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La città bizantina tra il V e il IX secolo:

di Luca Zavagno

1.  Introduzione

-
mitanti1

-
-

chiarezza in termini esplicativi.

esporre nel dettaglio il pensiero dei singoli autori prescelti. Ma anche a questo 
proposito va ricordato che il carattere ricognitivo, e succinto, di una rasse-

-
-

1 -
-

De la ville antique à la ville byzantine. Le
problème des subsistances Le développement urbain de Constantinople
(VIe-VIIe siècles), Paris 1985.
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-
-

tanto in termini metodologici che analitici. 

-

-
2. Ma 

questa autolimitazione, ovvero la proposta al lettore di una semplice passeg-
giata “mussorgskyiana” tra i Quadri di una esposizione quasi del tutto trascu-
rata o ignorata nel panorama accademico italiano, quale quella concernente il 

Dark Ages (in particolare, come si 

-

-
samenti che, necessariamente, vanno legati agli articolati esiti regionali delle 

-
za, il nuovo ruolo assunto dalla metropoli costantinopolitana, la disarticola-

-

2. 

2.1. Continuità e discontinuità

ha sem-
-

della polis
sintetizzata nelle opere di due dei suoi iniziatori, Alexander Kazdhan e George 
Ostrogorsky3 polis

2 -
cazione: L. Zavagno, Cities in Transition: Urbanism in Byzantium Between Late Antiquity and
the Early Middle Ages, edito per i tipi della British Archaeological Reports-International Series.
3  G. Ostrogorsky, Byzantine Cities in the early Middle Ages

Vizantije goroda v VII-IX vv.
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-
-

del Novecento4

sociale ed economica), e i “continuisti” (orientati a sottolineare la sopravvi-

ruolo di centri amministrativi, commerciali e produttivi)5.
-

impasse -

6 ha 

-

-

-
prima dai sovrani ellenistici e, successivamente, dalla invasiva dominazione di 
Roma7

(1954), pp. 164-188.
4 Die Byzantinische Stadt, in 
Berichte zum XI International Byzantinische Kongress

tenutosi ad Ocrida nel 1961.
5 Byzantium in the Seventh Century
6 Recent Research in Late-Antique Urbanism (Journal of Roman Archaeology Supplementary
Series 42), a cura di L. Lavan, Portsmouth-Rhode Island 2001, pp. 138-145. Alla tavola rotonda 

7 Cities of the Eastern Roman Provinces

-
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8

9 polis avanzata 
chora), vero 

-
lo stato romano10, implicava quale naturale conclusione la considerazione che 

polis aveva perduto tanto il suo carattere precipua-
chora11 -

va una vera e propria concezione teleologica
-

cipale caratteristica della polis

councils (curiae

were curtailed, and as civic patriotism decayed, cities lost vitality and initiati-
12

appeal

-

-

archaeological material, since I have not read the excavations reports on late 
13 -

-
terminando, de facto

The Greek City from Alexander to Justinian
8 Cities of the Eastern Roman Provinces
9 Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrundert, Berlin 1989, pp. 12-13.
10 The Later Roman Empire 284-602. A social, economic and administrative
survey
11 The Greek City cit., pp. 30 sgg.
12 The Later Roman Empire 284-602

The
Later Roman Empire 284-602 cit., p. 761.
13 Cities of the Eastern

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[6]
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14

-

-

15

-
16.

2.1.1. Le ricerche di Clive Foss

-

14 -

Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di un’identità urbana, in Le città italiane tra la
tarda Antichità e l’alto Medioevo.
Augenti, Firenze 2006, pp. 151-184.
15  Non posso astenermi dal considerare quanto il panorama archeologico sia mutato in 40 anni re-

Excavations at Carthage 1978 conducted by the University of Michighan, a 
The Circus and a Byzantine Cemetery at Carthage, 

Excavations at Carthage. The British Mission, a 
Egypt

in the Byzantine World: 300-700 The City in Roman and Byzantine
Egypt The Byzantine City in the Sixth Century. Literary
Images and Historical Reality,

riportati da M.I. Tunay, Byzantine Archaeological Findings in Istanbul during the Last Decade, 
in Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and Everyday Life. Atti del convegno, 

prossimi decenni a riscrivere la storia economica, culturale e sociale di Bisanzio.  
16 Die byzantinische Stadt im 6. Jahrundert
chiarezza, riporto volutamente il passo anche nella mia traduzione italiana: «Gli esiti delle cam-

-

-
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17, studioso americano in grado di adottare un 

-
derare criticamente

-

sources when dating discoveries18.

particolarmente rilevante, conducendo a un riesame della terminologia uti-
19 -

-
20

21

non sussista alcuna evidenza documentaria della supposta invasione22. Una 

17 The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity
Late Antique and Byzantine Ankara

Archaeology and the “twenty cities of Asia”, in 
Ephesus after Antiquity: a

Late Antique, Byzantine and Turkish city Life in City and Country, in 
The Oxford History of Byzantium
18 Byzantine Cities in the Seventh and Eight Centuries. Different sources, Different
Histories?, in The Idea and the Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle
Ages
19 Byzantium in the Seventh Century The Idea of the
Town in the Byzantine Empire, in The Idea and the Ideal of the Town
Byzantine Cities cit., p. 40.
20 Transformation in Early Byzantine Urban Life: the Contributions and Limitations
of Archaeological Evidence, in The 17th International Byzantine Congress (Major Papers) 1986,

La contribution de l’archéo-
logie à la connaissance du monde byzantin (IVe-VIIe siècles)
(1993), pp. 139-184.
21  Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life cit., p. 140. Foss, The Persians in Asia
Minor Life in City and Country cit.
22  Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life cit., p. 140.
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-
ciale (shops)” di Sardis23 ha cercato, invero, di evitare qualsiasi conclusione 

24. In ogni caso, ciò che appare com-
provato per Sardis25

-

26 -
27.

-
-

Tuttavia, le conclusioni dello storico americano non sono rimaste immuni da 

-
th-c.) raid, this or that 

earthquakes28.

costituiscono casi paradigmatici in senso stretto sia la sua ignoranza del con-
29.

-

30

23 The Byzantine Shops at Sardis
24 The Byzantine Shops at Sardis cit., p. 2.
25  Anche per Sardis, tuttavia, va segnalato un recente, notevole, tentativo di rivisatione analitica 

Shops,
Retailing and the local Economy in the Early Byzantine World: the example of Sardis, in Secular
Buildings and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire

26 Gortina di Creta. Archeologia e storia di una città antica, Atene 2000.
27 Indagini archeologiche nell’area del “quartiere bizantino” di Gortina:
prima indagine preliminare (campagna 2002), in «Annuario della Scuola archeologica italiana 

28 The transition from polis to kastron in the Balkans (III-VII cc.): general and regio-
nal perspectives
29 Byzantium in the Seventh Century cit., p. 94 e nota 4.
30 Dead Cities of the Syrian Hill Country

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [9]
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network -
cantili, villaggi e piccoli insediamenti, prendendo quale punto di partenza le 
ricerche di Tchalenko, Tate e Sodini31 -

32

economica di siti che vengono tipologicamente distinti in villaggi33, mona-
steri e insediamenti cosiddetti “secondari”34, e che concorrono
complesso modello insediativo a carattere regionale. Questo gli ha permesso 

network -
35. Tuttavia, la correzione del-

-

36.

-
-

dipendenza dalla prospettiva 

-

Syria in transition A.D. 550-750: An Archaeological Approach
Life in City and Country cit.

31  Foss, Dead cities cit.
32  Foss, Life in City and Country cit., p. 95.
33  Foss, Syria in transition cit.
34 Entre village et cité. La bourgade rurale des siècles

The sixth-century economy, in The Economic History of
Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century

komai, metrokomai, komo-
poleis) (...) which call to mind the “secondary centres” that were developing in the west during the 

panegyreis, nundinae
The Cities, in Cambridge Ancient History, XIII. Late Antiquity: Empire and

Successors A.D. 425-600,
35 Archaeology and Late Antique Social Structure, in Theory and Practice in Late
Antique Archaeology
36  Foss, Life in City and Country cit., pp. 87-88.
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terpretato quale summa di diversi punti di svolta a carattere regionale, i quali 

-
scita del IX secolo, sono punteggiati da rovine e caratterizzati dalla riduzione 

37 -

(per la quale si parla addirittura di geminazione del sito classico in due centri 

-
-
-
-

38

-
39

risposta da parte del governo imperiale a mutati contesti strategici (come ad 
esempio avvenne per Amastris lungo la costa anatolica del Mar Nero)40.

2.1.2. Ancora nell’impasse continuità/discontinuità: Liebeschuetz e Saradi

-
-

-

41, il quale, nonostante la 

37

Introduction, Pretoria 1986.
38 Byzantine and Turkish Hierapolis
(Pammukkale),
39 The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005, pp. 32-44.
40 The Palgrave Atlas cit.
41 Administration and Politics in the cities of
the 5th and 6th centuries with special reference to the circus factions, in 

eme à l’avènement de Charles Magne. Actes du 

Administration and Politics in the cities of the 5th to the mid-7th centu-
ries, in Cambridge Ancient History Late Antiquity: Empire and Successors A.D. 425-600,

Decline and Fall of the Roman City
The

end of the ancient city, in The City in Late Antiquity
Antioch and the Villages of Northern Syrian in

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [11]
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-
na nel pantano discontinuista: «cities sometimes did decline catastrophically 

42. In tal 

43.
-

44

dalla matrice jonesiana, esaltando il ruolo del contesto sociale ed economico 
45

-
mentario e archeologico46 -

47

-

48

-
-

unicamente un centro amministrativo al servizio dei territori rurali viciniori49

-
politico50

-

the Fifth and Sixth Centuries A.D.: Trends and Problems
(1988), pp. 25-49.

Decline and Fall cit., p. 29.
42 Decline and Fall cit.
43 The Greek City The transition from polis to kastron cit., pp. 
67-68.
44

Byzantium in the Seventh Century cit., p. 98. 
45 The Idea of the Town cit., p. 12.
46 Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-
850): the Sources. An annotated Survey Die Stadte Kleinasiens
Brandes, Byzantine Cities cit., Russel, Transformation in Early Byzantine Urban Life
La contribution cit. 
47  Brandes, Byzantine Cities The Idea of the Town Byzantium. A
History cit.
48 Byzantium in the Seventh Century cit., p. 94.
49 Decline and Fall cit., p. 1.
50 Decline and Fall cit., p. 408.
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51

-
52. In tal guisa, lo sviluppo delle istituzioni 

le parole di Orlando Figes53

curia-
les -

54. 
-

élites aristocratiche-strutture monu-
-

55 aretè

56, rappresenta, 
-

dei curiali e suonano, perciò, la campana a morto tanto per la originaria li-

57

58.
Tuttavia, risulta, a mio avviso, necessario mettere in discussione tale vi-

-

-
habitus mentale e culturale delle élites dominanti, che ne rappresentano 

51 Decline and Fall cit., pp. 1-2.
52 Decline and Fall cit., pp. 7 sgg.
53  O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1895-1924, London 1997.
54 The Cities cit., p. 377.
55 Decline and Fall cit.
56 Decline and Fall cit., p. 401.
57 Administration and Politics cit.
58 Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles
Brown, Genesi della tarda antichità, Torino 2001.
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collegiality factor)59, quanto sul piano pratico 

-
-

archaelogical reports -

e il declino dello stereotipo “classico” 
60. Rimane, tuttavia, mia opinione che tale concezione dipen-

da, principalmente, da una negativa interpretazione della demonumentaliz-

strade ove i colonnati sono tamponati e ripartiti a creare singole strutture 
residenziali-commerciali e il crescente ruolo assunto dal cristianesimo) e se-

61.

62

-
ca63, ma anche spirituale64 e ideologica65

66 -
polis élites locali e 

67 -

-

storico preso in esame. 

59 Origins of European Economy. Communications and Commerce A.D. 300-
900
60 Decline and Fall cit., pp. 28-102.
61 Decline and Fall cit., p. 414.
62  Saradi, The Byzantine City cit.
63  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 148-352.
64  Saradi, The Byzantine City

65  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 49-146 e pp. 353-470.
66  Saradi, The Byzantine City cit., pp. 156-157.
67 Decline and Fall cit., pp. 157-198.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[14]
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considerare come il corpo sociale si rispecchi nelle strutture del paesaggio ur-

68

un diverso modello di 

69 -

privata, a sottolineare

-

diretto intervento imperiale, patrocinio dei governatori provinciali e di muni-
élites

delle élites implicò la scomparsa dei curiales (intesi quali organo di 

70

-

71. Ma 
-
-

-
stocrazie locali (curiales) e della loro autonomia, ad opera del potere centrale 

-
mento)72

élites73 (quale sostegno 
-

polis e civitas)74. 
-

68 The Cities cit., p. 410.
69 Framing the early Middle Ages. Europe and Mediterranean 400-800
2005, pp. 609-613. Si veda anche Alston, The City in Roman and Byzantine Egypt cit., pp. 130 
sgg.
70 The Palgrave Atlas cit., p. 34.
71 Decline and Fall cit., pp. 110 sgg.
72 The Cities cit., pp. 377-378.
73 , From Constantine to Charlemagne. An Archaeology of Italy A.D. 300-800,
Aldershot 2006, p. 268.
74 The Cities cit., p. 378.
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75.
-

lisi
inclusione dei risultati di molte campagne di scavo condotte tanto in Occidente 

-
curiales

e dai luoghi del ludus e della ricreazione (quali terme, gymnasia, stadia

-

-

-

76

-
curiae, come «in-

77

-

curiales

-
78

che rimpiazzarono i curiales
-

-
strial activity and to support intense ecclesiastical and government admini-

79.

75 Decline and Fall cit., p. 414.
76 Economy and State in Late Rome and Early Byzantium: an Introduction, in The
Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton 1989, p. 22. 
77 Byzantium. A History
nell’Italia bizantina (secc. VI-VIII), in Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo
cit., pp. 37-54.
78 Decline and Fall cit., p. 401.
79 The Palgrave Atlas cit., p. 41.
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-

80. Le 
élites determinavano, tenendo 

-

monumentali venivano riattate a scopi diversi (commerciali, industriali ecc.), 

81

-
-

82

status83

non sottostima, invero, il ruolo dei curiales, ma nega che esso possa essere de-

84,

-

-
portant to put it into perspective. This change did not damage the Roman city 

-

85.

80 The Palgrave Atlas cit.
81 Decline and Fall The Byzantine City cit., pp. 288 sgg.
82 The Making of Orthodox Byzantium (600-1025), Basingstoke 1996.
83 The Cities cit., p. 381. 
84

85 The Cities The Fall of Rome and the
End of Civilization
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3.  Superare la dicotomia, partendo dagli studi regionali (ovvero: lo Stato,
motore della persistenza urbana)

3.1. Modelli regionali: Italia e Asia minore

Appare dunque evidente come la prospettiva dicotomica, che ha rivelato 
-

86, tenda 
-

comparti regionali attraverso la piena considerazione degli esiti degli scavi e dei 
surveys archeologici. In questo senso gli studi di Zanini87, incentrati sui carat-

-
-

88, quanto 
-

kastra: le dinamiche della riorganizza-

-
89

-
tinuavano a rivestire sia quali centri politico-amministrativi e religiosi90, sia 

-

Begriff -

91. In tal modo egli delinea tanto le origini e le linee di 
sviluppo del termine kastron (de facto smentendo la semplicistica teoria di 
una involuzione delle polis in kastra)92, quanto i tratti di una ricerca sulla 

86 Some considerations on Byzantine society and Economy in the Seventh
Century 10 (1985), pp. 76-77, per una critica al concetto di 
transizione in tale periodo. 
87 Introduzione all’archeologia bizantina Le Italie bizantine.
Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII sec.), Bari 1998.
88 Oxford
History of Byzantium The Economic History of Byzantium

89  Zanini, Le Italie bizantine cit., p. 32.
90  Su questo recentemente anche P. Arthur, Alcune considerazioni sulla natura delle città bizan-
tine, in Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo cit., pp. 27-36.
91  Arthur, Alcune considerazioni cit., pp. 28-44.
92 Von der Polis zum Kastron. Wandlungen der Stadt im Agaische
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93. Tale 
-

lo studioso tedesco94, dove egli estrinseca le precauzioni da adottarsi quando 

ecclesiastica95 può determinare96 polis
polis, as is made 

97.
-

98, Brandes evidenzia, inol-

99. Un approccio analitico quasi 

sviluppa delle sezioni a carattere regionale)100 -
101 -

-

storiche102

3.2. Wickham e Haldon tra regioni e impero

103: si deli-

Raum von der Antike zum Mittelalter
Kastro and Diateichisma as

Responses to early Byzantine Frontier Collapse
The transition from polis to kastron cit.
93  Brandes, Die Städte Kleinasiens cit., p. 42.
94  Brandes, Byzantine Cities cit.
95  Liste di presenza nei concili ecumenici, le cosiddette Notitiae Episcopatuum, i canoni e la 

96

-
Byzantine Cities cit., p. 29.

97  Brandes, Byzantine Cities Die Städte Kleinasiens cit., p. 23.
98  Brandes, Byzantine Cities cit., p. 26.
99 -

100 Decline and Fall cit., pp. 30 sgg.
101  Brandes, Die Städte Kleinasiens cit., pp. 81-131.
102 Framing the early Middle Ages cit., si rivela in 
questo senso molto utile. 
103  Si consideri, per esempio, il caso di Civitas Nova Heracliana, il cui sviluppo storico come 
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-
gono il quadro di un variegato mosaico su scala imperiale, senza dimenticare 

104

cornice delle relazioni sociali ed economiche nel periodo tardo antico. 

105.

-

106.

curial strata, on the other107.

-
108, stimolando, 

sociali quale esito dei rapporti di produzione ed evidenziando, al contempo, 
-

gici (ma anche culturali) sono inseriti e con cui essi si relazionano109

-

Venetia ma anche 
Venezia tra archeologia e storia cit.

104 Framing the early Middle Ages The Palgrave Atlas cit. rappresen-

105 Byzantium in the Seventh century cit., pp. 94-95.
106 The Arab-Byzantine Frontier in the eighth and ninth centuries: mi-
litary organization and society in the borderlands

Some considerations The Idea of the Town
Byzantium. A History The Palgrave Atlas cit.

107 The idea of the Town cit., pp. 1-2.
108 -

The Arab-Byzantine Frontier cit. Some
considerations cit.
109 Some considerations cit., p. 102. 
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za alcun apporto esterno (da parte imperiale o statale)110 -
pendevano anche dal potere (in parte sociale, in parte politico) di acquisto 
delle elites
élites -

111 -

contesto del sistema economico e politico tardo antico: 

changes in economic and social relations which developed during the seventh century 

continued to act as administrative and ecclesiastical centres112.

stato113 -
114 e i derivati modi di investimento sociale della ricchezza115, la 

116. Le avvisaglie di tale mu-
117

(curiales). Nonostante le valutazioni economiche, che incoraggiano a conside-

che emerge da questo approccio analitico118

110 Framing the early Middle Ages cit., p. 594.
111 Framing the early Middle Ages cit., pp. 594-595.
112 The Arab-Byzantine Frontier cit., p. 87.
113 Some considerations cit., p. 99.
114  M. Angold, TheShaping of the Medieval and Byzantine“city”
10 (1985), pp. 1-38.
115 Some considerations Byzantium. A History Ruling
the late Roman and early Byzantine city: a continuous History
(1990), pp. 3-29.
116

-

The Arab-Byzantine Frontier cit., p. 92.
117 Some considerations cit., p. 99.
118 The Idea of the Town cit.
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-
ca119 -

curiae quale 
120

-
curiales 121,

-
-

na122 -
123.

-

commerciale124

attitudini e comportamenti delle élites

125.

3.3. Walmsley e Spieser: tra case studies regionali e modelli di
trasformazione urbana

in questa sede la massa -

119 Framing the early Middle Ages Byzantium in the Seventh
Century cit., pp. 99 sgg.
120 Framing the early Middle Ages cit., pp. 598 sgg.
121 Byzantium in the Seventh Century cit., p. 98.
122 Byzantium in the Seventh Century

-

123 Byzantium in the Seventh Century cit., p. 124.
124 Framing the early Middle Ages cit., p. 616.
125 Framing the early Middle Ages cit., p. 671.
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e ommayade126

-

-
127 che agiscono su 

128

-
ciali, religiosi, politici ed economici, intesa non come sistema statico ma, al 

129

lussuose magioni tardo romane (la cui ricchezza di mosaici, stucchi e marmi 
esprimeva lo status -

-

-
co130

quali organiche e attive istituzioni sociali131: «Between the mid-seventh and 

-

132.
-

133

126 Byzantine Palestine and Arabia: urban Prosperity in Late Antiquity, in Towns
in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the early Middle Ages

Early Islamic Syria. An Archaeological
Assessment, London 2007.
127

Byzantine Palestine cit., p. 126.
128

Byzantine Palestine
cit., pp. 128 e  147-148.
129 Byzantine Palestine cit., p. 130.
130  Foss, Syria in transition cit., p. 218
131 Early Islamic Syria cit., p. 127.
132 Early Islamic Syria cit., p. 131.
133 The city in Late Antiquity: a Revaluation Urban and Religious
Spaces in Late Antiquity and Early Byzantium, London 2001, I, pp. 1-14.
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-

134.

-
minologici135 -
goglio civico, status politico e giuridico, situazione economica e sociale), che 
garantisce una posizione di preminenza alle rappresentazioni culturali. Tale 

-

136.

4.  Conclusioni

-
-

137

-

138 e Zanini139

-

-

134  Spieser, The city in Late Antiquity cit., p. 14.
135 polis -

The city in Late Antiquity cit., pp. 4-5. 
136  Spieser, The city in Late Antiquity cit., p. 11.
137 Byzantine “Dark Ages”. Cities in comparative context, in To Ellenikon: Studies
in honour of Spyros Vryonis Jr
138 The Fall of Rome The Cities cit.
139  Zanini, Introduzione all’archeologia Le Italie bizantine cit. 
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-
co140 -

necessariamente una serie di alterazioni del panorama strutturale e degli 

consentire da un lato di porre in evidenza i complessi e interrelati elementi 

-

ma non compete al presente lavoro, che si pone quasi esclusivamente come 

-

natura delle élites
-

-

sotto-prodotto di impressioni, reazioni e comportamenti socialmente condi-

richiama asserzioni utopiche e non-pragmatiche141, ma che ci ricorda che una 

142.

140 The Palgrave Atlas cit., p. 94.
141 Le città invisibili, Milano 1993.
142  A. Roy, The God of Small Things, London 1997, p. 239.
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Spazi e aspirazioni del pellegrino
tra Mezzogiorno e Terrasanta nei secoli XI-XIII

di Luigi Russo

1. Premessa 

Mi chiamo Erwin. Non posso parlare con la lingua, ma solo con il cuore. Sono nato in 
Inghilterra. Mi trovo all’estero perché volevo visitare il sepolcro del nostro signore Gesù 
Cristo e mi ero mosso insieme con il vescovo della mia diocesi, ma uomini malvagi uc-
cisero tutti i nostri cavalieri tranne uno. In seguito raggiunsi Antiochia. Colà mi prese 
con sé l’abate di Fulda, Egbert. Con lui rimasi parecchi giorni, ero molto ammalato e 
dolente in tutte le mie membra. Non potevo né mangiare né bere. Ed ero così debole che 
nessuno avrebbe scommesso sulla mia vita1.

Nonostante l’editore moderno di questa vera e propria tessera di inva-
lidità di un pellegrino anglo-sassone risalente alla metà del secolo XI abbia 
espresso diversi dubbi sulla sua reale condizione, proprio la possibilità che si 

trascurati nello studio del pellegrinaggio, vale a dire la fatica e i pericoli insiti 
in viaggi verso paesi remoti come poteva essere la Terrasanta per un anglo-
sassone2. Non a caso ci sono pervenuti, sin dall’epoca altomedievale, alcuni 
modelli usati per la redazione delle cosiddette cartae tracturiae, documenti 
rilasciati ai pellegrini intenzionati a visitare località lontane in cui veniva cer-

permettere loro un più agevole cammino. Ne è un chiaro esempio il formula-
rio del secolo IX conservato nelle Formulae Salicae

Testo rivisto e ampliato di una relazione presentata nel corso del Seminario di Studi Storici or-
ganizzato dal 12 al 14 maggio 2008 dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Chi scrive desidera 
ringraziare il prof. Aurelio Cernigliaro per aver ospitato questo intervento nell’ambito della Tavo-
la rotonda dedicata al Meridione.
1  Il testo è citato da G. Silagi, La più antica tessera di invalidità di un pellegrino dell’XI secolo,
in Fra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio 
medievale, a cura di M. Oldoni, Salerno 2005, pp. 217-223, a p. 217.
2 Aspetto sul quale insiste a ragione N. Ohler, Vita pericolosa dei pellegrini nel Medioevo, (Frei-
burg-Basel-Wien 1994) Casale Monferrato 20022, pp. 196-213.
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pellegrino diretto a Roma, mentre i referenti sono tutte le autorità temporali 
e spirituali «qui in Romano vel Langobardorum provintias Deo serviunt»3. A 
tali tematiche – la concezione dello spazio, le scelte di itinerario, l’approccio 
mentale del pellegrino – sono dedicate le seguenti note, che adotteranno il 
meridione d’Italia come punto di osservazione privilegiato.

2. L’Italia centro-meridionale: una meta

-
vale, un posto di grande rilievo era occupato dalla penisola italica. Il fatto 
è presto spiegato: nel corso dei secoli altomedievali Roma andò progressi-
vamente consolidando quella «immagine irripetibile di città-santuario» ri-
chiamata alcuni anni orsono da Franco Cardini4, mediante l’accumulazione 
di corpi santi e reliquie che non potevano essere mossi o trasferiti dalle basi-
liche e dai santuari originari romani. Parallelamente, il santuario garganico 
di San Michele5 andava assumendo quella rinomanza che l’avrebbe portato a 
raggiungere una notorietà tale da diventare una delle mete più ambite per i 
pellegrini della Cristianità occidentale, che giungevano dalle aree più lontane, 
come testimoniato dalla presenza di alcune iscrizioni runiche6. Le stesse fonti 
scritte appaiono confermare quanto detto, soprattutto a partire dal periodo a 
cavallo tra i secoli X-XI, quando assistiamo al moltiplicarsi delle notizie con-
cernenti pellegrini, grazie alle testimonianze di area cassinese che fornisco-
no fondamentali spunti al riguardo, non tralasciando il ricordo dell’arrivo di 
preziose reliquie gerosolimitane7: tra i visitatori più illustri il vescovo di Praga 
(«Sclavorum episcopus») Adalberto, giunto a Montecassino nel 990 con l’in-
tento di raggiungere Gerusalemme, vanamente esortato dai monaci cassinesi 
a trattenersi presso di loro, o quel venerabile vescovo «de Galliarum parti-
bus» ricordato dalla Cronaca cassinese nell’anno 10238.

