilupparono quindi 
i borghi di Canale, S. Alessandro e S. Leonardo, 
mentre a Oriente i borghi di S. Antonio, Palaz-
zo, Pignolo, S. Tomaso e S. Caterina. 

PORTA NUOVA
Cuore della Bergamo moderna, lo slargo di 
Porta Nuova è proprio una “porta” in quanto 
fu realizzata quando si rese necessario aprire 
un ampio varco nella cerchia medievale delle 
“Muraine”. Questo avvenne con l’inaugura-
zione nel 1838 della Strada Ferdinandea (ora 
viale Vittorio Emanuele) e in tale occasio-
ne furono costruiti i due edifici neoclassici,  
o propilei, situati ai lati e che ospitavano  
i caselli del dazio. 

Orto Botanico “Lorenzo Rota”
Info: tel. +39 035 286060.
www.ortobotanicodibergamo.it

I LUOGHI DONIZETTIANI 
Gaetano Donizetti nacque a Bergamo (1797-
1848); interessante è seguire le sue tracce in città. 
In Borgo Canale è possibile visitare la casa natale, 
uno spaccato della vita quotidiana del composi-
tore e della sua famiglia, mentre in Santa Maria 
Maggiore troviamo la sua tomba. Il Museo Do-
nizettiano è un omaggio che la città ha voluto 
rendere al Maestro e la visita è un’occasione per 
osservare da vicino documenti, ricordi, ritratti e 
il pianoforte del grande musicista, che compose 
oltre 70 opere, tra cui l’Elisir d’Amore (1832) e la 
Lucia di Lammermoor (1835). 
Info: tel. +39 035 244483.
www.donizetti.org

CASTELLO DI SAN VIGILIO
Una funicolare porta da Città Alta alla sommità 
del colle di San Vigilio, dal quale si può andare 
alla scoperta dello straordinario ambiente del-

la collina di Bergamo. Sul colle di San Vigilio,  
che domina la città, e dove forse già in epoca 
romana esisteva una torre, venne costruito nel 
secolo XII un castello. Il castello subì nel corso 
del tempo diverse demolizioni; acquistato dal 
Comune nel 1958, è attualmente un giardino 
pubblico, dal quale si gode un’ampia vista verso 
la pianura e le Prealpi.

I COLLI E IL PARCO 
Bergamo sorge sull’ultima propaggine di un si-
stema collinare che, lungo circa sei chilometri,  
si estende in direzione est-ovest.
Tra ville, antiche cascine trasformate in residenze 
di delizia, giardini e orti, vallette e promontori 
boschivi sono presenti complessi di grande im-
portanza, come gli ex monasteri di Astino e di 
Valmarina, sede del Parco dei Colli di Bergamo. 
Sul territorio del Parco si sviluppa una rete di 
oltre 100 km di sentieri, distribuiti in 32 percor-
si muniti di apposita segnaletica. I diversi livelli 
di difficoltà di questi tracciati sono in grado di 
soddisfare sia le esigenze degli escursionisti più 
esperti che quelle di turisti e famiglie. 

A BERGAMO BASSA

Castello di San Vigilio I colli di Bergamo

Teatro Donizetti
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BERGAMO BASSA CENTRO

TEATRO DONIZETTI
Intitolato al grande compositore nel 1897 in 
occasione delle celebrazioni per il centenario 
della nascita, il Teatro Donizetti, palcoscenico 
rinomato, sorge sull’area dove, durante l’antica 
Fiera di Sant’Alessandro, si tenevano spettacoli in 
una struttura in legno di volta in volta costruita e 
smontata. La facciata venne realizzata su proget-
to dell’arch. Pietro Via. Nel 1897 fu inaugurato a 
fianco il romantico monumento a Donizetti, cir-
condato da un laghetto e da un piccolo giardino. 
Info: tel. +39 035 4160611.
www.teatrodonizetti.it

CENTRO PIACENTINIANO
Lo spazio che si sviluppa attorno al Sentie-
rone, alle piazze Matteotti, Vittorio Veneto e 
Dante, costituisce il centro cittadino realizzato 
su progettazione unitaria da Marcello Piacen-
tini a partire dal 1914. Sorto nell’area della 
fiera di Sant’Alessandro, una delle più antiche 
d’Italia, il centro piacentiniano incornicia il pa-
norama di città alta che è visibile dai propilei 
di Porta Nuova. 

LORENZO LOTTO A BERGAMO
Numerose sono le opere del grande artista ve-
neziano (1480-1556) che trascorse a Bergamo 
dodici anni di intensa attività. A Bergamo Bassa, 
nelle chiese di San Bartolomeo, sul Sentierone, e 
di Santo Spirito, nell’omonima piazzetta, si pos-
sono ammirare due splendide pale d’altare rea-
lizzate in questo periodo. Si tratta di due grandi 
dipinti con il medesimo soggetto: Madonna col 
bambino e Santi (quella in San Bartolomeo è 
nota anche come Pala Martinengo); un’altra bella 
pala, pure raffigurante la Madonna col bambino 
e Santi, si trova nella chiesetta di San Bernardino, 
in via Pignolo. Sempre in via Pignolo, al civico 76, 
presso il Museo Diocesano Bernareggi si trova la 
“Trinità” che appartiene alla chiesa di Sant’Ales-
sandro della Croce. Di Lorenzo Lotto sono anche 
il ciclo di affreschi nella cappella della Madonna 
nella chiesa di San Michele al Pozzo Bianco e i 
disegni delle tarsie lignee nella Basilica di San-
ta Maria Maggiore in Città Alta. Alle collezioni 
permanenti dell’Accademia Carrara, poi, appar-
tengono ben sette opere dell’artista definito “il 
genio inquieto del Rinascimento”.