Una sottolineatura a parte merita poi la celebre affermazione di Amato 
di Montecassino che una generazione dopo, narrando le vicende che avevano 

3 Formulae Salicae Bignonianae, in Formulae Merowingici et Karolini aevi, a cura di K. Zeu-
mer, Hannoverae 1886 (MGH, Leges), cap. 16, p. 234, rr. 14-15.
4 Si veda F. Cardini, Il pellegrinaggio. Una dimensione della vita medievale, Roma 1996, pp. 
89-90.
5 Si vedano le varie relazioni sul pellegrinaggio micaelico al santuario garganico contenute nella 
miscellanea Cultes et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l’archan-
ge, a cura di P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Rome 2003 (Collection de l’École Française de 
Rome, 316).
6 Alcuni esempi di tali iscrizioni sono riprodotte in G. Otranto, Il pellegrinaggio micaelico dal 
Gargano all’Europa, in L’Europa dei pellegrini, a cura di L. Vaccaro, Milano 2004, pp. 187-220, 

7 Come l’arrivo nel 990 di una «portio ligni dominicae crucis non parva» al seguito del monaco 
Leone: Chronica Monasterii Casinensis, a cura di H. Hoffmann, Hannoverae 1980 (MGH, SS, 
XXXIV), II, cap. 11, p. 189, rr. 8-11, 25-28.
8 Si veda rispettivamente Chronica Monasterii Casinensis cit., II, cap. 17, pp. 200-201; cap. 55, 
p. 274, rr. 19-21.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[32]



3

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Spazi e aspirazioni del pellegrino

determinato l’arrivo dei Normanni nel Mezzogiorno, ricordava che prima del-
l’anno Mille quaranta valenti pellegrini normanni, di ritorno da un pellegri-
naggio al Santo Sepolcro, avevano salvato i Salernitani respingendo i Saraceni 
che li assediavano, dando il via al successivo interessamento dei guerrieri del 
Nord per le terre meridionali9. Proprio quest’ultima testimonianza è una spia 
interessante della molteplicità dei piani di lettura del pellegrinaggio medie-
vale: secondo un’altra fonte, Guglielmo di Puglia, i pellegrini normanni erano 
invece diretti al santuario garganico ove avrebbero incontrato il longobardo 
Melo che avrebbe proposto loro di unirsi a lui nella lotta contro i Bizantini; 
una volta fatto ritorno nelle terre patrie costoro avrebbero convinto numerosi 
compagni a trasferirsi nel Mezzogiorno, terra di delizie e ricchezze ove avreb-
bero facilmente – secondo il cronista – sbaragliato gli ignavi difensori10.

Proprio queste testimonianze stanno, in ogni caso, a dimostrare uno dei 
possibili aspetti insiti nella condizione peregrinante, vale a dire la sua tempo-

infatti, la condizione di quei Normanni ricordati da Amato che, di fronte alle 

9 Amato di Montecassino, Storia de’ Normanni, a cura di V. de Bartholomaeis, Roma 1935 (Fonti 
per la storia d’Italia, 76), I, cap. 17, pp. 21-22: «Avan mille puis que Christ, lo nostre Seignor, prist 
char en la Virgine Marie, apparurent en lo monde .XL. vaillant pelerin. Venoient del saint Sepul-
cre de Jerusalem, pour aorer Ihesu Crist. Et vindrent à Salerne, laquelle estoit assegé de Sarrasin, 
et tant mené mal qu’il se vouloient rendre. Et, avant, Salerne estoit faite tributaire de li Sarrazin. 
Mès, se tarderent qu’il non païerent chascun an li tribut à lor terme, encontinent venoient li Sar-
razin o tout molt de nefs, et tailloient et occioient et gastoient la terre. Et li pelegrin de Normendie 
vindrent là. Non porent soustenir tant injure de la seignorie de li Sarrazin, né que li Christiens en 
fussent subject a li Sarrazin. Cestui pelegrin alerent à Guaimarie, serenissime principe, liquel go-
vernoit Salerne o droite justice, et proïerent qu’il lor fust donné arme et chevauz, et qu’il vouloient 
combatre contre li Sarrazin; et non pour pris de monoie, mès qu’il non pooient soustenir tant 
superbe de li Sarrazin. Et demandoient chevaux. Et quant il orent pris armes et chevaux, ils assal-
lirent li Sarrazin et molt en occistrent; et molt s’encorurent vers la marine, et li autre fouirent par 
li camp. Et ensi li vaillant Normant furent veinceor. Et furent li Salernitain delivré de la servitute 
de li Pagan». Sul cronista cassinese si veda comunque G.A. Loud, Amatus of Montecassino and 
his ‘History of the Normans’, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo 
Damiano Fonseca, a cura di G. Andenna e H. Houben, Bari 2004, pp. 715-726. Le vicende sono 
riprese anche dalla Chronica Monasterii Casinensis cit., II, cap. 37, pp. 236-237.
10 Guillaume de Pouille, La Geste de Robert Guiscard, a cura di M. Mathieu, Palermo 1961, I, pp. 
99-100, vv. 11-40: «Horum nonnulli (scil. i Normanni) Gargani culmina montis / Conscendere, 
tibi, Michael archangele, voti / Debita solventes. Ibi quendam conspicientes / More virum Graeco 
vestitum, nomine Melum, / Exulis ignotam vestem capitique ligato / Insolitos mitrae mirantur 
adesse rotatus. / Hunc dum conspiciunt, quis et unde sit ipse requirunt. / Se Langobardum natu 
civemque fuisse / Ingenuum Bari, patriis respondit at esse/ Finibus extorrem Graeca feritate coac-
tum. / Exilio cuius dum Galli compaterentur, / ‘Quam facilem reditum, si vos velletis, haberem, 
/ Nos aliquot vestra de gente iuvantibus’ inquit. / Testabatur enim cito Graecos esse fugandos/ 
Auxiliis horum, facili comitante labore. / Illi donandum patriae munimine gentis/ Hunc celeri 

mox sollicitare suorum/ Italiam secum peterent. Narratur et illis / Appula fertilitas ignaviaque 
insita genti. / Sola quibus peragi possit via ferre monentur; / Tutor ibi prudens promittitur inve-

parat, exiguae vel opes aderant quia nullae,/ Pars quia de magnis maiora subire volebant: / Est 
adquirendi simul omnibus una libido. / Aggrediuntur iter, sumptis quae cuique videtur / Ferre 
necesse viam pro viribus ad peragendam». Sull’arrivo dei Normanni nel Mezzogiorno rimandia-

The Latin Church in Norman Italy, Cambridge 2007, 
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angherie subite dai Salernitani, avevano chiesto al principe di Salerno armi e 
cavalcature per poter difendere la città? Semplici pellegrini? O forse avventu-
rieri in cerca di un’occasione per dimostrare il valore in battaglia, spinti solo 
da quella vanitas tanto deprecata pochi anni prima dal cronista borgognone 
Rodolfo il Glabro che ricordava l’atteggiamento di chi partiva alla volta di Ge-

11? E poi, come non rendersi 
conto, alla luce delle testimonianze di Amato e Guglielmo, delle possibilità 
insite nella condizione del pellegrino nei secoli centrali dell’età medievale? 
Per i Normanni il pellegrinaggio, fosse esso diretto al Santo Sepolcro oppure 
al santuario garganico, rappresentava probabilmente la possibilità di esplo-
rare nuovi orizzonti e inserirsi in contesti operativi lontani dalle terre natie, 
soprattutto in un’epoca di forti mutamenti istituzionali nel nascente ducato di 
Normandia12. La loro apparizione sulla scena meridionale in veste di pellegrini 
rappresenta non solo una delle modalità concrete di spostamenti per gruppi 
scelti di guerrieri, ma soprattutto il segno di una legittimazione a operare in 
un contesto tanto remoto. Non a caso, allora, la ricostruzione dell’insediamen-
to normanno nel Mezzogiorno fatta da Goffredo Malaterra, molto più terrena 
e razionale, si indirizza sulla valutazione della ristrettezza dell’eredità della fa-
miglia degli Altavilla quale movente della loro emigrazione13, perché nell’otti-
ca del cronista la legittimazione è data dalla riconquista della Sicilia, strappata 
ai Saraceni, segno visibile della provvidenzialità delle loro imprese.

Ricapitolando, quella del pellegrino è di per sé una condizione liminale 
– per riprendere una delle categorie interpretative ricorrenti nell’analisi del-
l’antropologo Victor Turner14 –, in costante trasformazione. Essa presuppone 
una soglia da varcare, oltre la quale la condizione del soggetto si trasforma 
radicalmente; di converso, si tratta di una realtà nella maggior parte dei casi 
transitoria, destinata a richiudersi come una parentesi. Quanto detto rende 
spesso aleatoria la valutazione da parte dello storico della condizione del pel-

11 Historiarum Libri, a cura di G. Cavallo e G. Orlandi, Milano 1989, IV, cap. 18, p. 
230, rr. 38-41: «Iste [scil. Letbaldo] procul dubio liber ,

-
tivit patrem». Il corsivo è nostro.
12 Sul ducato di Normandia nei secoli X-XI rimandiamo a quanto detto da M. Arnoux, I Norman-
ni prima della conquista: Costruzione politica e identità nazionale, in I caratteri originari della 
conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130), a cura di R. Licinio e 
F. Violante, Bari 2006, pp. 51-66, ma soprattutto a P. Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe

siècles). Sur les frontières de la haute Normandie: identité et construction d’une principauté,
Caen 2004, pp. 192-194; si veda poi J. France, The Occasion of the Coming of the Normans to 
Southern Italy, in «Journal of Medieval History», 17 (1991), pp. 185-205.
13 De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius 
auctore Gaufredo Malaterra, a cura di E. Pontieri, Bologna 1925-1928 (RIS2, V/1), I, cap. 5, p. 9. 

Motivazioni peculiari e 
linee costanti della cronachistica normanna dell’Italia meridionale: secc. XI-XII, in «Atti della 
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Rendiconti», 65 (1976-
1977), 1, pp. 59-91.
14 Il riferimento è al classico lavoro di V. Turner, E. Turner, Il pellegrinaggio, (Oxford 1978) Lecce 
1997, passim.
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legrino in epoca medievale (un discorso analogo è a lungo valido anche per 

a partire dal secolo XII)15: l’episodio ricordato da Amato presenta una chiara 

3. L’Italia meridionale: un “ponte”

Tuttavia il Mezzogiorno italiano è soprattutto uno spazio centrale per la 
posizione di vero e proprio ponte tra Oriente e Occidente, una situazione che 
la conquista di Gerusalemme nel 1099 avrebbe accentuato ulteriormente, 
consentendo un sostanzioso rinforzarsi della pratica itinerante. La maggior 
parte dei pellegrini provenienti dalla Francia e dalle Fiandre nel corso della 
marcia della prima crociata scelsero proprio di discendere la penisola itali-
ca e affrontare la traversata dell’Adriatico dai porti della costa pugliese16 che 
assicuravano un agevole collegamento per Durazzo, porta d’ingresso alla via 
Egnatia che conduceva a Costantinopoli17, punto di incontro di tutti i contin-
genti. La centralità del Mezzogiorno continentale e insulare è ribadita dalla 
testimonianza del viaggiatore ebreo Beniamino di Tudela che, visitate le re-

Messina il luogo ove «si raccolgono per lo più i pellegrini diretti a Gerusa-
lemme, essendo questo il migliore punto per traghettare», un’informazione 
confermata da numerose fonti in nostro possesso18.

È giunto il momento di ascoltare la testimonianza del pellegrino anglo-
sassone Saewulf che negli anni a cavallo tra il 1102 e il 1103 compì un viaggio 

15 Come sottolineato da C. Tyerman, L’invenzione delle crociate, (Toronto 1998) Torino 20002,
pp. 13-51; mentre per la canonistica il rimando è alla raccolta di contributi di J.A. Brundage, The
Crusades, Holy War and Canon Law, Aldershot 1991.
16 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana (1095-1127), a cura di H. Hagenmeyer, Hei-
delberg 1913, I, capp. 7-8, pp. 163-169; maggiori dettagli sono forniti dai Gesta Francorum et 
aliorum Hierosolimitanorum, a cura di R. Hill e R.A.B. Mynors, London 1962 (Oxford Medieval 
Texts), cap. 3, p. 5, che cita i porti di Bari, Brindisi e Otranto; informazione ripresa da Roberti 
Monachi Historia Iherosolimitana, Paris 1866 (Recueil des historiens des croisades, Historiens 
occidentaux, III), II, cap. 5, p. 742, rr. 9-11.
17 Si veda al riguardo A. Ducellier, L’Albanie entre Orient et Occident aux XIe et XIIe siècles. As-
pects politiques et économiques, in «Cahiers de civilisation médiévale», 19 (1976), pp. 1-7, alle pp. 
1-2 (ristampato in A. Ducellier, L’Albanie entre Byzance et Venise, Xe-XVe siècles, London 1987 
[Variorum Collected Studies Series, 248] n. XV).
18 Binyamin da Tudela, Itinerario (Sefer Massa’ot), a cura di G. Busi, Rimini 1988, p. 81. Il ruolo 
di Messina come porto per la Terrasanta è ricordato nella Arnoldi abbatis Lubecensis Chronica
Slavorum, a cura di I.M. Lappenberg, Hannoverae 1869 (MGH, SS, XXI), V, cap. 26, p. 204, rr. 
11-14, 24-26, nonché da Idrisi, Il libro di Ruggero, trad. a cura di U. Rizzitano, Palermo 1966, 
pp. 41-42. L’importanza di Messina per l’ordine templare è ricordato da M. Barber, La storia dei 

, (Cambridge 
1993) Casale Monferrato 1997, p. 276; ma imprescindibile è il richiamo al ricchissimo contributo 
di E. Pispisa, Messina, Catania, in Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo, a 

aperta sul Mediterraneo orientale» (p. 149).
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nella Terrasanta da poco liberata lasciandoci un resoconto di viaggio di gran-
de interesse: 

Io Saewulf, sebbene indegno e peccatore, mi avviai verso Gerusalemme per pregare sul 
Sepolcro del Signore. Dovevo andare là direttamente insieme ad altri pellegrini, ma o 
perchè fossi lento per il peso dei miei peccati, o per la mancanza di un’imbarcazione 
adatta, non potei viaggiare in mare aperto, ma decisi di costeggiare le isole di cui annotai 
almeno i nomi. Vi sono dei pellegrini che si imbarcano da Bari, alcuni da Barletta, alcuni 

porto pugliese; tuttavia, io e i miei compagni di viaggio ci imbarcammo da Monopoli, 
che dista da Bari una giornata di viaggio. Era il 13 luglio, giorno di domenica, festa di 
santa Mildride vergine. Fu un giorno infausto per ciò che accadde: se non ci avesse 
protetto la divina clemenza, saremmo periti tutti in mare. Infatti nello stesso giorno, 
dopo che ci eravamo allontanati dal porto verso il mare aperto, a causa della violenza 
delle onde fummo sul punto di naufragare, ma con l’aiuto di Dio, riuscimmo a ritornare 
a terra incolumi19.

Le disavventure di Saewulf – il cui nome tradotto dalla lingua sassone si-

traversie marittime –, che riuscì ad attraversare l’Adriatico solo in un secondo 
momento, delineano dunque la serie dei porti utilizzati dai pellegrini per l’at-
traversamento dell’Adriatico nei primi decenni del secolo XII: Bari, Barletta, 

-
grino anglo-sassone sarebbe riuscito a proseguire il suo cammino), un vero e 
proprio reticolo di tracciati alternativi per i quali era possibile optare nel corso 

condizioni meteorologiche – soprattutto nella stagione invernale20 – o l’inade-
guatezza dei mezzi di trasporto: come dimostrato dai problemi incontrati dal 
nostro pellegrino la cui imbarcazione non riuscì a reggere una breve traversata 
dell’Adriatico nel periodo estivo. Del resto, gli incidenti in mare erano allora 
all’ordine del giorno, fatto questo notato dai cronisti più avvertiti21. Basterà 

19 Saewulf, Peregrinatio, a cura di R.B.C. Huygens, Turnhout 1994 (Corpus Christianorum, Con-
tinuatio Medievalis, 139), p. 59, rr. 1-14: «Ego Saewlfus [sic], licet indignus et peccator Ieroso-
limam pergens causa orandi sepulchrum dominicum, dum recto tramite simul cum aliis illuc 
pergentibus, vel pondere pressus peccaminum vel penuria navis, per altum pelagus transire ne-
quivi, insulas tantum per quas perrexi vel nomina earum notare decrevi. Quidam vero Varo naves 
intrant, quidam vero Barlo, quidam etiam Sipont vel Trano, quidam utique Otrente in ultimo 
portu Apuliae mare transeunt, nos autem Monopolim, dieta distante Varo, navim ascendimus 
die dominico, festivitate sanctae Mildride virginis, IIIo Idus Iulii, hora egyptiaca sicut nobis post-
modum evenit: nisi divina nos defenderet clementia, omnes summersi essemus. Nam eadem die, 
dum a portu in pelagus longe remoti essemus, a violentia undarum passi sumus naufragium, sed 
deo favente ad litus revertebamur illesi. Nam eadem die, dum a portu in pelagus longe remoti 
essemus, a violentia undarum passi sumus naufragium, sed deo favente ad litus revertebamur 
illesi». Sull’episodio si veda anche R. Alaggio, «Finis est Europae contra meridiem». Immagini 
da una frontiera dell’Occidente medievale, in Fedi a confronto. Ebrei, Cristiani e Musulmani fra 
X e XIII secolo, a cura di S. Gensini, Firenze 2006, pp. 193-229, alle pp. 198-200.
20 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana cit., I, cap. 7, pp. 166-168.
21 Si vedano al riguardo le osservazioni di Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana cit., 
III, cap. 58, pp. 809-810: «Multa saepe turbamenta, vel Deo volente vel permittente, in mari 
navigantibus occurrunt: tum solvitur ancora, tum frangitur antenna, vel aplustrae vel rudentes 
rumpuntur. Cumque venti mutantur, tunc ad cerucham respectatur, ut si prospere incedant, di-
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ricordare il tragico naufragio ricordato da Fulchero di Chartres al tempo della 
prima crociata, quando una nave con quattrocento pellegrini salpata da Brin-
disi affondò improvvisamente a breve distanza dalla riva, evento questo che 
impressionò a tal punto alcuni presenti, da indurli a interrompere il cammino 
e fare ritorno in patria senza portare a compimento il voto fatto, e spingerli a
promettere in cuor loro che non avrebbero mai più avuto a che fare con un ele-

22. Si tratta evidentemente di una prospettiva 
che si ritrova in cronisti per cui il mare rappresenta un contesto poco familia-
re, anche se i pericoli della navigazione non sono assenti nemmeno in coloro 
che possono vantare una maggiore familiarità con l’elemento acquatico.

Nonostante tutti questi imprevisti, appare in ogni caso comprovato che 
il ritorno della Terrasanta sotto il controllo delle autorità cristiane segnò l’in-

spia inequivocabile è data dal progressivo interessamento dei nascenti or-
dini cavalleresco-militari al controllo e gestione di possedimenti e strutture 
di ospitalità (xenodochia) in tali aree, con particolare riguardo alle regioni 
pugliesi, come dimostrato da una documentazione pubblica e privata che si 

nel corso del Duecento, in linea con «una corrente di simpatia eccezionalmen-
te durevole», evidenziata da una serie di puntuali ricerche condotte in questi 
ultimi decenni23.

stincte et sollerter experiatur. Cavendum, ne nocte via perdatur. Cum enim stellae obnubilant, si 
cautibus ratis adliditur, mortem ilico vel naufragium pestis imminens minitatur. Sicut in terra, 
sic et in mari pericula. Quid de nobis miramur, si Pauli apostoli naufragium recordamur?». Ma 
il documento che rivela meglio tutti i timori e le paure legati al mare è certo la lettera redatta nel 
1240 da un chierico inglese (o francese) per scoraggiare i prelati a partecipare al concilio bandito 
da papa Gregorio IX in rotta con l’imperatore Federico II: «Sunt autem hec in mari pericula: panis 
indigestibilis et biscoctus [sic], vinum continua maris turbatione turbatum, aqua sui corruptione 

oculis et dentibus tantum cum abhominatione pessima potest bibi. Est etiam in mari ventorum 
rabies inevitabilis, improvisa, que dum Romam applicare creditis, repente vos in barbaras proji-
ciet nationes ubi est lingue vestre ignorantia, legis perversitas, amissio libertatis et captivitatis 
perpetue desolamen. Insurgit insuper in momento quedam in mari sevitia tempestatis que subito 

impulsa creditur ascendere et versa velociter descendere videbitur in profundum. Est etiam inter 

profundum, et ejus confractione vel submersione impossibilitas evadendi, acciditique plerumque 
quod in extensa carbasa turbinis impetus sic irrumpit quod statim ea rumpit, destruit remigem, 

-
tibus peritura. Sunt preter hec in mari pericula piratarum qui si vobis occurrerint, in vos taliter 

Historia
diplomatica Friderici secundi, ed. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Parisiis 1859, V/2, pp. 1077-1085, 
alle pp. 1078-1079). Il testo è presentato e discusso da E. Kantorowicz, Federico II imperatore,
(Stuttgart-Berlin 1927-1931) Milano 20003, p. 551.
22 L’episodio è riportato da Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana cit., I, cap. 8, pp. 169-
171. In particolare: «Quod infortunium cum videremus, pavore grandi confusi sumus, in tantum 
ut plerique corde debiles, nondum naves ingressi, ad domos suas repedarent, peregrinatione di-

23 Si veda H. Houben, Templari e Teutonici nel Mezzogiorno normanno-svevo e A. Luttrell, Gli
Ospedalieri nel Mezzogiorno, entrambi in Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate. Atti del-
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4. La percezione di spazi e tempi

Una delle questioni che percorre in maniera trasversale le fonti sul pelle-
grinaggio è comunque rappresentata dalla percezione dello spazio dei prota-
gonisti di spostamenti che, come nel caso dell’itinerario verso Gerusalemme 
qui trattato più estesamente, infrangevano sensibilmente i normali quadri di 
riferimento spaziali di uomini di un’epoca in cui la scala dei movimenti era 
molto più ridotta rispetto ai parametri odierni24. A questo proposito, occorre 

crociate, il Dei Gesta per Francos di Guiberto di Nogent redatto agli inizi del 
secolo XII; al momento di narrare le vicende dei pellegrini che partirono per 
la crociata, Guiberto ricorda, infatti, un aneddoto molto saporito: «Si videro 

loro bestiame al carro come si trattasse di cavalli, trasportando le poche cose 

incontravano qualche castello o delle città, domandavano se si trattasse di 
Gerusalemme, luogo verso cui erano diretti»25.

è la propensione a fustigare l’indisciplina della massa e la sua ignoranza26, la 
testimonianza della scarsa consapevolezza spaziale degli appartenenti ai ceti 
più umili – incapaci di rendersi conto delle migliaia di chilometri di viaggio 
che li attendevano, prima dell’arrivo a Gerusalemme – non deve farci emet-
tere frettolosi giudizi sulle competenze spaziali dei pellegrini medievali. Le 

a dimostrare in maniera incontrovertibile: è stato infatti calcolato che i co-
sti della partecipazione alla crociata potevano ammontare all’equivalente di 

le quattordicesime giornate normanno-sveve, Bari 17-20 ottobre 2000, a cura di G. Musca, Bari 

sui lineamenti della politica patrimoniale degli ordini si veda A. Demurger, I cavalieri di Cristo. 
Gli ordini religioso-militari del Medioevo XI-XVI secolo, (Paris 2002) Milano 2004, pp. 167 sgg. 
(l’espressione citata è alla p. 170); oltre al classico contributo di G. Bresc-Bautier, Les possessions 
des églises de Terre Sainte en Italie du Sud (Pouille, Calabre, Sicilie), in Roberto il Guiscardo e 
il suo tempo. Atti delle prime giornate normanno-sveve del Centro di studi normanno-svevi, Bari 
28-29 maggio 1973, Roma 19912, pp. 13-39.
24 Ciò detto, occorre ribadire che l’immagine di un medioevo immobile deve oggi essere ritenuta 
del tutto fuorviante, come appare evidente dalle ricerche di H.C. Peyer, Viaggiare nel Medioevo. 
Dall’ospitalità alla locanda, (Hannover 1987) Roma-Bari 19972, passim.
25 Guitberti abbatis sanctae Mariae Novigenti Historia quae inscribitur Dei Gesta per Francos,
a cura di R.B.C. Huygens, Turnhout 1996 (Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, 127 
A), II, cap. 6, p. 120, rr. 358-364: «Videres mirum quiddam et plane ioco aptissimum, pauperes 
videlicet quosdam, bobus biroto applicitis eisdem que in modum equorum ferratis, substantiolas 
cum parvulis in carruca convehere et ipsos infantulos, dum obviam habent quaelibet castella vel 
urbes, si haec esset Iherusalem, ad quam tenderent, rogitare». Il passo in questione è ricordato 
nel classico lavoro di P. Alphandéry, A. Dupront, La Chrétienté et l’idée de Croisade, (Paris 1954) 
Paris 19952, p. 66.
26 Maggiori dettagli in L. Russo, Il problematico carisma del crociato: Ademaro di Puy e Pietro 
l’Eremita, in Il carisma nel secolo XI. Genesi, forme e dinamiche istituzionali, Fonte Avellana 
2006, pp. 103-125, alle pp. 119-121.
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pellegrini provvidero a raggranellare una somma adeguata per tale viaggio27.
La documentazione a nostra disposizione dimostra che tutti coloro che si im-

dei problemi posti da un itinerario tanto impegnativo, e quindi delle distanze 
da affrontare; parecchi cedettero parti sostanziali dei propri possedimenti, in 
taluni casi facendo testamento nel caso fossero morti nel corso del viaggio28.
Per riprendere un’espressione usata di recente da Norman Housley, duran-
te l’età medievale i pellegrini presero la croce spinti da genuini sentimenti 
religiosi ma seguendo ritmi, condizioni e motivazioni strettamente persona-
li29; questo per dire che l’immagine di ingenui fedeli pronti a riversarsi sulle 
strade per accorrere verso un santuario particolarmente celebrato non riesce 
a esprimere quella compresenza di fattori e scelte che si componevano nelle 
strategie del pellegrino dell’età medievale.