MUSEO DIOCESANO ADRIANO BERNAREGGI
Il museo è intitolato a mons. Adriano Bernareg-
gi, Vescovo di Bergamo, il quale, a partire dagli 
anni Trenta, andò raccogliendo opere d’arte, im-
magini di culto e oggetti di uso liturgico. L’alle-
stimento, concepito come un percorso a capitoli 
e a temi, offre la possibilità di conoscere queste 
straordinarie testimonianze intimamente legate 
alla storia di Bergamo e della Chiesa bergamasca.
Info: tel. +39 035 248772.
www.fondazionebernareggi.it

GAMeC (GALLERIA D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA)
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
(GAMeC) dà spazio all’arte contemporanea in 
tutte le sue forme con mostre temporanee, 
integrate da iniziative didattiche e attività cul-
turali. Cuore del museo è la Collezione Manzù, 
composta da sculture, dipinti, disegni, incisio-
ni del grande artista bergamasco. La Raccolta 
Spajani comprende invece una quarantina di 
opere di maestri del XX secolo, mentre nella 
Raccolta Stucchi sono presenti artisti italiani 

ed europei degli anni Cinquanta. Integrano le 
collezioni lavori di artisti contemporanei quali 
Alviani, Basilico, Garutti, Cattelan.
Info: tel. +39 035 270272.
www.gamec.it

ACCADEMIA CARRARA 
Alle origini dell’Accademia Carrara c’è la stra-
ordinaria storia di amore per la cultura e per 
l’arte del conte Giacomo Carrara che ne ideò 
e finanziò l’istituzione. Con quasi duemila di-
pinti, le collezioni di sculture, i ricchi fondi di 
disegni e di stampe, l’Accademia Carrara è una 
delle Pinacoteche più importanti d’Italia. Tra 
gli artisti più noti Tiziano, Raffaello, Tiepolo, 
Mantegna, Bellini, Botticelli, Lotto, Canaletto, 
Guardi; a questo proposito, ricchissima la pre-
senza di opere che testimoniano il secolare 
rapporto con Venezia. L’Accademia è chiusa 
per restauro fino al 2014; una selezione delle 
opere è esposta presso il Palazzo della Ragione 
a Bergamo Alta.
Info: tel. +39 035 399677.
www.accademiacarrara.bergamo.it

Largo Porta Nuova

Pala di L. Lotto - Chiesa di S. Bernardino GAMeC - ingresso
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TRASPORTI E INFORMAZIONI UTILI

COME ARRIVARE
In aereo: tramite il comodo e ben collegato ae-
roporto internazionale “Il Caravaggio” Bergamo/
Orio al Serio che dista 5 km da Bergamo centro. 
In auto: l’uscita autostradale per Bergamo si tro-
va sulla A4 Milano-Venezia. 
In treno: Bergamo è collegata direttamente con 
Milano, Lecco e Brescia (con coincidenze per 
il Lago di Garda, Verona e Venezia). 
In autobus da Milano Lampugnano, Cadorna 
e Piazza Castello a Bergamo Stazione Autolinee.

COME MUOVERSI
DALL’AEROPORTO – Il collegamento Airport 
Bus da/per l’aeroporto è attivo tutti i giorni con 
partenza ogni 20 minuti; il viaggio dura 20  mi-
nuti circa.
Turismo Bergamo – Aeroporto Area Arrivi – 
Tel. +39 035 320402.
IN AUTO – Intorno alle vie dello shopping (Lar-
go Belotti, via XX Settembre, Largo Rezzara, via 
Sant’Alessandro) vi è una zona a traffico limitato, 
mentre a Bergamo Alta questa zona comprende 
la quasi totalità dell’abitato. Nei giorni festivi l’ac-
cesso delle auto in Città Alta è vietato dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Con l’ora legale 
l’accesso è vietato anche venerdì e sabato dalle 
21.00 all’1.00. Per una migliore fruizione della cit-
tà, suggeriamo di parcheggiare nell’area vicina 