Resta ancora da comprendere l’atteggiamento con cui lo spazio era inter-
pretato nei secoli XI-XIII, sui quali ci concentreremo in questa sede. In nostro 
aiuto viene la lettura dei mappamondi30, straordinari documenti in cui, più 

condensate tutta una serie di informazioni provenienti da ogni ramo dello 
scibile umano31, non da ultime la presenza di animali e razze mostruose che 
popolavano le regioni più remote32. Vale la pena soffermarsi sul mappamon-

27 -
mento alle valutazioni di J. Riley-Smith, , Cambridge 1997, pp. 
93-105. Un panorama essenziale e chiaro del problema è offerto da J. Flori, Le crociate, (Paris 
2001) Bologna 2003, pp. 82-84.
28 L’uso di tale documentazione è stata enfatizzata a seguito del pioneristico lavoro di G. Consta-
ble, Medieval Charters as a Source for the History of the Crusades, in Crusade and Settlement, a 
cura di P.W. Edbury, Cardiff 1985, pp. 73-89. Il caso più esemplare di quanto detto è rappresen-
tato dal duca di Bassa Lorena, Goffredo di Buglione, che cedette, con facoltà di riscatto, il castello 
di famiglia al vescovo di Liegi Oberto: le clausole dell’accordo sono riportate in Reineri monachi 
sancti Laurentii Leodiensis Triumphale Bulonicum, a cura di W. Arndt, Hannoverae 1868 (MGH, 
SS, XX), I, p. 584, rr. 31-39.
29 Si veda N. Housley, Contesting the Crusades
in all the numerous crusades that were proclaimed, but they did so in accordance with their own 
timetables, under their own terms, and for their own reasons».
30 Si veda al riguardo il ricco apparato commentato da A.-D. von den Brincken, Mappe del Me-
dioevo: mappe del cielo e della terra, in Cieli e terre nei secoli XI-XII. Orizzonti, percezioni, 
rapporti. Atti della tredicesima settimana internazionale di studio, Mendola 22-26 agosto 1995, 
Milano 1998 (Scienze storiche, 64), pp. 31-50; A.-D. von den Brincken, Mappe del cielo e della 
terra: l’orientamento nel Basso medioevo, in Spazi, tempi, misure e percorsi nell’Europa del 
Bassomedioevo. Atti del XXXII convegno storico internazionale, Todi 8-11 ottobre 1995, Spoleto 
1996, pp. 81-96.
31 Aspetto questo chiarito da Ugo di San Vittore nell’incipit della sua descrizione del mondo (XII 
secolo); si veda La ‘Descriptio mappe mundi’ de Hugues de Saint-Victor, a cura di P. Gautier-
Dalché, Paris 1988 (Études Augustiniennes, 20), prologus, p. 133, rr. 2-3: «Sapientes uiri, tam 
seculari quam ecclesiastica litteratura edocti in tabula uel pelle solent orbem terrarum depingere, 
ut incognita scire uolentibus rerum imagines ostendant, quia res ipsas non possunt presentare».
32 Si vedano le considerazioni svolte da P. Barber, Mito, religione e conoscenza: la mappa del 
mondo medievale, in Segni e sogni della Terra. Il disegno del mondo dal mito di Atlante alla 

, Novara 2001, pp. 48-79, p. 52. Sui mostri si veda comunque C. Lecouteux, 
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do realizzato negli anni 1028-1060 nel monastero aquitano di Saint-Sever, 
oggi conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, conosciuto dagli 
esperti con il nome di Beato 1, visto che si tratta di uno dei più importanti 

VIII dal dotto asturiano Beato di Liébana (che tanto successo avrebbe riscos-
so in epoca medievale)33. La mappa rappresenta i tre grandi continenti del-

medievale: l’Asia occupa la metà delle terre conosciute, l’Europa e l’Africa l’al-

parte sono posti gli Antipodi, abitati da popoli sconosciuti, che rappresentano 
una variazione rispetto alla tripartizione terrestre di eredità macrobiana34,
mentre nell’Estremo Oriente è il Paradiso terrestre35 (si veda la rappresenta-
zione di Adamo ed Eva), a dimostrazione che in questa tipologia documen-

sono rappresentate in maniera da risaltare subito all’occhio dell’osservatore: 
così accade per Roma, Costantinopoli, Gerusalemme36, vale a dire le princi-
pali realtà urbane per un lettore cristiano, mentre quelle estranee sono sot-

è ancora posta al centro del mondo, come invece avverrà a partire dal seco-
lo XII. Nella rappresentazione della Città Santa, comunque, l’illustratore del 
mappamondo di Saint-Sever impiega colori differenti da quelli delle altre cit-

che non compare più, se non nel caso dell’abbazia aquitana di Saint-Sever in 
cui fu appunto realizzata la mappa, istituendo in questo modo un’implicita 
equazione tra il monastero aquitano e la Città Santa37. La centralità di Geru-
salemme è del resto un’idea che si sarebbe affermata lentamente, giungendo 

di Ebstorf (purtroppo oggi perso) ove un enorme Gesù Bambino è collocato al-

Les monstres dans la pensée médiévale européenne, Paris 19993, pp. 113 sgg., nonché il ricco ap-
Storia della bruttezza, Milano 2007, pp. 72-123. Un caso 

esemplare è rappresentato dai capitoli sui mostri etiopici ed egiziani presenti nell’opera di Ugo di 
San Vittore: La ‘Descriptio mappe mundi’ cit., capp. 15-16, pp. 146-149.
33 La segnatura è Bibliothèque Nationale, Paris, Ms. Lat. 8878, ff. 45bisv
dimensioni della mappa sono 37 x 57 cm. La datazione e una serrata analisi dell’opera sono fornite 
dal contributo di F. de Dainville, La Gallia dans la mappemonde de Saint-Sever. Actes du 93e

Congrès national des Sociétés Savantes, Tours 1968, pp. 391-404 (ristampato in F. de Dainville, 
La cartographie,
del commento del Beato di Liébana si veda quanto detto da Eco, Storia della bruttezza cit., p. 78.
34 Gli Antipodi sono ancora più evidenti nel quasi contemporaneo mappamondo del Beato di Lié-
bana (del 1086), oggi conservato nel Burgo de Osma, Archivo de la Catedral, Ms. 1, ff. 34v-35.
35 -
que le osservazioni di D. Balestracci, Terre ignote strana gente. Storie di viaggiatori medievali,
Roma-Bari 2008, pp. 314-316.
36 Sulle tecniche illustrative della mappa si vedano le notazioni di P. Arnaud, Les villes des carto-
graphes: vignettes urbaines et réseaux urbains dans les mappemondes de l’Occident médiéval,
in «Mélanges de l’Ecole française de Rome», 96 (1984), 1, pp. 537-602, alle pp. 549, 552, 562. Uno 

37 Aspetto questo rilevato opportunamente da Arnaud, Les villes des cartographes cit., p. 562.
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l’interno delle mura gerosolimitane a loro volta situate al centro del mondo38.

intellettuale sul posto occupato dalla Città Santa nell’ecumene39: mentre per 
le Etimologie di Isidoro di Siviglia (secolo VII) essa è soltanto il centro della 
Giudea, per Adamnano, abate di Iona, qualche decennio dopo Gerusalemme è 
già diventata «umbilicus terrae», una nozione ripresa e resa celebre da Beda il 
Venerabile nel secolo VIII40. Come si è accennato, la piena affermazione della 
centralità gerosolimitana in ogni caso si registra a partire dal secolo XII, sulla 
scorta degli eventi connessi alla liberazione della Città Santa, quando questa 
si vede riconosciuta una serie di connotazioni paradisiache («alter Paradisus 
deliciarum»), diventando il luogo in cui si concentrano tutte le delizie terre-
stri: un aspetto sottolineato da numerosi cronisti tra cui Roberto di Reims e 
Ugo di Fleury, ma anche il pellegrino Giovanni di Würzburg41.

La visione di un secondo documento, una mappa di Gerusalemme rea-
lizzata nel secolo XIII conservata presso la Universitetbibliotek di Uppsala42,

38 Un tempo conservato in un manoscritto di Gervasio di Tilbury, Otia imperialia. Realizzato 
verso il 1234, fu distrutto nel corso della seconda guerra mondiale da un bombardamento allea-
to. Le dimensioni della mappa erano 3,58 x 3,56 m (a disposizione v’è oggi un vecchio facsimile 
di un metro di diametro). Maggiori dettagli nella scheda curata da I. Baumgärtner, Jerusalem,
Nabel der Welt (Ebstorfer Weltkarte; schematische T-O-Weltkarte aus Augsburg, Universitäts-
bibliothek, Öttingen-Wallerstein Hs. I.2.4o 5, f. 120v; Jerusalemkarte aus Brüssel, Bibliothèque 
Royale de Belgique, Ms. 9823-34, f. 157r; Jerusalemkarte aus Montpellier, Bibliothèque Interu-
niversitaire, Section Médicine, Ms. H 142, f. 67v), in Saladin und die Kreuzfahrer, (Begleitband 

Meller, Mainz 2005 (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen, 17), pp. 288-293 (disponibile 
anche all’url <http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_B/RM-Baum-
gartner-Jerusalem.zip>).
39 Tale processo è in ogni caso molto meno lineare di quanto descritto da Balestracci, Terre ignote 
strana gente cit., p. 24.
40 Fonti: Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive Originum libri XX, a cura di W.M. Lindsay, 
Oxford 1911, XIV, cap. 3, par. 21: «In medio autem Iudaeae ciuitas Hierosolyma est, quasi um-
bilicus regionis totius»; Adamnani De locis sancti libris tres, a cura di L. Bieler, in Itineraria et 
alia geographica, Turnhout 1965 (Corpus Christianorum, Series Latina, 175), I, cap. 11, p. 195, rr. 
15-21: «Hierusolimam orbis in medio terrae sitam esse protestatur; unde et psalmigrafus prop-
ter sancta passionis et resurrectionis loca quae intra ipsam Heliam continentur uaticinans canit: 
Deus autem rex noster ante saeculum operatus est salutem in medio terrae, hoc est in Hieru-
salem, quae mediterranea et umbilicus terrae dicitur» (il corsivo è nel testo); Bedae Venerabilis 
De locis sanctis, a cura di J. Fraipont, in Itineraria et alia geographica cit., cap. 2, par. 6, p. 258, 
rr. 76-80: «In medio autem Hierusalem, ubi cruce domini superposita mortuus reuixit, colum-
na celsa stat, quae aestivo solstitio umbram non facit. Unde putant ibi mediam esse terram et 
historice dictum: Deus autem, rex noster, ante saecula operatus est salutem in medio terrae» (il 
corsivo è nel testo).
41 Fonti: Roberti Monachi Historia Iherosolimitana cit., I, cap. II, p. 729, rr. 1-2: «Iherusalem 
umbilicus est terrarum, terra prae ceteris fructifera, quasi alter Paradisus deliciarum»; Hugonis
Liber qui modernorum regum Francorum continet actus, a cura di D.G. Waitz, Hannoverae 1851 
(MGH, SS, IX), p. 394, rr. 54-55: «Et etiam (scil. Gerusalemme) quasi tocius orbis umbilicus, et 
habundat satis mediterraneis copiis nec fraudatur maritimis»; Iohannes Wirziburgensis, Pere-
grinatio, a cura di R.B.C. Huygens, Turnhout 1994 (Corpus Christianorum, Continuatio Medieva-
lis, 139), p. 86, rr. 193-194: «Iherusalem, gloriosa Iudeae metropolis, iuxta philosophos in medio 
mundi sita est». Al riguardo si veda anche J. Delumeau, Storia del Paradiso. Il giardino delle 
delizie, (Paris 1992) Bologna 1994, pp. 76 sgg.
42 La segnatura è Universitetsbibliotek, Uppsala, Ms. C.691, f. 39v -
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ci consente di osservare da vicino la percezione dello spazio di un pellegrino. 
Nella rappresentazione della città predominano i luoghi di culto legati alle 
vicende della storia sacra, posti sia all’interno del circuito murale sia al suo 
esterno dove spiccano, tra gli altri, il Getsemani (in alto a sinistra), il Cenacolo 
(in basso a destra), il Mons Gaudii (in basso a sinistra), l’altura posta a nord di 
Gerusalemme da cui era possibile avvistare per la prima volta la Città Santa. 
La circolarità delle mura rappresenta la perfezione della città, o per meglio 
dire la sua condizione ombelicale rispetto all’Orbe, e ritorna in altre mappe 
dell’epoca come quella conservata in un manoscritto della Bibliothèque Ro-
yale di Bruxelles43. Appare evidente che una rappresentazione del genere ri-
specchiava fedelmente l’ottica del pellegrino nei riguardi della Terrasanta. Per 
ritornare alle fonti scritte, basterà ricordare qualche diario di pellegrini, come 
quello del tedesco Giovanni di Würzburg che visitò la Terrasanta negli anni 
Sessanta del secolo XII. Al  momento di descrivere Betania, Giovanni ricorda 
e discute con attenzione tutti quegli episodi evangelici in cui è menzionata la 
cittadina, legata alle vicende di Lazzaro e delle sorelle Marta e Maria, nonché 
all’unzione di Gesù44, quasi come se fosse alla ricerca della conferma dell’esi-
stenza di quei luoghi: che assumono una reale concretezza sotto la sua pen-
na solo nel momento in cui si armonizzano con il testo biblico45. Allo stesso 
modo, un paio di generazioni prima il pellegrino anglo-sassone Saewulf aveva 
fornito una descrizione di Betania strettamente legata agli elementi cultuali-
liturgici di impronta evangelica, come la chiesa dedicata a Lazzaro o il luogo 

Cristo46. In entrambi i casi il pellegrino sembra viaggiare consultando e cer-

ni della mappa sono 22,5 x 28 cm; una bella riproduzione è nel volume Le crociate. L’Oriente e 
l’Occidente da Urbano II a San Luigi, 1096-1270, a cura di M. Rey-Delqué, Milano 1997, p. 235.
43 La segnatura è Bibliothèque Royale, Bruxelles, Ms. 9823-24, f. 157v, seconda metà del XII se-
colo. Al riguardo si veda C.D. Fonseca, L’Oriente negli “itinera Hierosolyma Crucesignatorum”,
in Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate cit., pp. 177-200, pp. 195-196.
44 I passi evangelici sono Lc 10, 38-42 (Marta e Maria); Gv 11, 1-44 (resurrezione di Lazzaro); 
quelli relativi all’unzione di Gesù: Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9; Gv 12, 1-11.
45 Iohannes Wirziburgensis, Peregrinatio cit., pp. 110-111, rr. 762-778: «Distat Bethania a Ihe-
rusalem per duo miliaria et est oppidum illud, in quo Symon, vel Lazarus, quod melius est, sepe 
Iesum recepit in hospitem, cui devote ministrabat Martha et Maria. In Bethania Maria Magdalena 
fracto alabastro unguentum preciosum effudit causa devotionis supra caput Salvatoris in convivio 
recumbentis, cuius unguenti odore tota domus repleta fuit. Dicitur etiam eadem Maria in eodem 
loco, vel pocius in alio, scilicet in domo Symonis leprosi, iamdudum cum adhuc esset peccatrix 
ductu penitentiae ad pedes domini similiter in convivio recumbentis venisse et suis lacrimis pedes 
Iesu rigasse crinibus que suis extersisse et alio quodam, scilicet compunctionis, unguento unxisse 
et sic peccatorum suorum veniam apud dominum promeruisse. Unde cum in sacra scriptura ali-
cubi reperiatur aliam Mariam ad pedes illius accessisse, aliam caput domini inunxisse, doctores 
nostri exponunt aliam id est alteratam, quia ibi peccatrix in amaritudine penitentiae, hic iam 

46 Saewulf, Peregrinatio cit., p. 72, rr. 447-453: «Bethania vero, ubi Lazarus a Domino resuscita-
tus est a mortuis, distat a civitate quasi per duo miliaria ad orientem in alio latere Montis Oliveti. 
Ibi est aecclesia Sancti Lazari, in qua conspicitur sepulchrum ipsius et multorum episcoporum 
Ierosolimitanorum. Sub altare est locus ubi Maria Magdalena lavit pedes domini Iesu lacrimis et 
crinibus suis tersit et osculabatur pedes eius et unguento unguebat». L’importanza della località 
è ribadita in Bernard de Clairvaux, Éloge de la nouvelle chevalerie, a cura di P.-Y. Emery, Paris 
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cando conferme di quanto appreso nei lunghi anni della propria formazione 
intellettuale, e non va alla scoperta di angoli suggestivi o inediti dell’Oriente47.
Non è casuale, del resto, che l’esistenza del mondo musulmano, testimoniato 
dalla toponomastica in lingua araba, emerga solo sporadicamente in località 
meno direttamente riconducibili alla storia della rivelazione cristiana, come 
avviene per Hebron o la pianura di Medan48. La Terrasanta tende così a pre-
sentarsi sotto la forma di palinsesto, un manoscritto in cui è stato raschiata 

le caratteristiche riconducibili al retaggio cristiano. Un aspetto questo che ap-
pare strettamente legato alla natura delle fonti redatte da pellegrini nei secoli 
XI-XII che è necessario soppesare con la massima attenzione e che, in ogni 
caso, conferma un’acuta notazione formulata molti anni fa da Maurice Hal-
bwachs in un libro dedicato alla memoria cristiana della Terrasanta in cui 
sosteneva che «non è ai luoghi reali, ma alle credenze che la realtà doveva 
adattarsi»49.

5. Conclusione 

È giunto il momento di portare a conclusione il nostro discorso. Il Mez-
zogiorno si presenta nei secoli centrali dell’età medievale come un’area in cui 
si intrecciano le strade di numerosi pellegrini, in particolare di quelli prove-
nienti dalle aree dell’Europa centro-settentrionale. Tuttavia, proprio per la 
natura di passaggio, nella maggior parte dei casi del Mezzogiorno resta una 

1990 (Sources Chrétiennes, 367), cap. 13, pp. 128-132.
47 Una testimonianza rivelatrice di un atteggiamento analogo è fornito dalla lettera redatta verso 

penisola italica al seguito dell’imperatore, narra le meraviglie da lui incontrate facendo costante 
riferimento alle opere degli scrittori della classicità romana: si veda Arnoldi abbatis Lubecensis 
Chronica Slavorum cit., V, cap. 19, pp. 192-196; a ragione Kantorowicz, Federico II imperatore
cit., p. 18, poteva dunque chiosare tale testimonianza affermando che «il nostro vescovo, colto 
qual era, vide soltanto ciò che aveva già letto nei poeti latini». Occorre in ogni caso sottolineare 
che un fenomeno simile non è esclusivo dell’età medievale, come dimostrato dal caso degli scritto-
ri europei che visitarono Istanbul nel XIX secolo: come notato da O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e 
la città, (Istanbul 2003) Torino 20082, p. 234, essi «non restavano delusi da Istanbul proprio per-
ché vi trovavano ciò che avevano già letto». Tuttavia proprio la centralità del testo biblico in età 
medievale rende – a nostro avviso – il caso del pellegrinaggio gerosolimitano qui analizzato pecu-
liare per la forza pregnante con cui la dimensione testuale sopravanza l’esperienza autoptica.
48 Iohannes Wirziburgensis, Peregrinatio cit., p. 99, rr. 501-505: «Hebron Kariath Iarbe dicitur, 
quod sarrachenice sonat ‘Civitas quarta’: cariath civitas, arba quarta, eo quod quatuor patres illi 
reverendi in spelunca duplici in ea sepulti fuere, Adam, Abraham, Ysaac et Iacob et eorum uxores 
quatuor Eva, mater nostra, Sara, Rebecca, Lya»; p. 105, rr. 633-635, 640-641: «Planicies illa ‘Me-
dan’ vocatur eo, quod Dan in illa medius est; sarrachenice quidem sonat platea illa medan, latine 
vero ‘platea’ (…) Medan componitur ex med et dan
49 Un discorso molto diverso interesserà i diari dei pellegrini a partire dal Duecento, argomento 
per cui rimandiamo alla ricca discussione di F. Cardini, In Terrasanta. Pellegrini italiani tra 
Medioevo e prima età moderna, Bologna 2002, pp. 197 sgg. La citazione è tratta dal classico – e 
troppo poco conosciuto – lavoro di M. Halbwachs, Memorie di Terrasanta, (Paris 1941) Venezia 
1988, p. 138.
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labilissima traccia nelle fonti riconducibili a pellegrini e crociati50. Questo 
accade anche quando costoro si imbattono in pericolose disavventure, come 
nel caso dell’anglo-sassone Saewulf al momento di attraversare l’Adriatico. 
Lo svolgimento narrativo delle fonti qui analizzate sembra sganciarsi da una 
scala temporale omogenea, per allargarsi o contrarsi a seconda della rilevan-
za conferita dal narratore ai luoghi da lui visitati. Una deformazione prospet-
tica cui vanno incontro le stesse regioni mediorientali, spesso ridotte a mero 

-
ge, inoltre, a un attento osservatore delle mappe medievali di Gerusalemme 
che la rappresentazione della Città Santa è completamente orientata verso la 

o comunque ridotto al minimo. Consultando quelle mappe e leggendo quei 

una devota peregrinatio nei Luoghi Santi, ma non avrebbe certo maturato 

– occorre riconoscerlo – molto più caro agli storici odierni che ai pellegrini 
dei secoli XI-XIII51.

50 Un fatto questo rilevato molto opportunamente nello studio della documentazione notarile 
compiuto da P. Cordasco, Echi delle Crociate nei documenti notarili meridionali, in Il Mezzogior-
no normanno-svevo e le crociate cit., pp. 379-396, pp. 391-392.
51 Sulla diversità degli interessi del pubblico medievale ci permettiamo di rimandare a quanto 
detto in L. Russo, Ricerche sull’«Historia Iherosolimitana» di Roberto di Reims, in «Studi me-
dievali», s. 3a, 43 (2002), 2, pp. 651-691, alle pp. 685-691.
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1. Mappamondo di Isidoro, il primo a stampa (1472)
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4. Mappa di Gerusalemme 
(Universitetsbibliotek, Uppsala, Ms. C.691, fol. 39v, XIII secolo)
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Tra politica e pastorale. 
I trentacinque anni dell’arcivescovo Vitale

nella diocesi di Pisa (1217-1252)

di Giuseppe Dell’Amico

Premessa

Il 7 marzo del 1217, pochi mesi dopo la sua consacrazione, Onorio III 
(1216-1227) incaricava il cardinale Ugolino di Ostia, legato apostolico per la 
Lombardia e la Toscana, di indagare «circa electionem … de ecclesia pisana 
celebratam»1: scopo precipuo della legazia era la raccolta dei fondi per l’immi-
nente V crociata, ma la metropoli pisana era priva del suo ordinario da troppo 
tempo, dopo la morte avvenuta a Roma dell’arcivescovo Lotario2, e nel viaggio 
che si accingeva a compiere Ugolino doveva sostare a Pisa e assicurarsi che il 
candidato alla successione fosse effettivamente in possesso dei requisiti ne-
cessari. Quali? E come si coniuga l’iniziativa di Onorio con le disposizioni del 

l’elezione degli ordinari3

di avocare la nomina dei nuovi vescovi o di ricorrere nella provvista delle sedi 
alla traslazione degli stessi da una Chiesa particolare all’altra, non era stato 
messo in discussione da quell’assise, le cui disposizioni si riferivano piuttosto 
alla partecipazione al collegio elettorale di elementi estranei al Capitolo, né 
il ricorso all’inquisitio rappresentava una novità nella prassi pre- e postcon-
ciliare: a Piacenza, nel 1210, il parere dell’inviato di Innocenzo III, Gerardo 
di Sesso, era stato determinante per l’elezione del vescovo Folco4, così come 

1 Regesta Honorii papae III, a cura di P. Presutti, Roma 1888-1895, I, n. 407, 9 marzo 1217.
2 Lotario, già canonico pisano, fu arcivescovo di Vercelli dal 1205 al 1207 e poi di Pisa fra il 1207 
e il 1215; partecipò al IV Concilio lateranense e morì a Roma nei primi mesi dell’anno successivo 
a quell’assise. 
3 Conciliorum Oecomenicorum Decreta, Bologna 1962, Concilium Lateranense IV, costituzione 
n. 23.
4 I. Musajo Somma, Maior Pars Canonicorum. L’elezione del vescovo piacentino Fulco (1210), in 
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», 57 (2003), 1, pp. 29-52.
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quattro anni dopo quello di Giordano Forzatè e Ugolino di San Giovanni in 
Monte per quella del prevosto di Modena, Giordano, alla cattedra padovana5.

ai canonici piacentini che, essendo la loro chiesa «sponsi viduata» a causa del 
trasferimento di Folco nella diocesi pavese, aveva dato incarico all’arcivesco-
vo di Genova di aiutarli a eleggere un presule dotato delle necessarie virtù6.
In tutti e tre i casi, però, come in altre circostanze, occasione dell’intervento 

discordia fra i canonici della cattedrale e altri esponenti 
del clero cittadino, anch’essi intenzionati a decidere dell’elezione. Ma a Pisa 
l’elezione esclusivamente capitolare del vescovo faceva parte di una tradizione 
consolidata, come hanno dimostrato gli studi di Mauro Ronzani7; i canoni-
ci della primaziale avevano già eletto nel 1216 il successore di Lotario sce-
gliendolo in gremio capituli e nel dicembre dello stesso anno una delegazione 
composta dai canonici Bartolomeo, Gallo e Vitale si era recata a Roma per 
chiedere conferma dell’elezione8

il suo consenso alla scelta del canonico Ildebrandino? La ricostruzione del-
le vicende pisane di inizio secolo XIII può aiutarci a comprendere le ragioni 
dell’incarico conferito a Ugolino di Ostia; l’elezione alla cattedra arcivescovile  
di Vitale, a sua volta, sarebbe stata in gran parte determinata dall’esito non 
scontato di quell’indagine.          

1. I rapporti tra Pisa e Roma agli inizi del secolo XIII

Quando, un anno dopo la morte di Lotario (1215), Ubaldo di Eldizio Vi-
sconti decise di avvalersi dell’autorità conferitagli in quanto podestà cittadino 
per estendere il controllo della famiglia sul giudicato di Torres, molte cose 
erano  cambiate rispetto a quel 1207 in cui il matrimonio di Elena di Gallura 

5 A. Rigon, Le elezioni vescovili nel processo di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche a Padova 
tra XII e XIII secolo, in «Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge - Temps Modernes», 
89 (1977), pp. 371-409.
6 Musajo Somma, Maior Pars Canonicorum cit., pp. 34-35. Sulle elezioni vescovili e sui rapporti 
vescovi-capitoli nei secoli XII e XIII si veda anche M. Giusti, Le elezioni dei vescovi di Lucca 
specialmente nel secolo XIII, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 6 (1952), pp. 205-230 e 
più in generale M. Ronzani, Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell’Italia comunale, in Storia
d’Italia. Annali, 9, La chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. 
Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986, pp. 99-146.
7 Per l’elezione “esclusivamente” capitolare degli arcivescovi di Pisa nel Duecento si veda ancora 
Ronzani, Vescovi, capitoli e strategie famigliari cit., p. 108 e M. Ronzani, La chiesa cittadina 
pisana tra Due e Trecento, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII cente-
nario della battaglia della Meloria. Atti del convegno, Genova 24-27 ottobre 1984, in «Atti della 
Società ligure di storia patria», n. s., 24 (1984), 2, pp. 284-347.
8 Archivio Capitolare di Pisa [d’ora in poi ACP], Diplomatico, n. 837; si veda anche Italia Sacra 
sive de episcopis Italiae, a cura di F. Ughelli, 2a ed. a cura di N. Coleti, III, Venezia 1718, col. 
424.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[50]



3

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Tra politica e pastorale

titolo di «iudex gallurensis»9. Quell’accordo matrimoniale aveva assestato un 
duro colpo alla politica estera della Sede Apostolica, abituata a considerare 
la Sardegna parte integrante del patrimonium beati Petri; aveva sconvolto i 

al cugino Transmundo10 ed era costata al Visconti la scomunica di Innocenzo 
III. Ma poiché Lamberto aveva agito come civis pisanus, gli ambasciatori del 
comune non avevano durato fatica a dimostrare l’estraneità della civitas alla 
sua iniziativa: si erano impegnati perché il responsabile «tantae pravitatis» 

dampnis, iniuriis et expensis, que Transamundus domini pape consobrinus 
propter hoc negotium est perpessus»11 e, l’anno successivo, avevano ottenuto 
la restituzione «omnium dignitatum, immunitatum et libertatum quas Pisa-
na ecclesia temporibus predecessorum venerabilis fratris nostri Lotharii (…) 
noscitur habuisse»12. Ma nel 1216 Ubaldo, eletto podestà l’anno prima13, si era 
presentato in Sardegna con tutta l’autorità che gli derivava dall’incarico con-
feritogli e con la connivenza, se non di tutta la classe dirigente pisana, quan-
tomeno dei consoli della Magistratura del Mare. La lettera che Benedetta di 
Cagliari aveva inviato a Roma nei primi mesi del 1217 lascia pochi dubbi al 
riguardo: un «Pisanorum consul», giunto in città con molti nobili seguaci, 
l’aveva costretta, insieme col marito Barisone, a giurare fedeltà perpetua al 
comune pisano e a riceverne «per vexillum» l’investitura del giudicato; in più, 
aveva preteso la consegna di un colle sul quale era stato eretto «munitissimum 
castrum in dampnum et occupationem non solum terre ipsius, sed totius Sar-
dinee». E in un secondo momento – si legge nell’amaro resoconto della iudi-
cessa – lo stesso «Pisanorum potestas» era sbarcato a Cagliari «cum maximo 
exercitu», si era impadronito del porto e si era arrogato il potere pubblico sul 
giudicato, in guisa di «dominus Terre naturalis et iudex»14. Insomma, Ubaldo 
si era impadronito dei luoghi militarmente ed economicamente più rilevanti 

-
cile, a questo punto, scindere la sua responsabilità da quella di quest’ultimo, 

-
se dall’isola gli armati che Ubaldo vi aveva lasciati15. La situazione era radi-
calmente diversa da quella prodottasi con l’analoga iniziativa di Lamberto: a 
essere messi in discussione, questa volta, erano il ruolo tradizionale di Pisa 

9 D. Scano, Codice diplomatico delle relazioni fra la S. Sede e la Sardegna, I, Cagliari 1940, p. 
XVI. Sulle vicende interne ed esterne pisane tra il 1207 e il 1254 si veda M. Ronzani, Pisa nell’età 
di Federico II, in Politica e cultura nell’età di Federico II, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, pp. 
128-129.
10 Scano, Codice diplomatico cit., doc. XL.
11 Scano, Codice diplomatico cit., doc. XL.
12 P. Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae, I, Torino 1861 (Historiae patriae Monumenta, X), n. 
XIII, p. 312.
13 Ronzani, Pisa nell’età di Federico II cit., p. 134.
14 Scano, Codice diplomatico cit., doc. L e Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae cit., doc. XXXV, 
pp. 329-331.
15 Scano, Codice diplomatico cit., doc. LIV.
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come braccio secolare della Chiesa sul mare e insieme lo speciale rapporto che 
univa la sua diocesi alla Sede apostolica romana.

Proprio il coinvolgimento della città nel recupero delle isole tirreniche, 

-
sentanti cittadini con Gregorio VII (1073-1085) e la contessa Matilde, quel-
la “collaborazione” era stata premiata col conferimento al vescovo Landolfo 
(1077-1079) dei diritti di legazia e primazia sulla Corsica16. Più tardi, chiusasi 
la parentesi della discesa in Italia di Enrico IV (1080), quando i rapporti fra 
Pisa e Roma si erano raffreddati, al diploma di Gregorio VII si erano aggiun-
te, complici ancora le postulationes di Matilde, la vicaria sulla Sardegna e 
la concessione a Daiberto del pallio di metropolita.17 Ma in entrambi i casi, 
era stato previsto che il rinnovo di quei diritti dovesse essere subordinato al 
mantenimento del vincolo sacramentale e gerarchico della diocesi con la Sede 
Apostolica:

quamdiu eadem Pisana civitas episcopum non invasione tyrannica, sed cleri et populi 

Gerardum, et te, charissime frater Daiberte18.

Daiberto e i suoi successori avevano svolto egregiamente il compito loro 
patrimo-

nium beati Petri. Ma ora che i rapporti fra Pisa e Roma erano stati compro-
messi dall’iniziativa di Ubaldo anche il rinnovo di quei privilegi meritava di 
essere ripensato: la loro conferma in capo a un vescovo “ribelle” e troppo di-
sponibile ad assecondare la politica estera cittadina rischiava di tradursi in 
un elemento di destabilizzazione dell’equilibrio politico dell’isola. E poi c’era-
no da considerare le ripercussioni che la spedizione di Ubaldo aveva avuto 
sui rapporti di Pisa con la sua storica rivale. Genova, infatti, non aveva atteso 
che si manifestasse l’indignazione di Roma per minacciare ritorsioni contro 

il passagium in Terra Santa.
-

zione per Onorio. Dopo il grande diploma (1162) di Federico I, che aveva rico-

16 M. Matzke, Daiberto di Pisa. Tra Pisa, papato e prima crociata, Pisa 2002 (Biblioteca del 
«Bollettino Storico Pisano», Collana Storica, 54), pp. 46-50. Si veda anche R. Turtas, L’arcive-
scovo di Pisa legato pontificio e primate in Sardegna nei secoli XII-XIII, in Nel IX centenario 
della metropoli ecclesiastica di Pisa. Atti del convegno di studi, Pisa 7-8 maggio 1992, a cura di 
M.L. Ceccarelli Lemut e S. Sodi, Pisa 1995; M. Ronzani, Pisa tra Papato e Impero alla fine del 
secolo XI: la questione della Selva del Tombolo e le origini del monastero di S. Rossore, in Pisa e 
la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, a cura di G. Rossetti, I, 
Pisa 1991, p. 182 e M. Tirelli Carli, La donazione di Matilde di Canossa all’Episcopato pisano, in 
«Bollettino storico pisano», 46 (1977), pp. 139-151.
17 Matzke, Daiberto di Pisa cit., pp. 75-81. 
18 Patrologia Latina, 151, coll. 330 sgg. (n. 51) e Matzke, Daiberto di Pisa cit., p. 49.
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nosciuto al comune il diritto all’esercizio autonomo della giustizia, all’attività 
normativa e all’elezione di magistrature proprie19, a ogni discesa in Italia di 

privilegi che ne avevano confermato i diritti e le conquiste territoriali ottenu-
te; l’ultimo in ordine di tempo, la Conventio cum Pisanis di Ottone IV (1210), 
ne aveva addirittura sancita la supremazia nel commercio con le isole tirreni-
che, chiamando a raccolta contro Genova gran parte delle città toscane, più 
i vescovi di Luni e Volterra e i marchesi della Lunigiana e del Monferrato20.  
Per cui nel 1216, l’anno della successione alla cattedra pisana e degli ultimi 
tentativi di Ottone di reimpadronirsi del titolo imperiale, l’ultima cosa di cui 
la Chiesa aveva bisogno era proprio di un vescovo troppo sensibile alle aspira-
zioni di conquista della classe dirigente cittadina.

2. Vitale da canonico a vescovo (1203-1217)

Letta così alla luce dei deteriorati rapporti fra Pisa e Roma agli inizi del 
secolo XIII, la mancata successione di Ildebrandino a Lotario sembra essere 
stata la risposta a una scelta del Capitolo considerata non in linea con le di-
rettive di politica estera della Sede Apostolica romana; una tesi suggerita già 
da Mauro Ronzani nel saggio su Pisa nell’età di Federico II, dove si prospetta 
la possibilità che quel canonico fosse in stretti rapporti di “familiarità” con la 
consorteria dei Visconti21. Per quali vie si giunse, però, dalla sconfessione di 

19 MGH, Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, a cura di L. 
Weiland, t. I, Hannover 1893, n. 205, pp. 282-287. Sull’importanza del diploma federiciano del 
1162 per il riconoscimento alla civitas dei primi diritti giurisdizionali si veda G. Rossetti, I carat-
teri del politico nella prima età comunale. Due modelli a confronto: Pisa e Milano, in «Bollettino 
storico pisano», 70 (2001), pp. 53-63. 
20 MGH, Legum cit., t. II, 37, p. 44-45: «Dominus Otto Dei gratia Romanorum imperator et sem-
per augustus convenit et promisit Bandino Burgundi, Bulso quondam Petri Albithonis et Bona-
curso Henrici Canis, pro Gottifredo Vicecomite Pisanorum potestate, pro civitate Pisana et com-
muni Pisano recipientibus, quod faciet ita, quod castrum Bonifatii ab hodie ad festum omnium 
sanctorum proxime venturum dabitur libere in potestatem rectoris vel consulum Pisanorum ad 
faciendum inde quicquid facere voluerit vel voluerint absque alicuius contradictione; vel ipsum 
castrum Bonifatii penitus destrui faciet, nullo hedificio ibi remanente; vel, si neutrum istorum 
facere poterit, ut dictum est, ponet civitatem Ianue et omnes homines ipsius civitatis et fortie 
et districtus atque riverie Ianue in bannum imperii, et de banno non extrahet, donec castrum 
Bonifatii datum fuerit Pisanis vel destructum fuerit, ut dictum est (…). Et quod precipiet (…) epi-
scopo Lunensi, consulibus vel rectoribus Pontremolensibus et marchioni Malaspine et omnibus 
rectoribus locorum Lunisciane et capitaneis Versilie et Garfagnane et consulibus Luce et pote-
stati Pistorii et Florentinis consulibus et episcopo Vulterrano et rectori Vulterre, quod ab hinc in 
antea non offendent nec offendi facient aut permittent seu patientur offendi civitatem Pisanam 
(…), immo adiuvabunt Pisanos cum tota eorum fortia contra Ianuam ad castrum Portusveneris 
capiendum».
21 Ronzani, Pisa nell’età di Federico II cit., p. 137, nota 26. L’ipotesi dell’autore, più che su riscon-
tri oggettivi, è formulata in base all’assonanza dei nomi Ildebrandino e Bandino di due canonici 
pisani contemporaneamente presenti in Capitolo. Di un «Ildebrandus filius vicecomitis Amiti» si
parla, infatti, in due documenti del 1204 e del 1208 (ACP, Diplomatico, nn. 783 e 802), mentre 
il Bandinus di Ildebrando Roberto, che Ronzani identifica col cappellano di San Filippo dei Vi-
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quella scelta, all’elezione di Vitale? Furono i titoli accademici e l’esperienza 
maturata negli anni del canonicato a fare di lui il candidato ideale alla catte-

-
te in quel momento necessarie?

22 disegna, 
in effetti, il ritratto di un esponente della nobiltà locale avviato ben presto alla 
carriera ecclesiastica, studente a Parigi e poi a Bologna e quindi colto e ferrato 
in utroque iure. Si tratta, però, di un’esperienza condivisa da molti vescovi del 
tempo, come dimostrano alcuni contributi recenti: una tappa obbligata, fra 
XII e XIII secolo, per chi aspirasse a una carriera ecclesiastica da spendere ai 
vertici delle istituzioni locali23. E, comunque, di un percorso che altri in Capi-
tolo avevano portato a termine con successo: i canonici Bartolomeo e Roberto, 
per esempio, il primo dei quali, nel 1215, era stato anche chiamato a ricoprire 

-
torale come il “naturale successore” di Lotario. In ogni caso, la sicura fedeltà a 
Roma, unita alla conoscenza della realtà locale, costituiva, in quegli anni, una 
qualità altrettanto importante, per l’ascesa alla dignità vescovile, del possesso 
di un titolo accademico: i casi del prevosto di Modena, Giordano, descritto 
da Antonio Rigon nel saggio sulle elezioni vescovili a Padova tra XII e XIII 
secolo24, o quello di Fulco a Piacenza, proposto da Ivo Musajo Somma25, sono 

sconti, fu diacono fra il 1194 e il 1221 (ACP, Diplomatico, nn. 706, 836, 851). Lo “slittamento” di 
Ildebrandino in Bandino, tuttavia, se non si può escludere a priori, ci sembra poco probabile.
22 L’epitaffio del nipote Guido, ricostruito da O. Banti in Monumenta epigraphica pisana saeculi 
XV antiquiora, Pisa 2000, n. 82, pp. 66-67, rappresenta una delle poche fonti coeve cui è pos-
sibile attingere per ricostruire, nelle sue grandi linee, la vicenda personale e politica di Vitale. È 
anche l’unica che ci fornisce le informazioni relative agli anni della giovinezza e della formazione 
e sarà utilizzata come traccia nella “costruzione” di questo nostro lavoro. Eccone il contenuto: 
«[CUM TRIBUS ET PENTA DECIES TUNC MILLE DUCENTA] / [TEMPORA CURREBANT DOMINUM QUEM CONCIPIEBAT] / 
[ECCLESIE PRESULES LACRIMAS DEDUCITE LUCTUS] / [SOLVITE VITALEM MECUM DEPLANGITE CUIUS] / [ARDUA VITA

FUIT VIVENDI FORMULA RECTA] / [SANGUINE CLARUS ERAT SED MORUM LAMPADE MAIOR] /[INGENUOS PRECESSIT

AVOS DE FONTE SOPHIE] /[PARISIIS POTAVIT AQUAS QUAS PRODIGUS IMBER] / [INDE BONONINOS LARGE DIFFUDIT

IN AGROS] / [PISANAS ITA POTAVIT OVES ITA PREFUIT IPSIS] / [UT PARITER PRODESSET EI O SECULA NOSTRA ]// 
[DICITE SI] SIMILEM NOSTRO VIDISTIS IN EVO / [PRESIDI]Um CLERI DUX PACIS AMATOR HONESTI / [QUA]S INVENIT

OPES A SACRA SEDE RECEPTUS / [P(ro)VID]US INMENSO PATER AUGMENTAVIT ACERVO / [PAUPE]RIBUS CO(m)PASSA

FUIT PIA DEXTERA PATRIS / [Q]UANT(us) ERAT PAT(er) ISTE PUTAS DU(m) TRANSIIT EQUOR / [I]NCLITA PRIMATIS

OSTENDENS CORNUA SARDIS/[DENIQUE TURRIS ERAT NULLO CONCUSSA PAVORE ]/ [METRA NEPOS GUIDO TUUS O

PATER ISTA TIBI DO]».
23 Si veda, per Siena e il vescovo Bonfiglio (1215-1253), il cui vescovato coincise quasi esattamente 
con quello di Vitale, M. Pellegrini, Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società 
senese del XII e XIII secolo, Roma 2004 (Italia sacra, 78), pp. 95-174; per il vescovo di Imola 
Mainardino, G. Rabotti, Maynardinus Imolensis episcopus, in Vescovi e diocesi in Italia nel Me-
dioevo (secc. IX- XIII). Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia, Roma 5-9 settembre 
1961, Padova 1964 (Italia sacra, 5), II, pp. 409-418; per Guidotto di Mantova, G. Gardoni, “Pro
fide et libertate Ecclesiae immolatus”. Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231-1235),
in Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV), Verona 2000 («Quaderni di storia religiosa», 7), 
pp. 131-188. 
24 Rigon, Le elezioni vescovili cit., pp. 385-393.
25 Musajo Somma, Maior Pars Canonicorum cit., pp. 29-52. Nello stesso articolo, si veda il 
caso analogo, ascrivibile ai primi anni del pontificato di Onorio III, del vescovo Vicedomino, pp. 
33-38.
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entrambi una dimostrazione di quanto potessero pesare, in certe situazioni, 
magister

che Vitale abbia fatto parte di qualcuna delle “famiglie cardinalizie” che si an-
davano allora formando26, ma i suoi titoli di studio non dovettero pesare sulla 
scelta di Onorio più di quanto poterono altre sue supposte qualità.

-
sione. Sappiamo, da alcuni documenti del primo secolo XIII, che l’ingresso in 
Capitolo di Vitale avvenne al più tardi nel 120327; che l’anno successivo il suo 
nome compare in una concessio feudi dei canonici pisani insieme alla quali-

28 e che tra il 1204 e il 1206 fu testimone o 
partecipe di alcuni atti compiuti dai canonici direttamente o dall’arcivescovo 
Ubaldo29. Negli anni successivi lo troviamo menzionato nei documenti pisani 
solo il 31 marzo 1210, ma nel 1214 un impedimentum canonicum di Lota-
rio ci dice che in quell’anno Vitale venne proposto dal Capitolo come pievano 
di Calci30

di Ildebrandino come successore di Lotario31. Ma i dati sono tutti qui e non 

canonicale: lo spoglio degli atti dell’Archivio Capitolare fra il 1203 e il 1217 
dimostra, del resto, che gli esecutori e i testimoni degli atti più importanti 
del Capitolo furono, in quegli anni, il già citato Bartolomeo e con lui i diaco-
ni Gallo e Marignano; con una frequenza minore ricorrono i nomi del prete 

26 Sulle famiglie cardinalizie nella prima metà del Duecento si veda A. Paravicini Bagliani, Cardi-
nali di curia e “familiae”cardinalizie dal 1227 al 1254, Padova 1972.
27 Si veda Register Papst Innocenz’ III, VI, a cura di O. Hageneder, J.C. Moore e A. Sommerlech-
ner, Wien 1995, n. 110.
28 ACP, Diplomatico, n. 783.
29 Archivio Arcivescovile di Pisa [d’ora in poi AAP], Mensa, reg. 1, f. 2, 45v-46r (Vitale compare 
fra i canonici ai quali viene chiesto di pronunciarsi sulla concessione al diacono Guido e ai frati 
dell’eremo di Palmaiola della facoltà di costruire un oratorio in onore della Vergine); ACP, Diplo-
matico, n. 703 (Vitale figura fra i canonici pisani in un atto costitutivo di feudo a favore di Ilde-
brandino e Bandino Familati); n. 789 (Vitale è presente all’elezione dell’Operaio del battistero, 
Bertolotto vinario); n. 793 (Vitale, canonico e suddiacono della chiesa di Santa Maria Maggiore di 
Pisa, per la stessa chiesa e canonica e per ordine del Capitolo, prende possesso di tre pezzi di terra, 
posti in Grumolo, nelle vicinanze della stessa chiesa e già allivellati a Raimondo del fu Ranieri).
30 Archivio di Stato di Pisa [d’ora in poi ASPi], Diplomatico S. Martino, 1211 marzo 30; Le carte 
arcivescovili pisane del secolo XIII, I, 1201-1238, a cura di N. Caturegli, Roma 1974 (Regesta 
Chartarum Italiae, 37), n. 64 e F. Mattei, Ecclesiae Pisanae Historiae, Lucca 1768, Appendix
Monumentorum, n. XXVII. Si tratta, probabilmente della pieve dei Santi Giovanni e Ermolao 
che sorse sul luogo di una precedente chiesa denominata «S. Maria ad Curtem» appartenente 
al vescovo di Pisa. L’arcivescovo Daiberto (1088-1099) l’aveva dotata di un chiostro e di terre 
appartenenti alla Mensa arcivescovile, elevandola, contemporaneamente, allo status di pieve con
una circoscrizione comprendente, all’incirca, 18 chiese. Si veda E. Repetti, Dizionario geografico 
fisico storico della Toscana, Firenze 1833-1846, voce Calci; e da ultimo M.L. Ceccarelli Lemut, S. 
Sodi, Il sistema pievano della diocesi di Pisa dall’età carolingia all’inizio del XIII secolo, in «Ri-
vista di storia della Chiesa in Italia», 58 (2004), pp. 391-431, in particolare 415-417.
31 ACP, Diplomatico, n. 837; Italia Sacra cit., col. 424.
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Ventura e del suddiacono Gaetano32, mentre il ruolo di Vitale, se si eccettua 
l’episodio della postulatio a Onorio, sembra essere stato, tutto sommato,  un 
ruolo secondario. 

deve essere opportunamente ridimensionato. Sappiamo, infatti, che quella 
pieve era una delle più importanti fra quelle appartenenti alla diocesi pisana 
e sembra dimostrato che, col consenso dei canonici, veniva quasi sempre af-

33.
Ma nel 1214 l’assegnazione di quella prebenda a Vitale venne duramente con-
testata da Lotario, nella sua veste di responsabile della chiesa locale: la chiesa 
di Calci – si legge a questo proposito nell’impedimentum – era una chiesa 
regolare che obbligava il titolare a «promittere residentiam (…) et per seipsum 
gerere curam animarum et facta ecclesiae ministrare», mentre lui, Vitale, era 
invece «clericus secularis» e quindi «recipiendo plebem renunciabat canoni-
cae». Di fronte alle contestazioni dell’interessato, l’arcivescovo aveva appella-
to al papa e sospeso il giudizio, ma non risulta che Vitale abbia mai ricoperto 

Così si torna al ruolo svolto nella vicenda da quelle altre “qualità” di cui 
si parlava all’inizio, le quali, esclusa la possibilità che la scelta di Vitale sia 
stata determinata solo dai titoli accademici o dall’esperienza maturata negli 
anni del canonicato, non possono che ricondursi alla sua estraneità a quelle 

-

notizie certe sulle origini familiari34, ma una lettera inviatagli da Roma cinque 
anni dopo la consacrazione  suggerisce che questi e non altri dovettero essere 
i motivi dell’elezione. Rimproverando all’arcivescovo di non aver impedito che 
i pisani rinnovassero l’incarico podestarile allo scomunicato Ubaldo Visconti, 
Onorio III esprimeva così il rammarico per il “tradimento” perpetrato ai dan-
ni della chiesa, «non sine scrupulo, forsitan, societatis occultae»:

Si ad tribunal mentis accesseris et ante te statueris temetipsum, (…) nunquid non te 
tua conscientia condemnabit et judicabit non tantum Ecclesiae Dei membrum inutile, 

exibitae nobis et sacrosantae Romanae Ecclesiae in susceptione pallii praestito 

Ecclesiae inimicum, traditumque cum complicibus et fautoribus suis propter multiplices 
et graves ejus excessus in Apostolicam sedem commissos in carnis interitum Sathanae, 
permisisti, ne fecisti dicamus verius in Pisanae civitatis potestatem assumi?35.

32 ACP, Diplomatico, anni vari.
33 Si veda N. Caturegli, Regesto della chiesa di Pisa, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae, 24), 
nn. 269 e 498.
34 Sia l’Ughelli (Italia Sacra cit., col. 424) che il Mattei (Ecclesiae Pisanae Historiae cit., I, pp. 
257-258) sostengono l’appartenenza di Vitale a una famiglia dell’antica aristocrazia consolare, dei 
Marzi il primo e dei Gaetani il secondo, ma, per quanto accurate siano state le ricerche effettuate, 
non è stato possibile trovare alcuna prova sicura di simili affermazioni.
35 Italia Sacra cit., col. 428.
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E dopo avergli ricordato che la sua elezione era avvenuta nonostante l’op-
posizione di molti membri del capitolo, aggiungeva: 

Utinam saperes et intelligeres, ac novissima providens non haec ei retribueres, quae te 
creavit et ad tantum provexit apicem dignitatis, quae quoque nunc dicere de te potest, 

36.

I «multiplices et graves ejus excessus» di cui parlava Onorio nella let-
tera del 1223 erano, naturalmente, quelli commessi da Ubaldo in terra di 
Sardegna e la candidatura di Vitale, che aveva suscitato dubbi e resistenze 
nei membri del Capitolo, era prevalsa per l’interessamento della Sede Apo-
stolica che l’aveva sostenuta in vista di due precisi obbiettivi: l’opposizione 
forte all’egemonia politica  dei Visconti e  il rinnovo della collaborazione fra 
Pisa e Roma per la salvaguardia dei territori d’oltre mare del patrimonium 
beati Petri.

3. Gli anni dell’episcopato (1218-1252)

3.1. Il sostegno alla politica sarda dei Visconti e il rapido deterioramento 
dei rapporti con Roma

Promosso, dunque, alla dignità arcivescovile da Onorio III, che pochi 
mesi dopo l’elezione37 gli rinnovava anche i diritti di primazia e legazia sulla 
Sardegna38, Vitale si dimostrò tutt’altro che un fedele esecutore dei mandati 
apostolici. Già nei primi mesi del 1218, il tentativo di Ubaldo Visconti di legit-
timare, attraverso il matrimonio con Benedetta di Massa, il controllo militare 
e politico dei territori conquistati mise a dura prova la sua fedeltà alle diret-
tive della curia romana, dimostrando a quale dei due contendenti sarebbero 
andate in futuro le simpatie dell’arcivescovo. Si ricorderà, a questo proposito, 
che nel dicembre del 1217 i rappresentanti dei comuni pisano e genovese, riu-
niti a Genova dal cardinale Ugolino di Ostia, si erano impegnati a restituire 
alla Sede di Pietro tutti i territori sardi occupati in seguito alla spedizione 
militare di quell’anno39. Ma pochi mesi dopo quell’incontro e proprio all’indo-
mani del solenne giuramento che i rappresentanti del comune avevano reso 
in Laterano, l’esercito pisano aveva portato un ennesimo attacco all’autono-
mia del giudicato cagliaritano, costringendo Benedetta di Massa a promettere 
«quod prefatum Ubaldum in virum reciperet, et castra sua, immo Ecclesiae 
Romanae ad quam principaliter pertinere noscuntur, assignaret eidem»40. Si 

36 Italia Sacra cit., col. 429.
37 La presenza in Pisa di un nuovo arcivescovo «eletto» è documentata a partire dal 24 luglio 1217. 
Si veda Regesta Honorii papae III cit., n. 672.
38 Scano, Codice diplomatico cit., doc. LX (Laterano, 8 febbraio 1218).
39 Scano, Codice diplomatico cit., doc. LIV.
40 Scano, Codice diplomatico cit., docc. LXVI e LVII, LIX, LX.
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trattava dell’ennesima violazione dei diritti feudali della Chiesa, resa tanto 
più intollerabile in quanto accompagnata dall’espropriazione di alcune roc-
cheforti strategicamente importanti detenute dalla iudicessa e da una palese 
dimostrazione, da parte del podestà cittadino, di non voler tenere in alcun 
conto gli accordi di Genova del 1217. La reazione di Onorio era stata, quindi, 
immediata e, al termine di una lunga lettera indirizzata «consulibus et populo 

-
-

ra Onorio III avvertiva Vitale di prepararsi a fulminare la scomunica contro 
le «principales personas, videlicet consules et consiliarios civitatis vestre», 
che avevano partecipato all’impresa e a lanciare l’interdetto sulla città se que-
sta non avesse cambiato la sua politica in Sardegna41. Ma l’arcivescovo aveva 

-
te agli interessi cittadini da ignorare, in nome del patriottismo comunale, le 

partecipe dell’iniziativa. Di qui la revoca dei diritti di primazia e legazia sulla 

Ugone e Orlando42, ai quali si dava anche il mandato di sciogliere Benedetta 
di Massa dal giuramento prestato e di dichiarare «inanes et irritas» tutte le 
concessioni eventualmente effettuate. 