all’ex ospedale (Largo G. Barozzi) e da lì raggiun-
gere la città alta utilizzando le panoramiche sca-
lette (Fontanabrolo, delle More, degli Ortolani, 
Sant’Alessandro, S. Lucia). 
Polizia Locale – Via Coghetti 10 
Tel. +39 035 399.559.
CON I MEZZI PUBBLICI – L’ATB gestisce le linee 
urbane e le funicolari Città Bassa-Città Alta e 
Città Alta-San Vigilio. La linea 1 e 1A, conduce a 
Città Alta e si può utilizzare anche la funicolare. 
In pochi minuti, passando attraverso un tunnel 
scavato nelle mura veneziane, ci si ritrova in 
Piazza Mercato delle Scarpe. Se poi si vuole salire 
fino al colle S. Vigilio si può prendere la panora-
mica funicolare che parte da Porta S. Alessandro  
(appena fuori Colle Aperto). 
ATB Point – Largo Porta Nuova
Tel. +39 035 236026. www.atb.bergamo.it 
BERGAMO IN BICICLETTA La città e la provincia 
di Bergamo offrono degli itinerari di suggestiva 
bellezza, per poterli vivere appieno suggeriamo:
Eco Rent: noleggio scooter, microCAR e auto 
elettriche. Piazzale Marconi, 4 (c/o Urban Center). 
Tel. +39 035 5293888. www.eco-rent.it
Ciclostazione 42 (piazzale Marconi – Stazione di 
Bergamo) – Ciclostazione dei colli (via Valbona, 
Ponteranica, Bg) – Noleggio bici “Prenditempo”, 
Tel. +39 340 0982887, www.pedalopolis.org.  
TAXI – Radio Taxi: Tel. +39 035 4519090.

SERVIZI TURISTICI
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA 
(I.A.T.) Bergamo Bassa
V.le Papa Giovanni XXIII, 57 – Urban Center
Tel. +39 035 210204.
turismo1@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA 
(I.A.T.) Bergamo Alta
Via Gombito, 13 (torre di Gombito)
Tel. +39 035 242226.
turismo@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it 
TURISMO BERGAMO
Aeroporto di Orio al Serio – area arrivi
Tel. +39 035 320402.
orio@turismo.bergamo.it, 
www.turismo.bergamo.it  
Deposito Bagagli Aeroporto di Autostradale
c/o Area Arrivi
Tel. +39 035 318472. www.orioaeroporto.it
Deposito Bagagli Bergamo di Eco Rent
c/o Urban Center
Tel. +39 035 5293888. www.depositobagagli.it

Gruppo Guide “Città di Bergamo”
Tel. +39 035 344205.
www.bergamoguide.it
Guide turistiche AGIAT
Tel. +39 035 262565.
www.agiatguidebergamo.it
Guide turistiche “Bergamo Su & Giù”
Tel. +39 035 234182.
www.visitbergamo.info 
Guide non iscritte ad associazioni
www.turismo.bergamo.it 

NUMERI UTILI

Ospedale Papa Giovanni XXIII 
Piazza OMS 
- Organizzazione Mondiale della Sanità, 1
Tel: +39 035.267111.
www.hpg23.it 

Guardia Medica – Bergamo
Via Croce Rossa, 2 - Tel. +39 035 4555111.

SOS: Numero Unico Emergenze 112

Funicolare San Vigilio Scaletta Fontanabrolo

Greenway Piazza Vecchia

CREDITI
Testi: Comune di Bergamo, Pino Capellini, Turismo Bergamo
Foto: Antonella Macis, Archivio Comune di Bergamo, Archivio Turismo Bergamo, Dimitri Salvi, Elina Ilgaza,  
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Bergamo, Gianfranco Rota, Lapi, Marco Mazzoleni, Paolo Ardiani. 



Bergamo
Card 

Airport Bus, Funicolare di Città Alta, Funicolare di San Vigilio  
e tutto il trasporto pubblico che vuoi.

INCLUSI 

SCONTI VANTAGGIOSI  
in attività convenzionate

Il pass unico  
per visitare 
Bergamo.

24h 10€ 
48h 15€ 

Vale per 1 adulto  
e 1 bambino  
fino a 11 anni

Info e punti vendita
www.bergamocard.it

ENTRATA LIBERA
•	 ACCAdemIA CArrArA
•	 GAmeC
•	 muSeo AdrIAno BernAreGGI
•	 CAmpAnone
•	 pAlAzzo del podeStà/ 

muSeo StorICo dell’età VenetA -  
Il ‘500 InterAttIVo

•	 roCCA/muSeo StorICo Sez. ‘800 
“mAuro GelFI”

•	 ex ConVento dI SAn FrAnCeSCo/  
muSeo StorICo Sez. moStre

•	 muSeo e teSoro dellA CAttedrAle

•	 muSeo SCIenze nAturAlI  
“e. CAFFI”

•	 CIVICo muSeo ArCheoloGICo
•	 muSeo donIzettIAno
•	 CASA nAtAle dI  

GAetAno donIzettI
•	 pAlAzzo dellA rAGIone 
•	 torre dI GomBIto -  

terrAzzA pAnorAmICA
•	 orto BotAnICo

Bergamo
Cardh

Card
Bergamo24 h

Museo Bernareggi

Azienda Trasporti Bergamo

Personale e non cedibile • Personal and not transferable DATA/DATE                  FIRMA/SIGNATURE

Piazza Vecchia, Bergamo - Paolo Ardiani for Turismo Bergamo

Piazza Vecchia, Bergamo - Paolo Ardiani per Turismo Bergamo

24

risparmi fino al 40%
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Proteggiamo l’ambiente utilizzando carta certificata FSC®