La solidarietà tra la dirigenza politica ed ecclesiastica della città, evidente 
-

la svolta del 1220, quando i reggitori del comune avevano dato l’impressio-
ne voler prendere le distanze dalle iniziative di Ubaldo, non riconoscendone 
i debiti contratti, «nomine eiusdem communitatis», per le spedizioni sarde 
effettuate, Onorio III si attendeva, infatti, dalla elezione di quell’anno un se-
gnale forte della volontà dei pisani di impostare su basi nuove la loro politica 
in Sardegna. Invece Ubaldo era stato eletto per la seconda volta, perché Vitale 
aveva colpevolmente abdicato al compito di nominare degli electores che non 
fossero “complici e fautori” della politica aggressiva dei Visconti:

41 «Mandamus, quatenus infra octo dies post susceptionem presentium, nuntios vestros et lit-
teras in Sardiniam destinantes, prefatum Ubaldum et omnes alios cives vestros ab impugnatione 
predicte terre, excusatione ac dilatione cessantibus, revocetis, nec amplius propter hoc illuc redire 
sinatis <ediz. Scano sinitis> qui nisi infra viginti <ediz. Scano vigenti> dies postquam presentes 
litteras receperitis terram exiverent memoratam, illos, sicut ad vos pertinet puniatis». Così Ono-
rio III con lettera del 19 agosto 1218, e poco dopo aggiungeva: «Nos enim Venerabili fratri nostro 

-
sules et consiliarios civitatis vestre, excommunicationis, et in Civitatem ipsam interdicti senten-
tias, appellatione remota, non differat promulgare» (Scano, Codice diplomatico cit., doc. LXIII).
42 Scano, Codice diplomatico cit., doc. LXIV, 22 agosto 1218.
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nequaquam elegeris, sed potius electores, qui elegerunt eumdem cum tibi de providendo 
rectore, seu potestate [in] civitate Pisana libera fuit tributa facultas, et illis potuisses 
electoribus inhibere, ne praedictum eligerent reprobum43.

Posto di fronte all’alternativa di dover scegliere fra la fedeltà a Roma e la 
tutela degli interessi cittadini, l’arcivescovo non aveva avuto dubbi al riguardo 

-
rato una seconda volta  dalla parte di questi ultimi.

Anche la visita pastorale sarda del 1235 fu motivo di contrasti fra Gregorio 
IX e Vitale. In altri momenti quell’expeditio ultramarina -

-
scovo Daiberto (1088-1099)44, erano regolarmente riconosciuti agli arcivescovi 
pisani. Il diploma che Urbano II aveva rilasciato al vescovo crociato, infatti, 
era stato concesso ad sedem45 e puntualmente rinnovato a ogni nuova elezione 

privato, come abbiamo visto, in seguito agli avvenimenti del 1218. Ma Gregorio 
IX, che come legato apostolico per la Tuscia aveva svolto un ruolo determinan-

dieci anni dopo, era succeduto a Onorio. Nessuna conferma del privilegio, in-
fatti, era giunta a Pisa dopo il 21 marzo del 1227, giorno della consacrazione in 
Laterano del nipote di Innocenzo III, mentre per l’arcivescovo era di primaria 
importanza potersi recare in Sardegna. Nel 1231, infatti, con la morte del vec-
chio e detestato podestà, il comune era diventato «tutor mundualdus atque de-
fensor» di tutti i suoi beni «specialiter in toto regno Kallaritano», come previsto 
dal suo testamento46, e subito dopo si era riaccesa la lotta tra “Conti” e Visconti 
per la conquista di nuove posizioni nel comune e il controllo politico dell’iso-
la. In questa situazione, una visita pastorale in Sardegna, con il suo contorno 
di apparato e di armati, poteva servire, oltre che a rinnovare il prestigio della 
diocesi, a comporre i dissidi che travagliavano la vita cittadina e a stabilizzare i 
rapporti di forza nell’isola. Così nell’estate del 1234 Vitale si era recato a Roma 

-
ma, litteras apostolicas» che attestassero il riconoscimento dei diritti di legazia 
sulla Sardegna e ne autorizzassero l’esercizio47. Ma Gregorio IX si era mostrato 

43 Italia Sacra cit., col. 428.
44 Su Daiberto, oltre ai già citati Matzke, Daiberto di Pisa, e Turtas, L’arcivescovo di Pisa, si ve-
dano anche M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi, I vescovi di Pisa dall’età carolingia all’inizio del XIII 
secolo, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 58 (2004), 1, pp. 3-28 (in particolare le pp. 
13-14), e C. Violante, Cronotassi dei vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all’inizio del 
secolo XIII. Primo contributo a una nuova «Italia Sacra», in Miscellanea G.G. Meersseman, I, 
Padova 1970 (Italia sacra, 15), pp. 3-56.
45 Sull’argomento si veda Turtas, L’arcivescovo di Pisa cit., p. 228. 
46 Archivio di Stato di Firenze, Dipl. Cisterciensi, 1238 gennaio 27. Si veda anche Ronzani, Pisa
nell’età di Federico II cit., p. 163.
47 Scano, Codice diplomatico cit., doc. CVI e Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae cit., n. 55.
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poco convinto della fedeltà del presule alla causa della Sede apostolica, aveva 
-

va confermato la volontà di conservare «iura ipsius ecclesiae illibata»48, ma gli 
aveva fatto capire che per l’opposizione di alcuni prelati sardi non era in grado 
di prendere una decisione immediata49; pertanto gli aveva concesso licenza di 

si collocava sulla linea inaugurata da Innocenzo III, per il quale l’esercizio del 
potere di legazia sarebbe stato legittimo solo quando i prelati pisani si fossero 
recati nell’isola «auctoritate nostra»50, ma era formulata in modo tale da indur-
re in errore, là dove si legge che il papa non vuole impedire che l’arcivescovo 
«libere utatur iure suo»51. E, forse basandosi su un’interpretazione di comodo, 
Vitale, quello stesso anno, si era recato nell’isola. 

Della spedizione e della visita pastorale di cui fu protagonista ci informa 
un documento redatto in città, «in curia publica appellationum»,  dal quale 
risulta che il 16 dicembre del 1234 il presule si trovava già in «terra Sardi-
niae»52: non conosciamo il giorno preciso della partenza, né con quale contor-
no di dignitari e armati fosse giunto nell’isola, ma quel che è certo è che dovet-

registrata in Oristano, presso la locale sede arcivescovile53. Sembra che vi si 
fosse recato per ricevere dall’arcivescovo di Arborea la donazione della chiesa 

Aristano», che da allora in poi sarebbe dipesa da quella pisana di Santa Cro-
ce54 -
te riguardosa da far ritenere che il giudicato fosse già allora sotto il controllo 
pisano. L’altra tappa sicura della visita fu il giudicato di Torres dove però, per 
quanto ne sappiamo, fu accolto e riconosciuto come primate soltanto dai ve-
scovi di Bosa e Ampurias, prontamente ripresi dal loro metropolita, Opizio. 
Costui infatti, forse per organizzare una resistenza più compatta nei confron-
ti della visita di Vitale, aveva programmato per quell’anno 1235 di tenere il 
concilio della sua provincia ecclesiastica, al quale i due suffraganei, «licet iu-
ramento (…) astricti», non avevano partecipato. Il pretesto era stato quello di 
dover accogliere il presule, ma l’atto di disobbedienza era stato prontamente 
denunciato dal metropolita che aveva informato Gregorio del comportamento 
dei due vescovi55. Di qui due lettere del 1° e 6 ottobre 1235, indirizzate «Priori 

48 Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae cit., n. 55. 
49 «Gregorius IX capitulo et clero pisanis significat se petitionibus archiepiscopi pisani, postulan-
tis super iuribus et honoribus in insula Sardiniae a romanis pontificibus ecclesiae pisanae conces-
sis, ad archiepiscopos, episcopos et clerum eiusdem insulae sub certa forma litteras apostolicas 
sibi dari, intendere, sed praelatis Sardiniae non posse iustitiam denegare»: Les registres de Gre-
goire IX, a cura di L. Auvray, Paris 1896-1907, I, 19 luglio 1234, n. 2035.
50 Scano, Codice diplomatico cit., doc. XXVI.
51 Si veda supra, nota 47.
52 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 181.
53 Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae cit., n. 112.
54 Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae cit., n. 54.
55 Scano, Codice diplomatico cit., doc. CXII.
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da una parte incaricava il legato apostolico di intimare al vescovo di Bosa di 
recarsi a Roma per rendere conto del suo operato e dall’altra rimproverava 
Vitale perché «sine speciali mandato nostro contra antiquam et approbatam 

56. L’irritazione che traspare 
-

mana l’iniziativa del presule pisano era stata considerata alla stregua di una 
vera e propria intrusione nella politica estera della Sede apostolica. Ma, a ben 
vedere, Vitale non sembra aver meritato il rimprovero di Gregorio: se si tiene 
conto della documentazione prodotta, egli si era presentato in Sardegna non 
come legato, ma come primate, ricorrendo ad un accorgimento di cui si sareb-
be servito, trent’anni dopo, anche il suo successore.

La contestata vicenda dell’expeditio ultramarina ebbe anche uno strasci-
co nel dicembre dello stesso 1235, in occasione della sosta che il legato apo-
stolico, priore di Nocera (quello stesso che era stato incaricato di comunicare 
al vescovo di Bosa l’ordine perentorio di recarsi a Roma), fece a Pisa, durante 
il viaggio che l’avrebbe portato in Sardegna. La notizia è contenuta in una 

di essere stato l’ispiratore di una grave scelleratezza57. Vi si legge, infatti, che 
l’arrivo a Pisa del legato era stato preceduto da un incontro di Vitale con al-
cuni membri della spedizione ai quali era stato vivamente raccomandato che 
il priore non entrasse in città, «minando quod, contrarium faciens, damna 
et iacturas a Pisanis reciperet». Il messaggio di cui l’arcivescovo si era fatto 
portavoce era, dunque, che l’orgoglio ferito della città, privata da poco dei suoi 
diritti di legazia sulla Sardegna, poteva creare una situazione pericolosa per 

56 Scano, Codice diplomatico cit., docc. CXII-CXIV.
57 Anche in questo caso, vale la pena di riprodurre per intero la lettera del pontefice all’arcivesco-
vo, perché indicativa della gravità delle accuse che gli venivano mosse. «Archiepiscopo Pisano. 
Mirari quamplurimum cogimur et moveri, quod, sicut dilectus filius prior Nocerinus, subdiaco-
nus noster, in Sardinia et Corsica Apostolice Sedis legatus, sua nobis con[questione] monstravit, 
nuntios ipsius, ad te eiusdem parte transmissos, minus honeste recipiens, et te legatum Sardiniae 
tantummodo asserens, [eidem] ne ad civitatem pisanam accederet, minando quod, contrarium 
faciens, dampna et jacturas a Pisan[is] reciperet, interdicere presumpsisti. Et, licet idem, Pisas ac-
cedens, nullum ibi, exceptis consanguineis et fautoribus tuis, invenerit, qui ei dedecus et injuriam 
irrogarit, ipsi tamen, armata manu ad eius hospitium accedentes, lapides super illud de nocte 
proicere, ac famulos et clericos suos in strata publica capere presumpserunt. Ceterum, pluries 
requisitus ut ei passagium prestares in Sardiniam profecturo, te respondisti hoc facere non de-
bere, nisi super hoc mandatum reciperes a Sede Apostolica speciale; et quanquam legatos Sedis 
Apostolice honorifice tractare et in suis adiuvare necessitatibus iuramento tenearis astrictus, tu 
tamen, proprie salutis et divini timoris inmemor, in contrarium facere, et, ponens in tua gloria 
maculam, procurationes ei denegare minime dubitasti; non attendens quod illud tibi ad offensam 
Sedis Apostolice sufficere debuit, quod in Sardinia, a nobis licentia non abita vel petita, presump-
sisti legationis officium exercere. Verum, cun id non possimus, sicut nec debemus, sub dissimula-
tione transigere, presentium tibi auctoritate districte precipiendo mandamus quatenus super eo 
quod, sine speciali mandato nostro, contra antiquam et approbatam consuetudinem, in Sardinia 
legationis officium usurpasti, et premissis iniuriis legato predicto illatis, usque ad initium Qua-
dragesime proxime venture, quod tibi pro peremptorio termino assignamus, responsurus et re-
cepturus pro meritis, nostro te conspectui personaliter representes: alioquin extunc a pontificali 
officio noveris te suspensum»: Les registres de Gregoire IX cit., 13 dicembre 1235, n. 2865.
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l’incolumità del legato e del suo seguito; che non si poteva escludere che una 
folla minacciosa attendesse il loro arrivo presso le porte della città e che nel-
l’interesse della missione era preferibile per tutti che si soggiornasse altrove. 
Le cose però erano andate diversamente, perché, avendo il legato ignorato 
l’avvertimento, «nullum ibi [in città] exceptis consanguineis et fautoribus tuis 
[di Vitale], invenerit qui ei dedecus et injuriam irrogarit»: il risentimento e 
il pericolo di un’aggressione da parte dei cittadini, in altre parole, non era-
no mai esistiti, anzi proprio i familiari dell’arcivescovo, lamentava Grego-
rio, «armata manu ad eius [del legato] hospitium accedentes, lapides super 
illud de nocte proicere [ac] famulos et clericos suos in strata publica capere 
presumpserunt». La responsabilità dell’aggressione al nuovo rappresentante 

per questo gli ordinava di pagare «expensas quas idem legatus Pisis fecisse 
dinoscitur et tam in passagio quam in aliis usque in Sardiniam est facturus» e 
di comparire a Roma entro l’inizio della prossima Quaresima, pena la sospen-

l’abbia invece ignorato è cosa di cui, a quanto consta, non resta traccia nelle 
fonti pisane.

Per il quarto decennio del secolo, si possono ipotizzare altri motivi di ten-

gli eventi del 1241 devono, infatti, aver inciso profondamente sui rapporti fra 
Innocenzo IV e Vitale. L’atto di ribellione più eclatante, quello che avrebbe 
condizionato i futuri rapporti della città con Roma, va ricondotto, in realtà, 

Roma, per l’estate di quell’anno, un Concilio generale della cristianità col com-
pito di scomunicare Federico II. Una lettera del 13 ottobre 1240, indirizzata 

legato apostolico: si trattava di raccogliere i fondi necessari all’allestimento di 
-

nali in lotta con l’imperatore, aggirando, per questa via, i rischi di un viaggio 
via terra. L’operazione, raccomandava Gregorio, doveva essere condotta con 
discrezione, doveva coinvolgere, oltre al legato, «archiepiscopos et aliquos
prudentes praelatos, fratres predicatores et minores ianuenses (…) quos vi-
deris expedire super securtate nauli» e, soprattutto, doveva rimanere segreta 
perché, «sicut pro certo intelleximus, Fredericus, dictus imperator, adversa-
rius Dei et Ecclesiae, vocationem ipsam quantum potest impedire nititur»58.

chi si fosse recato a Roma via terra, ma accordandosi con chi sapeva essergli 
fedele perché fosse di fatto impedita. Così aveva preso corpo la clamorosa 

largo della costa tirrenica, intercettata quella genovese che portava a Roma 

58 Les registres de Gregoire IX cit., III, Littere super apparatu navigii, n. 5918.
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i cardinali convocati a Concilio non esitarono ad attaccarla, catturando 22 
delle 27 galee di cui si componeva, più un numero imprecisato di vescovi, car-
dinali e ambasciatori: alcuni dei quali «ducti fuerunt carcerati in regnum et 
alii remanserunt Pisis in carceribus»59. L’impressione suscitata dall’evento fu 

sulla città toscana. Ma le conseguenze dell’una e dell’altro si fecero sentire 
piuttosto sotto il suo successore: il 22 agosto 1241, infatti, Gregorio IX moriva 

genovese Sinibaldo Fieschi. Quali furono, alla luce di quegli eventi, i rapporti 
di quest’ultimo con la diocesi pisana? La precoce scomparsa delle fonti coeve 
non consente di rispondere a una simile domanda, ma quell’ennesimo insulto 
arrecato da Pisa all’autorità della Chiesa dev’essere pesato come il piombo sui 
rapporti tra Innocenzo IV e il suo presule: in effetti per sentir parlare nuova-
mente di legazia pisana sulla Sardegna si sarebbe dovuto attendere il 1257, 
con la consacrazione di un nuovo arcivescovo e la revoca dell’interdetto60.

3.2. La difesa delle prerogative vescovili: i rapporti con il Capitolo 

La stessa determinazione di cui diede prova nel rivendicare alla diocesi 
i diritti di primazia e legazia sulla Sardegna, non esitando, in questo modo, 

nei suoi rapporti con le istituzioni ecclesiali. Si è visto come il suo episcopato 
fosse iniziato all’insegna dell’opposizione di alcuni membri del Capitolo che 
ne avevano contestata l’elezione61. Ebbene, un documento del 1221 con il quale 
un nutrito numero di canonici incaricavano due di loro di rappresentarli «in 
causa vel causis quam vel quas habent  vel habere sperant cum archiepiscopo 
suo coram domino Papa»62 non solo dimostra che quell’opposizione era anco-
ra viva quattro anni dopo l’elezione, ma segna per la diocesi pisana l’inizio di 

che si riscontrano anche altrove nel periodo qui considerato, che nascevano 

59 Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di C. Imperiale di Sant’Angelo, Roma 
1923 (Fonti per la storia d’Italia, 13), I, p. 113.
60 Nonostante fosse stato privato di quel diritto, Vitale non rinunciò mai, comunque, a conside-
rarsi «totius Sardiniae Primas et Apostolicae Sedis Legatus». Così, infatti, ancora nel 1247, nella 
lettera con cui autorizzava i frati minori a prendere possesso della chiesa di Santa Trinita (Mattei, 
Ecclesiae Pisanae Historiae cit., Appendix Monumentorum, n. XXXV, pp. 101-103).
61 Italia Sacra cit., col. 429: «Et quidem poenitentiam nostram in te celeriter sortiri faceremus 
effectum excessus huiusmodi taliter castigando, quod poena docente cognosceres, quam teme-
rarium sit Apostolicis non obedire mandatis, brachia contra torrentem extendere, contraque sti-
mulum calcitrare, nisi mansuetudo motum nostri animi temptaret, et non minus nostro, quam 
tuo pareremus pudori, cum vix sine nostra, qui te nonnullis contradicentibus et invitis promovi-
mus, posses confusione confundi». 
62 Copia del documento è conservata in ASPi, Diplomatico Regio Acquisto Roncioni, 1221, set-
tembre 28. I canonici firmatari della procura erano Roberto cappellano di Santa Maria a Monte, 
Bandino, Ventura del fu Romano di Calcinaia, Marignano, Gallo, Norandino, Gaetano, Strenna, 
Ritornato, Soffredo e Filippo.
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da quella caratterizzazione in senso sempre più autonomistico del patrimo-
nio del Capitolo (particolarmente precoce a Pisa)63 che si andava completando 

-
poranea rivalutazione del ruolo dei vescovi come capita ecclesiae investiti di 
poteri decisionali a ogni livello, compreso quello patrimoniale64. A Pisa, negli 
anni di Vitale, queste contese sembrano appuntarsi intorno al controllo della 
Fabbrica del battistero e ai diritti di giurisdizione sul piviere urbano e sulla 
pieve di Arena.

La nomina dell’Operaio di San Giovanni, come veniva anche chiamato il 
battistero, era considerata dai canonici una prerogativa esclusiva da quando, 
nel 1156, Adriano IV aveva confermato la bolla del predecessore Anastasio 
(1153-1154) con la quale si riconosceva alla cattedrale lo status di unica depo-
sitaria dei diritti battesimali65; rientrava in quella spartizione di ruoli e com-
petenze che si era venuta delineando all’interno della rete parrocchiale pisana 
a partire dal secolo XII. Per cui, all’inizio del 1221, dovendosi procedere alla 
nomina del nuovo responsabile della Fabbrica, il Capitolo aveva fatto la sua 
scelta, alla quale si era però opposto l’arcivescovo, vantando un analogo dirit-
to di elezione. La polemica, iniziata in sordina nelle stanze dell’arcivescovato, 
aveva raggiunto il suo culmine nel corso dell’incontro che i canonici avevano 
avuto con Vitale proprio nella chiesa di San Giovanni. In quella occasione 
l’arciprete Bartolomeo, ricordandogli come i suoi predecessori avessero sem-
pre rispettato quella prerogativa del Capitolo, aveva accusato l’arcivescovo di 
volerne ignorare i diritti e per sé e per i suoi fratelli si era appellato al papa. 

-
rio di dieci giorni per la consegna delle chiavi e di fronte alle nuove proteste 
dell’arciprete lo aveva immediatamente scomunicato «et ilico idem dominus 
archiepiscopus dixit: “et ego te excommunico”»66.

Il giudizio sull’idoneità del candidato era l’ultimo dei motivi di contrasto 
fra i vertici della chiesa locale: sia il vescovo che il Capitolo erano interessati 
alla gestione del patrimonio dell’ente che, grazie alla disponibilità di una par-
te consistente delle entrate ecclesiastiche e alle tante donazioni dei privati, 
aveva raggiunto in quegli anni una consistenza notevole. Proprio per il suo 
controllo, per tutto il 1221, 

63 La separazione patrimoniale tra vescovo e canonici è attribuita da Ceccarelli Lemut, Sodi, I
vescovi di Pisa dall’età carolingia cit., p. 6, al vescovo Zenobio e risalirebbe, quindi, alla prima 
metà del X secolo. 
64 C.D. Fonseca, Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche regolari (sec. XIV-XVI), in Vescovi e 
diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in 
Italia, Brescia 21-25 settembre 1987, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese e G.M. 
Varanini, Roma 1990 (Italia sacra, 43-44), I, pp. 83-104. Per Genova e Luni/Sarzana si veda V. 
Polonio, Vescovi e capitoli cattedrali in Liguria: Albenga, Genova, Luni-Sarzana, in Vescovi e 
diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo cit., I, pp. 266-276.
65 Sull’argomento si veda M. Ronzani, L’organizzazione della cura d’anime nella città di Pisa 
(secoli XII-XIII), in Istituzioni eccelsiastiche nella Toscana medievale, Galatina 1980, pp. 35-86, 
p. 49.
66 ACP, Diplomatico, n. 863.
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i cittadini [videro] l’arciprete e l’arcivescovo scomunicarsi più volte l’un l’altro; con-
tendersi nel duomo, quasi con la forza, le chiavi, simbolo dell’investitura dell’Operaio; 
l’arciprete assalire violentemente il sindaco arcivescovile nell’atto che compiva la ceri-
monia; l’arcivescovo sottoporre la chiesa all’interdetto e l’altro non solo celebrarvi la 
messa assistito da alcuni canonici partigiani, ma anche infamare dal pulpito l’avver-

S. Michele, S. Paolo a ripa d’Arno e S. Vito, non fu fatta la pace: il 10 aprile 1222, l’ar-
civescovo e l’arciprete insieme investirono Giovanni pellicciaio del titolo di Operaio o 
rettore di S. Giovanni67.

era stata di impedimento al normale svolgimento del sinodo diocesano che, nel 
rispetto delle disposizioni conciliari,68 Vitale aveva convocato proprio per quel 
1221. Nelle sue intenzioni, lo scopo dell’assemblea doveva essere quello di in-
formare il clero “di quanto relativo alla salute delle anime e ai precetti a noi dati 
dal papa”69, ma i canonici scomunicati non avevano accettato di parteciparvi e 
si erano adoperati per impedirne lo svolgimento. Così la pastorale di Vitale e la 
stessa immagine della Chiesa pisana avevano subito un duro colpo70. 

La vicenda, di poco posteriore, del piviere cittadino e della pieve di Arena 
ci offre un altro esempio dei contrasti che opposero in quegli anni l’arcive-
scovo al Capitolo. Si trattava del territorio periurbano pertinente al battistero 
di San Giovanni, e del contermine piviere di Arena, in Valdiserchio: in tutto 
una ventina fra chiese e cappelle, che dipendevano dall’ecclesia maior sia per 
quanto riguardava l’ordinazione dei chierici e la consacrazione delle chiese, 
sia quanto alla facoltà «percipiendi decimas, primitias, oblationes et procu-
rationes»71: una fonte, dunque, di potere e di entrate non indifferente per chi 
ne avesse avuto il controllo e sulla quale né l’arcivescovo né il Capitolo vole-

67 G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Firenze 19702, p. 384. L’esatta sequenza degli 
avvenimenti fu la seguente: 27 settembre 1221: Viviano, sindico di Vitale, avvisa Teperto, mastro 
Bandino e Roberto, preti, e Marignano e Gallo, diaconi della Chiesa Maggiore, che la stessa viene 
supposta interdetta e che perciò non devono celebravi messa senza suo ordine. I canonici vengono 
avvisati anche di non comunicare con l’arciprete scomunicato ma rifiutano l’invito, affermando 
di essere stati scomunicati dall’arcivescovo nella sua cappella con candela spenta; 30 settembre 
1221: nonostante il divieto i canonici celebrano la messa presso l’altare maggiore (officiante il 
cappellano Talento) in presenza di molti e, fra questi, del notaio Bonalbergo. Dal pulpito l’arci-
prete infama Vitale e i canonici si rifiutano di partecipare al sinodo e di ascoltare le parole dell’ar-
civescovo; 21 ottobre 1221: Onorio III interviene inibendo a Vitale di innovare cosa alcuna nella 
causa che ha con l’arciprete e il capitolo; 21 dicembre 1221: Songello, arciprete di Colle, assolve i 
canonici pisani dalla scomunica loro comminata da Vitale; 8 aprile 1222: i canonici e l’arciprete 
chiedono a Vitale di fare pace e l’arcivescovo accondiscende (ASPi, Diplomatico Roncioni).
68 Si veda Conciliorum Oecomenicorum Decreta cit., Concilium Lateranense IV, n. 7.
69 ASPi, Diplomatico Colletti, 1221 settembre 26.
70 ASPi, Diplomatico Colletti, Regesti, 1221 febbraio 2: «Alla presenza del clero ivi esistente, 
avendo [l’arcivescovo] ingiunto a Roberto, Bandino, Ventura, Teperto e Goffredo, preti, a Gallo, 
Norandino, Salento e Marignano, diaconi, e a Bentornato, suddiacono, che si prestassero a sedere 
con esso e ad ascoltare quanto sopra, i medesimi non vollero aderirvi e pubblicamente dissero 
che giammai vi sarebbero andati, giungendo ancora ad impedire che vi rimanesse il clero; lo che 
produsse un grave scandalo nel popolo».
71 Italia Sacra cit., coll. 425-427. 
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vano rinunciare a mettere le mani. Di qui un’annosa vertenza, estesa anche 

favorevole ai canonici, con il quale si stabiliva che il Capitolo dovesse avere 
plenum ius su tutte le chiese e cappelle contese e che le istruzioni impartite 
dall’arcivescovo ai chierici dovevano essere considerate «irritae et inanes»72.
Vitale, infatti, visti inutili i tentativi di convincere il Capitolo a rinunciare alle 
sue prerogative, era intervenuto sui rettori delle chiese locali per ordinare che 
non si desse alcun ascolto alle richieste dei canonici e rivendicare con forza 
il diritto alle nomine e all’esazione delle decime. Con tutto ciò non aveva ot-
tenuto il risultato sperato e anzi aveva accettato il principio «quod (…) cum 
fuerit in episcopatu Pisano requirat capitulum et cum eorum consilio et as-
sensu ordinationes clericorum solemnes faciat, ecclesias et episcopos conse-
cret, electiones abbatum, priorum, canonicorum, sive plebanorum examinet 

73. Sembrava, a questo punto, che i diritti del Capitolo fossero 
-

nato alla carica e la questione era stata portata all’attenzione di Gregorio IX 
insieme alle memorie delle parti. In quella esibita dai canonici74 si leggeva che 
l’arcivescovo si era nuovamente appropriato delle entrate delle chiese «impo-
nendo collectam»; che continuava a usurpare i diritti del Capitolo «maxime 

-
nes» e che aveva adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei suoi 
membri «sine canonico iudicio preheunte et legitima monitione premissa». 
La memoria di Vitale, invece, si apriva con la richiesta di dichiarare «irritum 
et inane» l’arbitrato del 1224 sulla base di due argomentazioni: perché i giu-
dici avevano deliberato su questioni per le quali non era stata chiesta la loro 
pronuncia («ipsi arbitri, in quibusdam articulis, aliter pronuntiaverunt quam 
esset in petitione capituli comprehensum») e perché la formula arbitrale era 
oscura e di dubbia interpretazione75. La decisione dei priori di San Michele in 
Foro e di San Pietro in Vincoli di Pisa, delegati nel 1240 dal cardinale Goffre-
do Castiglioni a risolvere la questione, non ci è purtroppo pervenuta, a  causa 
della scomparsa della documentazione coeva, e non sappiamo, quindi, quale 
sia stato l’esito della vicenda, ma la sua durata, insieme agli avvenimenti del 
1221, suggerisce alcune considerazioni.

In primo luogo, le vicende connesse all’investitura dell’Operaio e ai diritti 
-

tono lo stato di tensione che caratterizzò i rapporti tra vescovo e Capitolo nella 
prima metà del secolo XIII. Si tratta di un fenomeno che sarebbe fuorviante 

72 Italia Sacra cit., col. 426.
73 Italia Sacra cit., col. 426.
74 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII, II, 1238-1272, a cura di N. Caturegli e O. Banti, 
Roma 1985 (Regesta Chartarum Italiae, 38), n. 204.
75 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, n. 205.
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(quella senese è una delle poche che conosciamo)76, i rapporti tra i vertici del-

anni77 e furono condizionati dalla decisione di rivalutare il ruolo dell’ordinario 
consacrata dal IV Concilio lateranense78 e rimasta sostanzialmente invariata 
nelle Decretali di Gregorio IX (1234)79 e Bonifacio VIII (1294-1303)80. Ma an-
che limitandoci al caso pisano, quegli anni non rappresentano una novità nel 
rapporto vescovo-canonici: al tempo dell’arcivescovo Ubaldo (1176-1207) mo-
tivo di contrasto col Capitolo era stata la cooptazione di sette nuovi canonici 
effettuata in sua assenza81 e successivamente confermata, una volta accolte le 
dichiarazioni del collegio sulla sua inadeguatezza e sulla virtù e dottrina degli 
eletti; e durante l’episcopato di Lotario (1208-1215) proprio la nomina di Vita-
le a pievano di Calci aveva costituito un motivo di frizione82. Ma si era trattato 
di episodi isolati che non avevano lasciato strascichi nei rapporti fra i vertici 
dell’istituzione locale. Gran parte dell’episcopato di Vitale pare, invece, carat-

pregiudicare, con la ribellione aperta dei suoi membri, il regolare svolgimento 
dei sinodi diocesani: dopo quello del 1221, anche il sinodo del 1240 sarebbe 
stato boicottato dai canonici con pretesti vari83.

In secondo luogo, all’origine di questi contrasti era la volontà dell’arcivesco-
84, come unico depositario di 

76 Pellegrini, Chiesa e città cit.
77 Per analoghi episodi di tensione fra vescovi e Capitoli negli anni qui considerati, si vedano, 
per Genova e Luni/Sarzana, V. Polonio, Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale, Roma 
2002 (Italia sacra, 67), cap. II, pp. 117-211 e C.D. Fonseca, Canoniche regolari, capitoli cattedrali 
e “cura animarum”, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del VI 
convegno di storia della Chiesa in Italia, Firenze 21-25 settembre 1981, Roma 1984, I, pp. 257-
278; per la diocesi di Camerino, A. Fiecconi, E. Taurino, Pievi e parrocchie nelle Marche del XIII 
e XIV secolo, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo cit., II, pp. 837-864. 
78 Si vedano, in particolare, le Costituzioni VII e XXIII- XXVI in Conciliorum Oecomenicorum 
Decreta cit., Concilium Lateranense IV.
79 Corpus Iuris canonici, a cura di A. Friedberg (Leipzig 1879) Graz 1959, Pars secunda, Decre-
talium collectiones, coll. 501-510.
80 Corpus Iuris canonici cit., Pars secunda, Decretalium collectiones, coll. 945-970, 1020-1033, 
1042-1043.
81 Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa cit., p. 311.
82 Si veda supra, testo corrispondente a nota 31. 
83 «Bartolomeo arciprete pisano, unitamente al suo Capitolo, riuniti nella casa e nel concistoro di 
Vitale, arcivescovo di Pisa, espongono di non essere stati avvertiti in tempo conveniente e decente 
e che l’arcivescovo medesimo non doveva celebrare il concilio o sinodo senza il loro consenso, né 
convocare il sinodo, onde gli protestavano e dicevano che per la comune concordia era di interesse 
di evitare lo scandalo e che ciò arrecava pregiudizio ai loro diritti. L’arcivescovo rispose che non 
confessava in alcun modo ciò che essi dicevano, ma faceva osservare di averli chiamati in tempo 
conveniente e decente»: ASPi, Diplomatico Roncioni, 1240 marzo 1°.
84 Si veda supra, nota 78. Si veda anche, per il ruolo assegnato ai vescovi dal quel concilio, M. 
Maccarrone, “Cura animarum” e “parochialis sacerdos” nelle costituzioni del IV concilio late-
ranense (1215). Applicazioni in Italia nel XIII secolo, in Nuovi studi su Innocenzo III, a cura di 
R. Lambertini, presentazione di O. Capitani, Roma 1995 pp. 281-291 (la ricerca risale al 1984), e 
più recentemente G. Rossetti, Il ruolo dell’episcopato nel piano di riforma di Innocenzo III, in
Da Luni a Sarzana 1204-2004. Ottavo centenario della traslazione della sede vescovile. Atti del 
convegno internazionale di studi, Sarzana 30 settembre-2 ottobre 2004, Roma 2008 (Biblioteca 
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quella pastoralis sollicitudo che si traduceva di fatto in un controllo giuridico 
. Questo impegno pa-

a un’antica consuetudine, rivendicava, adesso, il diritto a essere consultato su 
tutto ciò che riguardava il governo della diocesi e la cura animarum dei fedeli: 
specialmente «super ordinationibus et destitutionibus clericorum, abbatum, 
priorum, plebanorum et aliarum personarum ecclesiasticarum, [super] cele-
bratione concilii, excommunicatione, suspensione [et aliis] non proferendis [ab 
Archiepiscopo] sine consilio capituli». Fra le richieste, c’era anche quella di non 
procedere «alienationibus rerum Archiepiscopatus, obligationibus, infeudatio-
nibus, impositionibus et exactionibus clericis et ecclesiis Pisanae civitatis»85 se 
non in casi eccezionali, cosicché l’intera gamma dei possibili interventi dell’ar-
civescovo era praticamente messa in discussione. Contro questa pretesa urta-
vano però la preparazione giuridica di Vitale e la rivalutazione delle prerogative 
vescovili. Per cui, quando l’arcivescovo pretendeva di nominare l’Operaio della 
Fabbrica del battistero o contestava ai canonici il diritto di scegliere i rettori 
del piviere urbano e della pieve di Arena non agiva come colui che «ad contro-
versias videbatur natus»86, ma piuttosto, come caput ecclesiae al quale il IV 

-

Vitale si ripropose nel 1253 nei confronti di Federico Visconti che, pievano di 
Vico e cappellano personale di Innocenzo IV, era stato nominato amministra-
tore e procuratore pro-tempore della chiesa pisana. Quest’ultima, nel 1252, 
era rimasta orfana del suo ordinario e i canonici protestarono violentemente 
contro il futuro arcivescovo che affermava di aver ottenuto «a summo ponti-

ecclesiae»; lo accusarono di voler estromettere dalla gestione della diocesi 
l’arciprete e il Capitolo, mentre proprio a loro competeva «cura et administra-
tio, custodia et iurisdictio totius archiepiscopatus Pisani in temporalibus et 
spiritualibus, tam de iure et de consuetudine, archiepiscopatu vacante»87.

3.3. La difesa delle prerogative vescovili: i rapporti con gli ordini 
mendicanti 

Gli anni iniziali dell’episcopato di Vitale coincidono con i primi insedia-
menti dei francescani e domenicani a Pisa e al loro rapido inserimento nei 

Apostolica Vaticana, Studi e Testi, 442), pp. 25-45. 
85 Italia Sacra cit., coll. 425-426. 
86 È l’espressione usata dal Mattei (Ecclesiae Pisanae Historiae cit., p. 268) per descrivere il ca-
rattere di Vitale. Sostanzialmente in linea con questo autore l’Ughelli (Italia Sacra cit., col. 425) 
quando accenna alle «diuturnas lites [quas] Vitalis cum clero suo (…) exercuit».
87 ACP, Diplomatico, n. 1075.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[68]



21

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Tra politica e pastorale

gangli vitali della società ecclesiastica e civile. È naturale, dunque, chiedersi 
quale sia stata la sua risposta alle profonde trasformazioni che la comparsa 
dei nuovi ordini mendicanti apportò alla rete parrocchiale cittadina, alla ri-
chiesta di spazi in punti vitali e nevralgici della struttura urbana e allo stesso 
ridimensionamento del ruolo del vescovo come supremo responsabile della 
cura animarum e della pace cittadina88. Gli esiti più evidenti di tale processo 

89, a creare un dispositivo 
che consentisse loro di ricevere offerte in denaro e utilizzarle per gli acquisti90

e a farne, in più di un’occasione, la longa manus della politica papale. Quale 
fu in questo contesto l’atteggiamento dell’arcivescovo?

La lunga diatriba che, a partire dal 1228, lo vide contrapporsi al “custode” 
(vale a dire al superiore dei francescani operanti nel territorio pisano) e ai 
frati dell’ordine dei Minori a proposito della chiesa di Santa Trinita che, con 
il consenso del suo rettore91, il cardinale-legato Goffredo Castiglioni aveva 
assegnato ai religiosi perché vi abitassero e vi servissero il Signore92, è sta-
ta più volte citata come esempio dell’ostilità di molti vescovi alla presenza e 
all’attività apostolica dei frati nelle fasi iniziali dell’insediamento93. Si tratta, 

a paradigma dell’atteggiamento di Vitale di fronte all’apostolato dei Minori, se 
non altro perché contraddetto da due testimonianze tarde ma non per questo 
prive di valore: una bolla di Innocenzo IV, che elenca Vitale fra i “conservato-
ri” dei privilegi accordati ai Minori dalla Sede Apostolica94, e la predica tenuta 

88 Sui problemi che i primi insediamenti di francescani e domenicani provocarono e per uno 
sguardo d’insieme sull’atteggiamento dei vescovi di fronte alla cosiddetta “turbativa mendicante” 
si veda L. Pellegrini, Vescovi e ordini mendicanti, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà 
del XVI secolo cit., I, pp. 183-234. Si veda altresì L. Pellegrini, Insediamenti francescani nel-
l’Italia del Duecento, Roma 1984 e L. Pellegrini, Gli insediamenti degli ordini mendicanti e loro 
tipologia. Considerazioni metodologiche e piste di ricerca, in «Mélanges de l’École française de 
Rome. Moyen Âge - Temps Modernes», 89 (1977), pp. 563-573.
89 Si veda Bullarium Franciscanum, a cura di J.H. Sbaralea, Romae 1759, I, pp. 246-247 (30 
marzo-30 agosto 1238).
90 Per la bolla Quo elongati, emanata nel 1230 da Gregorio IX, si veda H. Grundmann, Die Bulle 
«Quo elongati» Papst Gregors IX, in «Archivum franciscanum historicum», 54 (1961), pp. 3-25.
91 Il presbitero Enrico.
92 Mattei, Ecclesiae Pisanae Historiae cit., Appendix Monumentorum, n. XXXV, pp. 101-103, 
nota 2: «Guifredus miseratione Divina (...). Universitati vestrae praesenti volumus intimari re-
scripto, quod nos dilectis filiis custodi et fratribus Ordinis Fratrum Minorum vacantem Ecclesiam 
Sanctae Trinitatis Pisanae, sitam in loco qui dicitur supra Castellum, quam Presbiter Henricus 
Rector olim ipsius in nostris manibus liberaliter resignavit cum domibus, horto et pertinentiis 
suis ibidem positis duximus conferendam, ut ibi habitent et Domino famulentur juxta eorum 
observantias regulares; salvo jure venerabis Patris Archiepiscopi Pisani et aliorum habentium jus 
in ipsa et salvis etiam privilegiis ab Apostolica Sede Fratribus eisdem concessis».
93 R. Manselli, I vescovi italiani, gli ordini religiosi e i movimenti popolari religiosi nel secolo 
XIII, in Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo cit., p. 329.
94 Si tratta della nota Nimis iniqua sulla quale si veda, ancora, Bullarium Franciscanum cit., pp. 
368-369 e 375. I casi registrati nella lettera del 12 agosto 1245 coprono praticamente tutta la pe-
nisola e l’incarico di far rispettare i privilegi dei mendicanti era assegnato, oltre al vescovo di Pisa, 
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nella cattedrale  dal francescano Claro da Firenze  il giorno di santo Stefano 
del 124395. Nel primo caso, ci troviamo di fronte a un esplicito riconoscimen-
to dell’interesse con cui l’arcivescovo guardava all’attività di evangelizzazione 

-
toriamente ben disposto nei loro confronti; nel secondo, alla dimostrazione 
che la primaziale pisana, luogo specialmente deputato alla predicazione del 
vescovo, si era aperta all’eloquenza dei frati, cosa che certo non poteva avve-
nire senza il suo consenso.

di Santa Trinita nelle mani dei francescani? Nel bel saggio su Il francescane-
, Mauro Ronzani suggerisce l’ipotesi 

che la sentenza con la quale, pochi giorni dopo la decisione su Santa Trinita, 
il cardinale Goffredo Castiglioni impose ai pisani di restituire al vescovo di 
Lucca alcuni castelli della Valdera occupati manu militari, non solo incontrò 

solidarietà dell’ordinario con la dirigenza politica e la civitas da indurlo a op-
porsi fermamente alla decisione del legato96. L’episodio, insomma, andrebbe 
collocato all’interno della complessa vicenda politico-diplomatica che proprio 
nell’estate del 1228 vide contrapporsi Goffredo al comune e alla Chiesa citta-

infatti, il tentativo di mediazione con Lucca, il legato aveva prima scomunica-
to i rappresentanti del podestà e lo stesso Ubaldo Visconti e poi fulminato l’in-
terdetto sulla città: di qui il compattarsi della dirigenza politica con i vertici 
dell’istituzione ecclesiastica, la decisione dell’ordinario di ignorare l’interdet-
to celebrando solennemente, insieme all’arciprete e ai canonici, la messa dei 
morti nella cattedrale97 e la nomina di un nuovo rettore per la chiesa vacante 
di Santa Trinita. Si tratta di una lettura suggestiva, che conferma lo stretto 
legame che univa l’ordinario alla città natale. Ma esiste anche un’altra ragio-
ne, a parte l’opposizione di alcuni parrocchiani98, capace di spiegare perché, 
nonostante il riavvicinamento di Pisa alla Sede apostolica e il permesso ac-
cordato ai frati di erigere in città una nuova chiesa dedicata a San Francesco, 

-
sa di Sopracastello, com’era anche chiamata Santa Trinita, dipendeva, come 

nelle zone urbane, dalla “chiesa-madre” e nell’opporsi alla sua assegnazione ai 
frati l’arcivescovo aveva inteso rivendicare al capo della diocesi quei diritti di 
nomina e quel compito di controllo della cura animarum che il legato, con il 

a quelli di Todi, Ancona, Napoli, Siponto e Messina. 
95 Salimbene de Adam, Cronica, a cura di G. Scalia, Bari 1966 (Scrittori d’Italia, 232-233), II, p. 
800.
96 M. Ronzani, Il francescanesimo a Pisa fino alla metà del Trecento, in «Bollettino storico pisa-
no», 54 (1985), pp. 1-55, in particolare le pp. 8-10.
97 Ronzani, Il francescanesimo a Pisa cit., p. 10 e Archivio Arcivescovile di Lucca, * I 33.
98 Per l’opposizione di alcuni parrocchiani alla decisione del legato si veda Bullarium Francisca-
num cit., p. 48. 
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suo intervento “esterno”, gli aveva praticamente negato: nessuna opposizione 
preconcetta, dunque, contro l’apostolato dei mendicanti, ma piuttosto la vo-
lontà di inquadrarlo nell’assetto istituzionale preesistente e di salvaguardare 
in questo modo i diritti della matrice. Il contrasto con la Sede apostolica si 

-
vere integralmente l’ormai lontana concessione di Goffredo e l’ultima lettera 
papale a lui diretta, il presule concesse, meglio restituì, ai minori la chiesa di 
Santa Trinita, con le sue case, l’orto e le sue pertinenze99.

Anche l’insediamento dei domenicani in città fu coevo agli inizi dell’epi-
scopato di Vitale. Narra la Chronica Antiqua di Santa Caterina100 che, dopo 
Lucca e Firenze, frate Uguccione sarebbe stato inviato a Pisa per disporre an-
che nell’altra più importante città della Toscana una sede dell’ordine: qui gli 
sarebbe stato concesso di installarsi in «ecclesia qu[a]dam parva in sanctae 
Katharinae memoriam consecrata»101, un piccolo “oratorio” creato agli inizi 
del secolo da una Maria sarda, vedova di Pietro di Marogna e successivamen-
te donato al rettore di San Lazzaro102. Poiché la costruzione sorgeva in una 
zona denominata «civitate vetera», non lontano dalla matrice103, ci troviamo 
anche in questo caso di fronte a una chiesa soggetta alla sua giurisdizione, ma 
poiché frate Uguccione «ecclesiae sibi collatae populum (…) divisit in partes, 
quorum unam Sancto Simoni de Parlascio, alteram applicavit Sancto Lauren-
tio de Rivolta»104, l’ingresso dei domenicani in città non aveva pregiudicato 
i diritti delle parrocchie vicine. Si tratta di una scelta che si ripropone pun-
tualmente in occasione dei primi insediamenti dell’ordine: non volendo e non 
potendo i frati assumersi direttamente impegni e diritti di carattere parroc-

99 «Vitalis Dei gratia Pisanus Archiepiscopus totius Sardiniae Primas et Apostolicae Sedis Lega-
tus Ministro domus S. Francisci Minorum Civitatis Pisanae eiusque Fratribus ibidem commoran-
tibus (…). Nos (…) attendentes (…) concessionem domini Giufredi bonae memoriae tunc tituli S. 
Marci Presbiter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus (…), volentes etiam mandatum Apostolicum 
exequi sine alieni iuris iniuria, prout possumus et debemus, concedimus, seu restituimus vobis 
praedictam Ecclesiam S. Trinitatis Pisanae cum domibus, horto et pertinentiis suis ibidem po-
sitis, prout in praedicti domini Papae et praefati Cardinalis litteris continetur. Salvo iure nostro 
et Archiepiscopatus Pisani et aliorum ius habentium in Ecclesia supradicta et salvis privilegiis 
a Sede Apostolica Ordini vestro concessis»: Mattei, Ecclesiae Pisanae Historiae cit., Appendix
Monumentorum, n. XXXV, pp. 101-103.
100 Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis, a cura di F. Bonaini, in «Archivio 
storico italiano», s. I, 6 (1845), 2, pp. 399-593 (in particolare per la data dell’insediamento [tra il 
1219 e il 1222] p. 404).
101 Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis cit.
102 R. Paesani, Codice diplomatico di S. Caterina, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971, rel. O. Banti, n. III, pp. 6-8. L’attività di fondazione di questa 
vedova è ricordata anche da Federico Visconti in una sua predica pronunciata nella rinnovata 
chiesa dell’ordine: «Sic fuit sapiens mulier illa bona Sarda que duas ecclesias edificavit, scilicet 
Omnium Sanctorum et hanc que hic fuit quam nos vidimus, ad honorem beate Caterine»: Les
sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archêveque de Pise (1253-1277), a cura di N. 
Bériou e I. le Masne de Chermont, Rome 2001, Sermo LXXIX, § 12, pp. 931-932.
103 E. Tolaini, Pisa, la città e la storia, Pisa 2007, pp. 84 e 91; G. Garzella, Pisa com’era: topo-
grafia e insediamento dall’impianto tardo antico alla città murata del secolo XII, Napoli 1990, 
pp. 7 e 247.
104 Chronica antiqua conventus sanctae Catharinae de Pisis cit., p. 402.
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comunità, che la svolgevano nella chiesa stessa o in una cappella attigua, op-
pure veniva commessa ai rettori delle chiese vicine105. Nel nostro caso sembra 

-
rina alle vicine chiese di San Simone al Parlascio e San Lorenzo alla Rivolta. 

-
dèles» è attribuita dalla Chronica all’iniziativa del priore, ma è poco probabile 
che una scelta del genere potesse essere stata compiuta senza l’intervento del 

-
le e la vicenda quasi contemporanea di Santa Trinita, viene fatto di pensare 
a un tacito do ut des fra Vitale e Uguccione che, in cambio della rinuncia a 
esercitare i diritti parrocchiali sulle case dei residenti, otteneva il permesso, 
per sé e per i confratelli, di predicare liberamente. In ogni caso, quella scelta 

-
ro cittadino, anni durante i quali il nuovo ordine ebbe modo di mettere radici 
e di conquistarsi la simpatia e la devozione dei fedeli. Quando l’una e l’altra 
cominciarono a tradursi in cospicui lasciti testamentari, anche i rapporti col 
Capitolo subirono una profonda alterazione. La data di svolta, al riguardo, 
sembra essere stata il 1230, quando numerosi acquisti compiuti direttamente 
dal priore o da laici per suo conto lasciano intravedere una rapida espansione 

106. I terreni e i fabbricati sui quali si appuntò 
l’attenzione si trovavano nelle immediate vicinanze della chiesa di Santa Ca-
terina e poiché le entrate necessarie al loro acquisto non potevano derivare 

a renderli possibili: quelle stesse, probabilmente, alle quali i frati si erano le-
gati dall’inizio. Allo stesso periodo risalgono le notizie delle prime sepolture 
nel cimitero annesso alla casa dell’ordine107, fra cui quelle di alcuni esponenti 
dei nobili da Caprona. Insomma, sembra che alle soglie del quarto decennio 
del secolo XIII lasciti testamentari, diritti di sepoltura e funeralia costituis-
sero ormai entrate normali per i frati domenicani, i quali, evidentemente, si 
erano risolti ad accettare che la stima e la gratitudine dei pisani assumessero 
una veste concreta. Parallelamente erano cresciute, però, la preoccupazione 

«ut cadavera illorum qui soliti sunt sepelliri apud maiorem ecclesiam apud 
eamdem ecclesiam debeant sepelliri»108. Una cartula concordiae del 1236 
avrebbe temporaneamente regolato i rapporti fra gli uni e gli altri in materia 
di sepolture, impegnando i frati alla promessa che «nullo tempore aliquem 
recipient deinceps de sepultura ipsius maioris ecclesie, nec aliquem de domi-

105 L. Pellegrini, Cura parrochiale e organizzazione territoriale degli ordini mendicanti tra il 
secolo XIII e il secolo XVI, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo cit., I, pp. 279-305.
106 Paesani, Codice diplomatico di S. Caterina cit., pp. 16-20.
107 ACP, Diplomatico, 1236 febbraio 28. 
108 Citiamo, per comodità, da un documento di provenienza capitolare (ACP, Diplomatico, n. 
1113, 1260 c.) che riporta con concisa esattezza i termini dei privilegi papali.
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ciliis de quibus pisana ecclesia consuevit assumere cadavera mortuorum»109,

XIII secolo.
In conclusione, quella stessa mentalità accentratrice alla quale si erano 

ispirati i rapporti di Vitale col Capitolo sembra averne condizionato l’atteggia-
mento  verso gli ordini mendicanti nella fase iniziale dell’insediamento: con-
trario all’ingresso dei francescani in Santa Trinita perché, disposto dal legato 

nei confronti dei domenicani, insediatisi in Santa Caterina nel 1222, perché la 
loro sistemazione era avvenuta col consenso del rettore di San Lazzaro e suo 
e dopo la rinuncia del priore all’esercizio dei diritti parrocchiali. Proprio l’esi-
stenza di un complesso sistema organizzativo, i cui contorni si erano andati 
delineando con chiarezza nel corso dei decenni precedenti, richiedeva, infatti, 

-
scovo. Il quale era tanto poco pregiudizialmente contrario all’apostolato dei 
mendicanti che nel 1233 aveva dato il suo consenso alla creazione, proprio ac-

a san Francesco, destinata a divenire ben presto luogo di pubblica rilevanza. 
Proprio lì, infatti, sarebbe stato conservato un esemplare del lodo della pace 
del 1237, con la quale aveva termine il lungo periodo di disordini apertosi in 
città con la morte di Ubaldo Visconti. Mentre proprio al domenicano Gualtie-

di mediatore fra la pars Vicecomitum e il comune110.

3.4. Pro libertate ecclesiae

in tem-
poralibus della diocesi («quas invenit opes a Sacra Sede receptus providus 
inmenso pater augmentavit acervo»)111, ha suggerito di indagare su questo 
aspetto dell’attività di Vitale in cui sembra evidente l’intenzione di unifor-
marsi alle direttive impartite dal IV Concilio lateranense. Quest’ultimo, 
com’è noto, aveva decretato con diverse sue costituzioni, ma in particolare 
con le numero 44 e 46, l’intangibilità dei diritti e privilegi tanto della Chie-
sa universale quanto di quelle particolari; aveva fatto proprie le accuse, già 
formulate da Alessandro III, contro gli iniqua statuta comunali che impone-

109 ACP, Diplomatico, n. 1113.
110 Sul lodo della pace del 1237, oltre a E. Cristiani, Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle 
origini del podestariato alla signoria dei Donoratico, Napoli 1962, documenti I e II, si vedano G. 
Rossetti, Pisa, in Enciclopedia Federiciana, Roma 2005, pp. 519-523 e M. Ronzani, Federico II,
Pisa e la Toscana, in Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, 
Palermo 1994, pp. 65-68.
111 Si veda supra, nota 22.
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libertas ecclesiae112. Ebbene, uno 
sguardo alle carte arcivescovili pisane della prima metà del secolo XIII di-
mostra che l’arcivescovo fu a tal punto attento alla tutela delle prerogative 
della chiesa locale da meritare il riconoscimento postumo del suo secondo 
successore113. Tra il gennaio del 1218 e il dicembre del 1252, infatti, gli impe-
rialis aule notarii che operavano in curia furono chiamati a registrare una 
mole considerevole di atti che, se si escludono le transazioni tra privati, è 
costituita in minima parte da contratti di vendita, di locazione e di livello; 
da rare concessiones feudi e da un numero considerevole di sentenze delle 
varie curiae con le quali si accoglieva la richiesta dell’arcivescovo di essere 
reintegrato in quei diritti che la negligenza dei predecessori e l’iniziativa dei 

-
piscono, fra le altre cose, la preoccupazione di precisare che i diritti livellarii 

il matrimonio delle femmine potesse portare al loro frazionamento), le tante 
appellationes, chartae refutationis e laudamenta che dimostrano l’attenzio-
ne per il corretto utilizzo del patrimonio ecclesiastico e la frequenza con cui i 
Consoli di Giustizia o il Nunzio del comune immettono i vari procuratori del-
l’arcivescovo nel possesso materiale dei beni contesi114. Si tratta di dati signi-

del secolo, quello di Federico Visconti di Ricoveranza, per il quale le stesse 
fonti ci parlano invece di 31 concessioni feudali e due sole «immissiones in 
possessionem». Ma soprattutto, questi dati mostrano lo sforzo di Vitale per 
adeguarsi alle direttive innocenziane in materia di libertas ecclesiae. Quanto 
ai soggetti che usurpavano i diritti della diocesi, non erano solo i privati a 
impadronirsi dei proventi di quelli di ripatico e pascolo, a erodere le silvae 
vescovili per trasformarle in coltivi o a occupare abusivamente la platea in 
cui era consuetudine tenere il «forum sive mercatum»; in molti casi erano le 
autorità comunali a cercare di impadronirsi degli ultimi diritti utili e delle 
ultime terre, come dimostrano le tre annose vertenze coi comuni di Vada, 
Ricavo e Vico. 

112 Conciliorum Oecomenicorum Decreta cit., Concilium lateranense IV e, per quello che riguar-
da le disposizioni di Alessandro III, Conciliorum Oecomenicorum Decreta cit., Concilium latera-
nense III, n. 19. Sulla questione si veda anche M. Maccarrone, “Cura animarum” e “parochialis
sacerdos” cit., pp. 347-354; M.P. Alberzoni, Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica
nei comuni dell’Italia settentrionale, in Innocenzo III. Urbs et orbis. Atti del convegno interna-
zionale, Roma 9-15 settembre 1988, a cura di A. Sommerlechner, Roma 2003 (Miscellanea della 
Società romana di storia patria, 44 - Nuovi studi storici, 55), II, pp. 837-928. 
113 Si tratta dell’arcivescovo Ruggeri Ubaldini (1278-1295) sul quale, così come sul giudizio che 
formulò sull’attività di amministratore di Vitale, si veda M. Ronzani, Figli del comune o fuoriu-
sciti? Gli arcivescovi di Pisa di fronte alla città-stato fra la fine del 200 e il 1406, in Vescovi e 
diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo cit., II, p. 777. Si veda anche Le carte arcivesco-
vili pisane del secolo XIII, III, 1272-1299, a cura di N. Caturegli e O. Banti, Roma 1989 (Regesta 
Chartarum Italiae, 40), n. 422.
114 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I e II: complessivamente, tra il 1218 e il 1252, 
furono 53 le sentenze emesse dalle varie curiae a favore di Vitale in cause promosse per la restitu-
zione di beni dell’arcivescovato e 27 le «immissiones in possessionem» eseguite.
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La giurisdizione ecclesiastica su Vada e il territorio circostante, databi-
le, all’incirca, ai primi anni del secolo XI, si era arricchita nel 1137 di alcune 
concessioni di Innocenzo II all’arcivescovo Uberto, confermate, poco dopo, 
da un diploma imperiale di Corrado III115. Si trattava dei soliti diritti di placi-
to e fodro, ai quali si erano aggiunti col tempo quelli di sfruttamento di una 
corte e di un bosco che nelle fonti dell’epoca viene sempre ricordato col nome 
di Ascha. Già l’11 luglio del 1183, tuttavia, i pubblici giudici del comune di 
Pisa, Bulgarino e Lamberto, avevano emesso una sentenza contro i Consoli di 
Vada a favore dell’arcivescovo Ubaldo che, appellandosi al diploma imperiale, 
aveva denunciato l’usurpazione di una parte della selva compresa tra il mare, 

116. Era la 
prima testimonianza di una vertenza che, salvo brevi interruzioni, si sarebbe 

dare un segno tangibile della volontà di giungere a una soluzione, nell’estate 
del 1221, il console del comune, Bonaccurso del fu Nericone, «pro ipso com-
muni (...) et etiam suo proprio nomine», aveva promesso al pievano di San 
Giovanni, incaricato da Vitale di recuperare le terre contese, di adempiere 
«omnes illas promissiones et pacta» che avesse stabilito e di versargli, a tito-
lo di risarcimento, cento lire della nuova moneta pisana117. Il giuramento era 
stato confermato mesi dopo da 47 cittadini di Vada118 e nel luglio del 1223 il 
Console di Giustizia di Pisa, Guglielmo di Guidotto, «ex laudamento inde dato 

e della corte di Vada119. È da notare, incidentalmente, che l’«immissio in pos-
sessionem» era stata decisa «salva iurisdictione Pisane civitatis», precisando 
che il possesso non era dato «in iurisdictione [ipsius civitatis]» e che quindi 
i diritti riconosciuti all’arcivescovo non compromettevano o diminuivano in 
alcun modo la giurisdizione del comune: al presule dunque non erano rimaste 
consistenti prerogative signorili. 

-

recato danni alla pieve e all’abbazia di San Felice, incorrendo in questo modo 
nella sanzione della scomunica. Così, perdurando le violazioni dei diritti ar-
civescovili, nel 1228, si era reso necessario ricorrere a una nuova pronuncia 

120 e poi a 

115 Repetti, Dizionario cit., voce Vada e Caturegli, Regesto cit., pp. 241 e 249. Sui diritti dell’arci-
vescovato a Vada (e in altre località del contado pisano) si veda anche M.L. Ceccarelli Lemut, Ter-
re pubbliche e giurisdizione signorile nel comitatus di Pisa (secoli XI-XIII), ora in M.L. Ceccarelli 
Lemut, Medioevo pisano. Chiesa, famiglie, territorio, Pisa 2005, pp. 453-503.
116 Caturegli, Regesto cit., p. 419, n. 564.
117 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 91.
118 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 92.
119 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 101.
120 Goffredo di Milano, cardinale di San Marco, eletto papa il 25 ottobre 1241 col nome di Cele-
stino IV.
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un’altra121

citati per l’ennesima volta dall’arcivescovo, rinunciarono a costituirsi in giu-
dizio e l’abate di San Michele in Borgo, giudice subdelegato di Innocenzo IV, 
confermò all’arcivescovo la proprietà del bosco di Ascha e della pastura della 
corte, con il diritto alla nomina dei «custodes, camparii, pecorarii, pedagerii 
et saltarii et cafagiarii»122. Benché avesse visto ancora una volta riconosciuti 
i diritti signorili rimastigli, Vitale preferì a questo punto venire a un accomo-
damento con gli abitanti del luogo e, dopo che il 16 marzo 1242 gli uomini di 
Vada tra i 16 e i 60 anni ebbero conferito il mandato ai consoli123, concesse in 
feudo a costoro la selva con tutti i diritti connessi, esclusa però la pastura con 
i relativi redditi. I consoli prestarono il giuramento di fedeltà e le due parti si 

124. L’annosa vicenda si era conclu-
sa dunque con una soluzione di compromesso: se gli uomini di Vada avevano 
ottenuto l’uso del bosco, l’arcivescovo era riuscito a conservare la componente 

-
ra, utilizzata per la transumanza invernale degli ovini che, provenienti dal-
l’Appennino reggiano, in numero di mille vi trascorrevano il periodo dal 1° 
novembre al 1° aprile125.

Analoghi tentativi di eliminare o ridurre i diritti arcivescovili ebbero luo-
go negli stessi anni a Ricavo, nelle immediate vicinanze di Castel del Bosco. 
In questo caso, l’interesse della curia a conservare intatto il controllo della 
località era strettamente collegato alla sua posizione di importante crocevia 

-

il canale navigabile proveniente dal lago di Sesto. Al «pasagium de Ricavo» 
si trovava inoltre una dogana della Mensa arcivescovile presso la quale, al-

-
scuotevano il ripatico sulle imbarcazioni che, cariche di ferro e altre merci, 

126. Ora, di una parte 
di queste entrate, come di quelle provenienti dal ripatico di Bientina, si erano 
impadroniti alcuni residenti locali a partire già dal 1209, quando il rappre-
sentante dell’arcivescovo Lotario, Viviano, si era visto costretto a intervenire 
presso il podestà Gottifredi Visconti perché, tramite i suoi delegati, racco-
gliesse la testimonianza di alcuni locali e, provata l’antica consuetudine della 

121 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 129 e II, nn. 213 e 220.
122 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, n. 231.
123 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, n. 235.
124 AAP, Contratti, n. 1, cc. 73r-75v; un’edizione in F. Famoos Paolini, Atti della Mensa Arcive-
scovile di Pisa negli anni 1204-1245, al tempo degli arcivescovi Ubaldo Lanfranchi e Vitale, tesi
di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1977-1978, rel. M. Luzzati, nn. 
144-145.
125 AAP, Contratti, n. 1, cc. 64v-65r, 82r, 86rv; un’edizione in Famoos Paolini, Atti della Mensa 
Arcivescovile di Pisa cit., nn. 124, 165, 176.
126 Repetti, Dizionario cit., ad vocem.
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curia, emanasse una sentenza favorevole al suo rappresentato127. L’intervento 

riproposta anni dopo, quando il nuovo arcivescovo, Vitale, aveva deciso di 
chiedere la restituzione del dovuto. La causa, iniziata nel marzo del 1227 con 
la citazione di Galgano del fu Manente «de Marti» e altri, rei di aver esatto i 

128

quondam Guidalocti» e altri meno noti personaggi della società pisana del 
tempo: poca cosa rispetto ai quasi sessant’anni di durata di quella precedente, 
ma abbastanza per chiederci che cosa rendeva questo e altri simili contenziosi 

È che i diritti di proprietà o di dogana, feudali o di livello, di cui si di-
scuteva risalivano spesso a epoca incerta e che in mancanza di prove certe 
documentali occorreva ricorrere a quelle testimoniali: i testimoni spesso non 
ricordavano o riferivano solo per sentito dire. A ciò bisogna aggiungere che la 
concorrenza fra giurisdizioni diverse, quella laica e quella ecclesiastica, ren-

di cui narriamo si situa in un periodo in cui molti comuni versavano in ri-

terre di proprietà dell’arcivescovato, i boschi, le peschiere, i diritti di dogana 
e di ripatico, esercitavano un’attrazione formidabile sulla popolazione locale 
in quanto potenziali fonti di entrata e così singoli cittadini, o magari intere 

-
timo proprietario non decideva di rivendicarli. Nel caso della corte di Ricavo 
gli abusi duravano da trent’anni; furono pubblicamente riconosciuti da tutti 

-
vole a Vitale: Galgano, il fratello Dotto e gli altri furono costretti a rinunciare 
alla loro parte degli introiti della corte e a restituire all’arcivescovo quanto 
percepito nel frattempo.

Anche la lite col comune di Vico è un esempio dell’aspirazione degli enti 
locali a impossessarsi dei beni della chiesa e a scrollarsi di dosso il peso della 
signoria arcivescovile. Il processo verbale delle dichiarazioni rese dalle parti 
nel 1237 di fronte ai giudici delegati da Gregorio IX129 consente di ricostrui-
re con una buona dose di approssimazione l’antefatto che fu all’origine della 
vertenza: l’anno in cui «Uguicio da Caprona erat potestas communis de Vico» 
la cittadinanza si era impegnata, su richiesta del podestà, a contribuire, con 
propri uomini e mezzi, alla costruzione, nella parte alta del castrum, di un 

 destinato ad accogliere l’arcivescovo e il suo seguito quando avesse-
ro deciso di soggiornare in città. La presenza del presule e dei suoi “familiari” 
a Vico avrebbe dato lustro alla comunità e tanto era bastato, per il momento, a 

127 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 48.
128 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, nn. 119, 120, 123-125, 145.
129 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, n. 202; alla questione si riferisce anche il 
documento edito in Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 198.
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probabilmente, una torre «quae dicitur S. Marie», posta nelle vicinanze della 
chiesa di San Michele e già di proprietà dell’arcivescovato. Ma, col trascorrere 
del tempo, l’impegno che la comunità si era assunta si era dimostrato gravoso, 
le visite dell’arcivescovo, che al soggiorno nella torre di Santa Maria preferiva 
quello nel più comodo e suntuoso palazzo di Calci, si erano diradate e i vica-
resi erano giunti al punto da considerare quella costruzione una cosa loro e 
come tale suscettibile di uso pubblico. Così, quando se n’era presentata l’oc-
casione (la visita pastorale in Sardegna), alcuni di loro, sobillati da un certo 
«Petrus Tepertinge», se ne erano appropriati, suscitando la reazione di Vitale. 

sfuggito all’arcivescovo, come dimostra l’accusa mossa all’ispiratore dell’im-

de apprehensione quam facere volebat de dicta turri»: impossessandosi della 
torre e della vicina piazza di Santa Maria, gli abitanti del comune volevano 
ribadire la loro insofferenza nei confronti dei diritti di giurisdizione eserci-
tati dai vescovi pisani da quando, nel 1129, avevano acquistato dall’abate del 
monastero di Marturi i beni già obertenghi posti nel castello e nella corte di 
Vicopisano. Fra quei diritti rientrava anche quello di placito, già contestato 
dai consoli del comune. Nel corso dell’udienza, il procuratore Ventura cercò 
in tutti i modi di far riconoscere al sindaco di Vico che la torre e la piazza anti-
stante appartenevano al presule per diritto di proprietà; Ruggero gli oppose il 
buon diritto del suo comune basato sul fatto che la torre si trovava «in castro 
et iurisdictione dicti castri de Vico». Così, udite le rispettive richieste, l’abate 
di Marturi e il preposto di San Giminiano aggiornarono la causa al 1° agosto e 
poi al 27 agosto e al 1° ottobre. Ma, prima che le parti si presentassero nuova-

proponendo all’arcivescovo di concludere in via amichevole la controversia130.
Non sappiamo quale sia stata la risposta di Vitale, ma tutto lascia supporre 
che proprio così sia avvenuto. Fin qui la difesa della libertas ecclesiastica.

Il governo della diocesi, tuttavia, non poteva ridursi alla semplice con-
servazione dei beni acquisiti; compito dell’arcivescovo era anche quello di ac-
crescerne la ricchezza per garantirne l’indipendenza e assicurare l’assistenza 
ai fedeli. Fini in parte diversi ebbe, dunque, l’attività che Vitale svolse infra 
muros civitatis. Qui, a nord-ovest dell’antica cinta muraria, nella zona an-
ticamente detta Catallo ma che a partire dalla seconda metà del secolo XII 

131, i vescovi pisani aveva-
no sempre svolta un’intensa attività di acquisizione di terreni appartenenti 
a privati, allora prevalentemente destinati a orti, evidenziando una precisa 
volontà di accorpamento patrimoniale132. A maggior ragione, l’interesse per 

130 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, n. 203. Si veda anche Volpe, Studi sulle 
istituzioni comunali a Pisa cit., pp. 75-78. 
131 Garzella, Pisa com’era cit., p. 191.
132 Garzella, Pisa com’era cit., p. 81.
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quelle terre era cresciuto dopo il 1155 (1156, secondo il computo pisano), quan-
do tutta l’area compresa fra il Catallo a nord, il Paludozari a sud e l’attua-
le via Santa Maria era stata inglobata nella nuova cinta muraria, divenendo 
così immediatamente lottizzabile133. Sul momento, a trarre vantaggio dalla 
situazione erano stati soprattutto alcuni enti ecclesiastici di antica istituzione 
che, come San Nicola, disponevano di proprietà immobiliari nelle adiacenze 
dell’antica carbonaria (il fossato difensivo che correva esternamente alle vec-
chie mura) e, con loro, alcuni privati appartenenti alle famiglie della prima 
aristocrazia comunale ben insediate nella zona. Anche l’arcivescovato però si 
era ben presto attivato, prima per recuperare beni precedentemente allivellati 
a privati, poi per acquisire nuove proprietà. E sulla strada intrapresa al tempo 
della presenza in Pisa di Ubaldo si erano mossi, negli anni seguenti, anche i 
suoi immediati successori. Tra il 1218 e il 1252, per esempio, nel periodo che 
coincide con l’arcivescovato di Vitale, almeno quattro chartae lasciano intra-
vedere l’interesse della curia per quello che era ormai divenuto il quartiere 
di Ponte. La prima, datata 1226, riconosceva all’arcivescovo il dominio utile 

nuntii Pisani communis, que sunt posita super terra Pisani archiepiscopatus, 
in parrochia Sancti Salvatoris de Ponte»134, cioè una zona assai prossima alla 
sede dell’arcivescovato e nella quale si trovava pure il terreno sul quale, die-
ci anni dopo, lo stesso arcivescovo avrebbe costituito, «[pro] Albertino dicto 

135. Le altre due testi-
monianze sono rappresentate da due chartae venditionis con le quali Ranieri 
di Barone di Filippo e Cortevecchia del fu Ildebrandino Rogne, della casata 

s domus murorum et ligna-
minis et plastrarum», entrambe poste «in parrochia sancti Georgii de Ponte», 
cioè di nuovo in una zona prossima alla sede dell’arcivescovato e all’attuale 
piazza del Duomo136. Si tratta di dati che non potevano essere ignorati in uno 
studio dedicato, tra l’altro, alla gestione economica del patrimonio ecclesiasti-
co e che confermano l’ipotesi di un interessamento precoce dell’arcivescovato 
per l’antica area suburbana di Catallo, ora inglobata nelle mura cittadine e 

   In conclusione, le vicende dei comuni di Vada, Ricavo e Vico dimostrano 
che le proprietà e i diritti dell’arcivescovato erano messi in discussione un po’ 
dovunque nel corso di quegli anni e che la difesa del patrimonio ecclesiastico 
rappresentò uno degli obiettivi principali di Vitale. Questo obiettivo venne 

di operare in due distinte direzioni: da un lato, il recupero, quando possibile, 
dei diritti perduti; dall’altro un’oculata politica di “concessioni” volta a con-
tenere i danni creati di certe situazioni. Nello stesso tempo, l’arcivescovo si 

133 Garzella, Pisa com’era cit., pp. 163 sgg.
134 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 113.
135 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., I, n. 184. 
136 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II, nn. 248 e 274.
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adoperava per completare l’opera di accorpamento patrimoniale iniziata dai 
suoi predecessori e acquisiva alla Mensa arcivescovile la proprietà di quelle 
aree che l’ampliamento della cinta muraria e la spinta all’urbanizzazione ren-
devano immediatamente lottizzabili.

3.5. La cura animarum

Dell’attività pastorale di Vitale sono rimaste poche tracce nella documen-
tazione pisana e comunque nulla di paragonabile alle costituzioni senesi del 
1227137 o a quelle emanate più tardi, per la stessa Pisa, da Federico Visconti di 
Ricoveranza138. Nulla, però, autorizza a ritenere che il presule abbia mostrato 
disinteresse per lo stato della diocesi, coinvolto come fu nelle vicende politi-
che cittadine. La chiesa pisana, infatti, era certamente bisognosa di correzioni 
per il grande disordine istituzionale in cui versava il servizio religioso: i già 
citati statuti sinodali del 1258, con il loro richiamo alla necessità di assicurare 

-
giudicato che molti parroci facevano dei beni delle chiese e della loro par-
tecipazione alle congiure cittadine, considerati retrospettivamente, offrono 
una testimonianza preziosa dello stato in cui versava la diocesi. Ed è logico 
ritenere che Vitale, sollecitato, come gli altri vescovi toscani, da Onorio III a 
intervenire sul clero perché si conformasse alle disposizioni conciliari sulla 
custodia delle specie eucaristiche e sul decoro delle suppellettili sacre139, non 
abbia trascurato questo aspetto dei suoi doveri pastorali. Nel 1221 e nel 1240, 
in effetti, convocò due sinodi diocesani che diedero adito a contestazioni da 
parte dell’élite ecclesiastica locale, si può presumere per i provvedimenti che 
vi dovevano essere adottati140. Ma le testimonianze dirette dei suoi interventi 
sul clero, si trattasse di sinodi o di visite a chiese e monasteri, sono poche e 
troppo frammentarie per ricostruirne con interezza l’operato. Sicuramente, 

delle chiese e il regolare funzionamento della rete parrocchiale se il 18 mag-
gio del 1230, accogliendo le richieste del camerario Giovanni e di Bandino, 
annullava la decisione con cui il pievano di Vico, Federico, «clericis eiusdem 
ecclesiae penitus inrequisitis», accoglieva in Capitolo il prete Guido già tito-

-
tire la residenza avrebbe arrecato, a suo avviso, un grave pregiudizio sia ai 
parrocchiani di San Lorenzo di Treggiaria che alla stessa pieve141. Tre giorni 

137 Per le costituzioni del 1227 del vescovo senese Bonfiglio, contemporaneo di Vitale, si veda 
Pellegrini, Chiesa e città cit., pp. 210-223.
138 Per gli statuti sinodali fatti approvare nel 1258 da Federico Visconti di Ricoveranza si veda Les
sermons et la visite pastorale de Federico Visconti cit., pp. 1079-1083.
139 Si tratta della lettera Si manna quod del 4 dicembre 1223 (Regesta Honoris papae III cit., n. 
4588).
140 ASPi, Diplomatico Colletti, 1221 febbraio 26 e Diplomatico Roncioni, 1240 marzo 1°.
141 ASPi, Miscellanea, 1230 maggio 18.
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dopo, ancora Vitale, scelto come arbitro nella lite che opponeva il presbite-
ro Gerardo al chierico Bonaccorso per la cappellania di San Donato di Buti, 
cassava entrambe le nomine «quia ad electionem factam» si legge nella mo-
tivazione della sentenza «non fuerunt omnes requisiti ad quos pertinebat ius 
eligendi»142, dimostrando che anche il rispetto dei diritti di patronato rientra-
va nei suoi doveri di vescovo. Mentre nel febbraio del 1241, contro il parere del 
Capitolo, annullava l’elezione a canonico del cappellano di San Bartolomeo, 

ricevuto gli ordini sacri143.
Dirimere le controversie che sorgevano tra monasteri e chiese in ordine ai 

rispettivi diritti di giurisdizione fu un altro compito che Vitale fece proprio. 
Nel gennaio del 1245, per esempio, scoppiò una lite fra l’abate di San Felice 
e il pievano di Vada, per la sepoltura di due abitanti del luogo. Questi aveva-
no disposto per testamento un consistente lascito a favore del monastero a 
condizione di potervi essere seppelliti, ma il pievano, forte dei diritti che gli 
derivavano da un antico laudamentum, ne aveva sottratto i corpi, inuman-
doli nel cimitero della chiesa. Di qui la vertenza, con l’abate che chiedeva la 
restituzione dei corpi «et omnes oblationes factas a predictis defunctis» e il 
pievano Gerardo che da un lato gli opponeva l’arbitrato del vescovo Villano (in 
base al quale chiunque risiedesse a Vada doveva essere sepolto nel cimitero 
annesso alla chiesa) e dall’altro lo accusava di simonia. La sentenza che Vitale 
pronunciò in quell’occasione fu conforme al ruolo che gli era stato assegnato 
di custode e arbitro della chiesa cittadina: poiché

per laudamentum sententiatum est a predecessore nostro (…) Villano ut plebanus 
non invadat populum abbatie, nec abbas vel monachi populum plebis, recipiendo ad 

laudamus ut predicta duo corpora defunctorum que sepulta sunt apud plebem, ibidem 
remaneant et deinceps, si moriuntur in domibus que sunt de parrochia abbatie, tam 
domini quam servientes in dictis domibus habitantes apud suprascriptum monasterium  
sine contradictione qualibet sepeliantur. Omnes autem novitii, id est qui de novo ad  

parrochia ipsius plebis et apud ipsam plebem, cum decesserint, sepeliantur144.

In questo modo si assicuravano alla parrocchia i proventi di quelle sepol-
ture e i lasciti dei futuri residenti e al monastero quelli di chi già risiedeva 

-
vescovo abbia contribuito nei lunghi anni del suo mandato alla fondazione 
di nuove chiese e monasteri, tranne che, marginalmente, a quella del nuovo 
oratorio di San Donnino. Il grande sviluppo della rete parrocchiale, avvenu-

142 ASPi, Miscellanea, 1230 maggio 21.
143 ACP, Mensa, reg. 1, fasc. 1, c. 61r.
144 ASPi, Miscellanea, 1245 gennaio 25.
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religiosi, ma l’assenza di iniziative  in questo campo non può essere taciuta, 
sia che la si voglia interpretare come il frutto di una scelta intesa a evitare 
pericolosi turbamenti nei rapporti con le parrocchie, sia che la si voglia met-
tere a confronto con l’attivismo dei suoi predecessori. Il suo unico contribu-
to in tal senso fu una «concessio transferendi ecclesiam» del 22 marzo 1252 
con la quale, su richiesta del priore di San Donnino, Gabriele, autorizzava la 
costruzione della nuova chiesa e del nuovo monastero benedettino  in luogo 
diverso da quello in cui si trovava. Il priorato, infatti, era sorto, inizialmente, 
nei primi anni del secolo XIII, sul lato occidentale «carrarie pontis veteris», 

di San Paolo a Ripa d’Arno. L’abate vallombrosano aveva dato, allora, il suo 
consenso alla costruzione (1242), ma aveva preteso le consuete garanzie per 
i diritti parrocchiali e di sepoltura appartenenti al monastero e così per circa 
un decennio i monaci di San Donnino gli avevano prestato, «in signum reve-
rentie et honoris», un censo annuo di una libbra di cera145 -

-
ciente ad accogliere tutti i fedeli, sicché nel 1252 il priore Gabriele decideva di 
trasferire l’intero complesso sull’altro lato della strada. Fu a questo punto che 
Vitale intervenne nella vicenda, autorizzando il trasferimento e la creazione 
di una nuova chiesa da dedicare «ad honorem beate Marie ad Martires et san-
cti Donnini et Venantii et aliorum sanctorum»146. Poiché era già infermo, non 
poté partecipare alla cerimonia della posa della prima pietra, cui presenziò 
il presbitero Ricovero: era il 22 marzo 1252 e quella «concessio transferendi 
ecclesiam» fu uno degli ultimi atti di Vitale.

4. Conclusioni

la grande riforma istituzionale voluta da Innocenzo III, volta a creare un “si-
stema chiesa”147 di cui erano colonne portanti gli ordinari diocesani e, a livello 
locale, la rottura della tradizionale collaborazione tra Pisa e Roma nella difesa 
dei territori d’oltre mare del patrimonium beati Petri. 
concreto operare dell’arcivescovo questi due avvenimenti?

Una prima considerazione da fare è che, per quanto coinvolto nelle vi-
cende politiche cittadine, Vitale incarnò per certi aspetti l’ideale di vescovo 
“illuminato” proposto dal IV Concilio lateranense con le costituzioni n. 11 e 

145 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II (1238-72), n. 233, 1242 gennaio 24-feb-
braio 5.
146 Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII cit., II (1238-72), n. 283, 1252 marzo 22.
147 L’espressione è mutuata da G. Rossetti, La pastorale nel IV lateranense, in La pastorale della 
chiesa in Occidente dall’età ottoniana al concilio lateranense IV. Atti della quindicesima setti-
mana internazionale di studio, Mendola 27-31 agosto 2001, Milano 2004, pp. 197-222 (estratto). 
Della stessa autrice, che ringraziamo per averci consentito la consultazione, si veda anche Il ruolo 
dell’episcopato nel piano di riforma di Innocenzo III cit.
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30: si adoperò perché chierici e canonici si dotassero di una preparazione ade-
guata, favorendo l’ingresso in Capitolo di sei nuovi magistri148, e si valse della 
competenza giuridica acquisita durante il soggiorno bolognese per districare 
la complicata matassa dei “diritti minori” che gravavano da tempo sui beni 

-
l’obiettivo della libertas ecclesiae gli stessi rapporti coi canonici. Finalmente, 

per il 1240, due sinodi diocesani secondo le istruzioni impartite dal Concilio 

dare esecuzione alle parole d’ordine di Innocenzo III: istruzione e formazione 
del clero in cura d’anime, difesa della libertas ecclesiastica e applicazione, 
attraverso i sinodi provinciali e diocesani, delle direttive di quello generale.

La seconda considerazione riguarda i rapporti col Capitolo. Quando nel 

pisani col loro clero avevano raggiunto un punto tale di tensione che le sue 
primissime iniziative si erano scontrate con l’opposizione decisa dei canonici. 
Ci riferiamo alle vicende sopra ricordate connesse con la nomina dell’Operaio 
del battistero e la giurisdizione sulle pievi urbana e di Arena, che avvelenarono 

-
tivi di tensione furono superati, grazie all’intensa attività di recuperi portata 
avanti da Vitale. Nel 1258, infatti, sei anni dopo la sua morte, i canonici pisani 
celebrarono solennemente l’anniversario della sua dipartita, dimostrando, in 

rapporti col Capitolo149. L’eredità che Vitale lasciò, dunque, al suo immediato 
successore fu qualcosa di completamente diverso da quella che aveva trovata. 
Quella che era stato chiamato a “gestire”, infatti, era una metropoli ecclesia-
stica che i lunghi anni di disinteresse dei suoi predecessori e l’avidità dei pri-
vati avevano sensibilmente depauperata; in cui gli anni trascorsi dalla morte 
del predecessore, Lotario, avevano visto crescere il ruolo del Capitolo come 
amministratore pro-tempore del patrimonio ecclesiastico e dove la confu-

Al momento del passaggio delle consegne la situazione era completamente 
cambiata: l’arcivescovo aveva recuperato nella sua interezza il ruolo di capo 
della chiesa cittadina nonostante l’opposizione del Capitolo; aveva ribadito il 

148 Si tratta di «magister Rainerius Vaperlocti da Cascina» (ACP, Transunti, VI, n. 993, 1239), 
«magister Gaitanus Pisanus canonicus» (V, n. 844, 1218), «magister Ventura» (V, n. 849, 1219), 
«magister Malpilius Pisanus canonicus» (V, n. 908, 1228), «magister Guido Pisanus canonicus» 
(VI, n. 989, 1236) e «magister Octavianus» (V, n. 876, 1224). 
149 «Feria IIII. In caulibus denarios XVI. Item in oleo nichil quia incepimus habere de oleo do-
mus. Item in ovis pro turtis quas fecimus pro anniversario bone memorie domini Vitalis pisani 
archiepiscopi soldos III. Item in nucellis et pomis pro eodem anniversario soldos II»: cfr. ACP, B. 
4/1 (Entrate e uscite del capitolo: 1258 c.-1259 c.) e A. Cinquegrani, Il registro delle entrate e delle 
uscite della canonica di Pisa (1259-59): l’attività e la vita quotidiana di un collegio ecclesiastico 
nel medioevo, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2000-2001, rel. 
M. Ronzani, p. 117.
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principio dell’intangibilità del patrimonio ecclesiastico e recuperato molti dei 

un opportuno numero di magistri. Dove non era riuscito era stato nel ricon-

apostolica. Ma qui erano entrate in gioco le vicende politiche di quegli anni, 
dalle quali discende una terza e ultima considerazione.

L’adesione alla politica sarda dei Visconti è la dimostrazione della passio-

rapporti con la Sede apostolica romana. Concepita negli anni del canonicato 
e del primo tentativo dei Visconti di assicurarsi il controllo del gallurense per 
vie diplomatico-matrimoniali, la scelta di sposare la causa dell’espansione 
territoriale in Sardegna si fece convinta negli anni dell’episcopato, passan-
do, nel tempo, per successive quanto clamorose iniziative di “ribellione” di 

dall’isola gli armati che vi aveva lasciato; la decisione di ignorare l’interdetto 
lanciato contro la città continuando a celebrare nella chiesa maggiore e quella 
di appoggiare sostanzialmente la candidatura del Visconti alla sua seconda 
podesteria. La stessa visita pastorale in Sardegna, decisa dopo un infruttuo-
so incontro romano con Onorio III inteso a ottenere la conferma degli anti-
chi privilegi degli arcivescovi pisani sull’isola, va letta e interpretata come il 
tentativo di ribadire il primato cittadino sui giudicati di Torres e Arborea. Si 
trattò di scelte che costarono a Vitale la disapprovazione di Onorio III e di 
Gregorio IX, la privazione dei diritti di primazia e legazia sulla Sardegna e, 
quando i rapporti fra il comune e la pars Vicecomitum si alterarono, anche un 

predisposta e guidata dal domenicano Gualtieri e che in quell’occasione Vi-
tale sia stato presente sì con tutta la sua dignità e autorità di arcivescovo, ma 
non come protagonista dell’accordo. Per il decennio successivo al 1240, non 
abbiamo notizie dei suoi rapporti con Innocenzo IV, ma c’è da supporre che 
non siano stati buoni, stante l’offesa arrecata alla chiesa dai noti fatti del Gi-

di quegli anni, nonostante le minacce romane, e il suo arcivescovo era troppo 

[Q]UANT(us) ERAT PAT(er) ISTE PUTAS DU(m) TRA(n)SIIT EQUOR
[I]NCLITA PRIMATIS OSTENDENS CORNUA SARDIS
[DENIQUE TURRIS ERAT NULLO CONCUSSA PAVORE].  

150 sono il giusto suggello alla sua vicenda.

150 Cfr. supra, nota 22.
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Comunicazione simbolica e identità cittadina
a Milano presso i primi Visconti (1277-1354)

di Guido Cariboni 

1. 

«Ogni agire quotidiano, quand’anche si presenti a prima vista come un 
agire guidato dal mero interesse, si trova sempre posto in uno spazio di si-

-
to conferisce senso, comprende la dimensione simbolica»1. Così Winfried 
Gebhardt osservava nel 1993 nel suo contributo 

, secondo una tradizione che a partire da Max Weber si 
-

cludeva: «La politica è sempre anche, quando non del tutto, politica simboli-
ca. Ogni azione politica rimanda a una realtà che si trova al di là dell’interesse 
concreto da cui trae origine l’azione stessa. La legittimità si stabilisce dunque 
non solo sulla base della legalità delle procedure e neanche solo sulla base del 
discorso razionale, o libero da pretese di dominio, ma anche sulla base di sim-
boli, messe in scena, miti, leggende e racconti che trascendono la quotidiani-

comunione istituzionalizzate»2. Queste brevi osservazioni, pur senza alcuna 
pretesa di fornire un’interpretazione totalizzante di un fenomeno, possono es-
sere un utile strumento euristico per cogliere alcuni aspetti delle dinamiche 
istituzionali a cavallo tra tradizione civica e processi di consolidamento di un 
potere nuovo. 

Il dominio conquistato con la forza delle armi e della prevaricazione, 
secondo l’espressione del giurista perugino trecentesco Bartolo di Sas-

Ringrazio di cuore Gian Maria Varanini per l’attenta lettura e i preziosi consigli.
1 W. Gebhardt, , in «Annali di sociologia», 9 
(1993), 2, pp. 183-200, a p. 184 (con alcuni ritocchi formali).
2 Gebhardt,  cit., p. 185.
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soferrato3, necessita, infatti, per perpetuarsi, di un processo di stabilizzazione 
legato alla ricerca di una legittimità; non potrebbe in effetti conservarsi a lungo 
il potere che dovesse continuamente ricorrere alla forza delle armi per mante-
nere il nuovo ordine che esso ha inaugurato4. Tale legittimità si raggiunge an-
che mostrando da parte del nuovo potere una continuità apparente e, di fatto, 

il reale prolungamento5. L’uso della tradizione avviene da una parte mediante 
l’adozione, soltanto formale, o la costruzione di meccanismi istituzionali che 

-
senso diffuso, dall’altra grazie alla costruzione di un articolato apparato simbo-

3 C. Storti Storchi, , in -
. Atti del Convegno di Studi, Milano 22-23 maggio 2003, a cura di G. Frasso, G. Velli e M. 

Vitale, Roma-Padova 2005 (Studi sul Petrarca, 31), pp. 77-121, a p. 103; D. Quaglioni, 
, Firenze 

1983, pp. 185-187.
4 Ha recentemente osservato B. Stollberg Rilinger,

, in 
, a cura di J. Andres, A. Geisthövel e M. Schwengelbeck, Frankfurt 2005, pp. 73-92, a p. 

75: «Macht und Herrschaft bedürfen in einem elementaren Sinne der symbolischen Repräsenta-
tion, weil sie nicht bestehen könnten, wenn sie laufend ihre Sanktionsdrohungen gewaltsam rea-
lisieren müssten» («Il potere e il dominio hanno bisogno in un senso elementare della rappresen-
tazione simbolica, perché essi non potrebbero consistere, se dovessero continuamente realizzare 
con la forza le loro minaccie di sanzione»). Su questo punto si veda anche S. Collodo, 

, in 
. Atti del 13° Convegno Internazionale di studio del 

Centro italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 77-111, a p. 

regimi signorili italiani del XIV secolo, che «si aveva anche la coscienza che la funzione di governo 
non poteva esaurirsi nell’esercizio della forza, ma doveva attingere ai valori inclusi nell’idea di 
bene comune, pena la perdita del consenso dei governati». Si veda anche M. Sbriccoli, 

,
Milano 1974 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2), p. 99: «Il problema dunque è quello 
del consenso dei governati, della loro sottomissione attiva, fondata non soltanto sul timore (re-

sulla sua accettazione. Il problema, cioè, è quello di stabilire una reale egemonia sullo Stato e sulla 
società civile da parte di coloro che impersonano il potere politico, perché venga salvaguardato il 
bene supremo della stabilità che è l’immagine (apparentemente) positiva della conservazione del 
potere. In realtà, nella costruzione di un concetto carismatico di potere, la collaborazione attiva 
dei sottoposti è ingrediente decisivo e necessario». 
5 K.S. Rehberg, -

, in , a cura di B. Jussen e R. Blänkner, 
Göttingen 1998, pp. 381-407, a p. 387: «Gerade für die geschichtswissenschaftlichen Fragestel-
lungen mag durch diese Betrachtungsweise ein Verständnis des Zusammenhanges von Kontinui-
tät und Wandel befördert werden. Was als ‘Dauer’ verstanden oder ausgegebenen wird ist kein 
blosses Faktum, sonder ein zu erklärendes Phänomen und es ist eine der Aufgaben institutionel-

-
gründender ‘Dauer’ zu rekonstruieren» («Proprio riguardo alle problematiche inerenti le scienze 
storiche, attraverso questo modo di vedere, è possibile che sia favorita una comprensione del 
rapporto tra continuità e cambiamento. Ciò che è compreso o comunicato come “durata” non è un 
semplice dato di fatto, ma è un fenomeno da spiegare ed è uno dei compiti dell’analisi istituzionale 

sulla validità»).
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lico, che apparentemente rimanda a valori comuni e unanimemente condivisi, 
come pace, concordia, libertà, ma anche bene comune e 6.

Siamo di fronte in questo caso a un processo di rappresentazione del do-
minio ( )7, che presenta due diverse dimensioni semantiche: una 

-
tizio che «serva alla creazione di un’unità di azione e di propositi»8, e una di-

-
nazione di principi (ad esempio “Leitideen”) e di pretese di validità che riman-

9.
Questi livelli in realtà sono però strettamente uniti tra loro10 e nascondono 
una forma di potere innovativa e personale dietro le apparenze di una tra-
dizione deformata sebbene esteriormente sempre uguale a se stessa. Non si 
tratta semplicemente e soltanto di meccanismi di propaganda politica: anzi 

persino limitante. Come osserva Hagen Keller, siamo di fronte piuttosto a un 
tentativo di agire più profondamente sul singolo e sulla comunità, al livello nel 
quale viene concepita nei suoi caratteri basilari l’organizzazione politica e più 

6 Sulla  presso le istituzioni comunali tra XIII e XIV secolo si vedano le osserva-
zioni di M. Sbriccoli, , in 

, a cura di A. Padoa-Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55, alle pp. 44-46.
7 Per la traduzione del termine «Herrschaft» con «dominio», e non con «potere», si veda la re-
cente traduzione dell’opera di M. Weber, , Tübingen 1956, di cui sono 
apparse per ora solo alcune sezioni: M. Weber, 

, a cura di W. Nippel, traduzione italiana di M. Palma, 
Roma 2003, oltre a R. Schmidt, , in «Annali di sociologia», 9 (1993), pp. 
17-27, in particolare su questo punto pp. 18-19.
8 -
leseinheit dient»: Stollberg Rilinger,  cit., p. 73.
9 «Die symbolische Darstellung, und Verkörperung, von Prinzipien (z.B. “Leitideen”) und 
Geltungsansprüche, die auf kulturelle Sinn- und Wertvorstellungen verweist»: G. Melvil-
le, , in 

 Actes des Colloques de Sèvres [1997] et Göt-
tingen [1998], a cura di J. C. Schmitt e O.G. Oexle, Paris 2003 (Histoire Ancienne et Médiévale, 
66), pp. 243-264, a p. 244. Su questo punto anche Rehberg, 
cit., pp. 387-389. In questi ultimi decenni il tema della  quale strumento fonda-
mentale per la stabilizzazione e la durata delle istituzioni e degli ordinamenti sociali è stato ogget-
to di numerosi progetti di ricerca. Oltre a Melville,  cit., pp. 243-264,
si veda B. Stollberg Rilinger, 

, in «Zeitschrift für Historische Forschung», 31 (2004), pp. 489-527 e 
anche K.S. Rehberg, -

, in 
, a cura di G. Mel-

ville, Köln-Weimar-Wien 2001, pp. 3-49 e K.S. Rehberg, 
, in -

,
a cura di G. Althoff, Münster 2004, pp. 19-36. Queste dinamiche nell’ambito cittadino dell’Italia 
centro-settentrionale sono state osservate in H. Keller, C. Dartmann, -

-
, in  cit., pp. 212-223.

10 Su questo punto si vedano le osservazioni di Stollberg Rilinger,
cit., pp. 76-79.
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ancora i valori e i principi comuni e identitari dell’ordinamento sociale11, nel 
tentativo di mutarli e gradualmente sovvertirli. Si intende così trasformare 
così quello che, di fatto, inizialmente, era un processo precario e contingente 
di strutturazione del potere in un ordine necessario e indispensabile12, quasi 
il frutto naturale e ineluttabile di uno processo “evoluzionista”13.

È possibile rintracciare abbastanza chiaramente tali sviluppi analizzando 
il consolidarsi del dominio dei Visconti nella città di Milano sino alla metà 
del XIV secolo. Questo saggio non intende esaurire un tema che andrebbe 
affrontato – e conto di farlo – in modo ben più articolato, approfondendo sin-
goli aspetti che rimangono ancora piuttosto problematici, ma piuttosto tenta 
di mettere in luce, grazie ad alcuni esempi, dinamiche e strumenti inerenti 
ai processi di comunicazione e di legittimazione del dominio14, che risultano 
ricorrenti nel periodo storico preso in considerazione.

2. 

Nella seconda metà del Duecento le lotte interne avevano portato Milano 
a una vera e propria guerra civile caratterizzata da alterne vicende. Un cospi-
cuo gruppo di famiglie di antica tradizione aristocratica era stato costretto ad 
abbandonare Milano, dove per un quindicennio, dal 1262 al 1277, il potere era 
stato mantenuto dalla parte dei , esponenti del ceto emergente degli 
artigiani e dei piccoli mercanti. Tale parte, che si riuniva in un’organizzazione 
collegiale detto Credenza di sant’Ambrogio, era posta sotto la guida del nobile 
Napoleone della Torre e della sua famiglia15.

L’ascesa politica dei Visconti, esponenti del partito aristocratico in esilio, è 
solo in parte da riconnettere all’autorità, al prestigio e alla potenza politica ed 
economica di questa casata in età comunale16. Alla metà del Duecento essi erano 

11 H. Keller, , in 
 Atti della XLIII settimana di studio, Trento 11-15 settembre 

2000, a cura di G. Constable, G. Cracco, H. Keller, D. Quaglioni, Bologna 2000 (Annali dell’Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 62), pp. 67-88, a p. 88 e nota 44.
12 Rehberg,  cit., p. 26.
13 Su questo punto si vedano le fondamentali osservazioni di Sbriccoli,
cit., p. 82. 
14 A. Zorzi, , in 

, a cura di R. Comba, Milano 2006 (Testi e studi, 195), pp. 
435-443, a p. 441, mettendo a confronto il regime angioino in Italia settentrionale nella seconda 
metà del XIII secolo con le coeve esperienze signorili, rileva opportunamente come queste ultime 
fossero «gravemente carenti sul piano della legittimità».
15 Per una dettagliata ricostruzione di questo periodo della storia milanese, con particolare at-
tenzione agli aspetti sociali, si veda P. Grillo, 

, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1), pp. 498-508, 660-674, oltre a P. Grillo, 
, in 

, a cura di G. Festa, Bologna 2007, pp. 204-222.
16 Circa le origini della famiglia Visconti di Milano si veda il classico studio di G. Biscaro, -

, in «Archivio storico lombardo», 38 (1911), pp. 5-76, oltre che 
F. Cognasso, , Milano 1966, pp. 10-12, 39-40, 47-51, Grillo,  cit., 
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una famiglia autorevole e nobile, ma nel complesso non troppo ricca e nemme-
no particolarmente potente sul piano politico. All’ascesa della casata contribuì 
un fattore più contingente e, per certi versi, imprevedibile. Un’insanabile spac-
catura all’interno del capitolo metropolitano consentì infatti al papa nel 1262 di 
porre sulla cattedra arcivescovile ambrosiana un esponente di questa famiglia, 
Ottone, allora semplice cappellano del cardinale Ottaviano degli Ubaldini17. 

seppe abilmente sfruttare l’elezione episcopale, che fu all’origine delle fortune 

XIV secolo tre furono infatti le strategie messe in atto dai Visconti per dare 
un fondamento giuridico, e quindi tentare di assicurare la durata al dominio, 
spesso precario, esercitato su Milano e sul suo distretto, raggiunto più volte 
con la forza degli eserciti e delle alleanze politico-militari18.

La prima via fu proprio il conseguimento dell’episcopato19. Nella storia 
milanese, già tra X e XI secolo gli arcivescovi avevano mantenuto poteri di na-

, in 
 Atti del terzo 

convegno di Pisa, 18-20 marzo 1999, a cura di A. Spicciani, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 56), 
pp. 122-135. Utilissime precisazioni per il XIII secolo in A. Lucioni, 

, in 
, a cura di A. Buratti Mazzotta, Varese 2006, pp. 35-77, alle pp. 

45-49 e F. Somaini, -
, in G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini e M. Vallerani, -

, Torino 1998 (Storia d’Italia, 6), pp. 681-825, alle pp. 681-683.
17

, Milano 1984 (Scienze storiche, 34), pp. 77-113, alle pp. 82-87. Si ve-

cit., pp. 682-683. Si veda inoltre l’ampia sintesi di G.G. Merlo, -
, in

, a cura di M.F. Baroni, 
Milano 2000, pp. IX-XXXIV.
18 Circa le prime forme del regime signorile, con conferme dal basso o dall’alto, si veda F. Menant, 

, Paris 2005, pp. 120-121.
19 Osserva G. Tabacco, , Torino 
1979, pp. 381-382: «I Visconti impiegarono oltre settant’anni per comporre questi vari orienta-
menti in un medesimo e stabile quadro politico, nuovamente utilizzando, fra l’altro, intorno alla 
metà del Trecento – fu l’età dell’arcivescovo Giovanni Visconti – quella dignità ecclesiastica che 
già ad Ottone Visconti, nel primo affermarsi della signoria viscontea in Milano, aveva procurato 
mezzi di azione ecclesiastica, economica e clientelare capaci di integrare le clientele delle famiglie 
e della parte dei nobili: quella dignità che già in età pre-comunale, ai tempi di Ariberto arcivesco-
vo, aveva altamente rappresentato Milano nello sviluppo di un’azione politica in Lombardia. Ma 
l’autorità arcivescovile era ormai, a metà del Trecento, riguardo alla potenza politica di Milano e 
dei Visconti, non più il fulcro di un’egemonia cittadina come nell’XI secolo, o dell’egemonia di una 
parte e di una famiglia, come per un ventennio nel XIII secolo, bensì uno strumento fra i molti: 
uno strumento del resto estorto alla Chiesa romana dal prepotente soverchiare della famiglia in 
Lombardia, in una pausa della lotta che il papato avignonese condusse quasi ininterrottamente 
contro il crescere irrefrenabile di quell’organismo politico». Su questo punto si veda anche G.M. 
Varanini,

, in , a cura di R. Bordone, G. Castelnuovo e 
G.M. Varanini, Bari 2004, pp. 121-193, qui alle pp. 129-130; Somaini,  cit., pp. 
683-685; O. Capitani, , in , IV, ,
Torino 1981, pp. 135-175, alle pp. 153, 163.
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tura pubblica sulla città20

di Intimiano, arcivescovo dal 1018 al 104521, che, ancora negli anni Trenta 
 «dominus in 

temporalibus et spiritualibus et monarchus generalis»22. La forma di governo 

gradualmente dalle istituzioni laiche e a guida collettiva del comune23. Il de-
-

diato né rettilineo e ancora nel XIII secolo in Italia settentrionale si riscon-
trava qualche caso di assunzione da parte dei presuli di incarichi legati anche 
al governo civile cittadino24. A cavallo tra Duecento e Trecento, inoltre, tale 
fenomeno assunse talvolta connotati tipicamente signorili25: basti ricordare 
Berardo Maggi26, vescovo di Brescia dal 1275 al 1308 e  per die-

20 L. Fasola, , in 
, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro, Brescia 1986 (Sto-

ria religiosa della Lombardia, 1), pp. 79-126, alle pp. 92-105; A. Ambrosioni, 
, in , Milano 1993, pp. 

24-34; A. Ambrosioni, , in 
, Spoleto 1986, pp. 85-118, oltre a G. 

Picasso, , in 
 (1a parte), a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro, Brescia 1990 (Storia 

religiosa della Lombardia, 9), pp. 143-166.
21 C. Violante, , Bari 19742, pp. 211-302 e ora anche il 
volume miscellaneo , a cura 

22 Galvanei Flammae , a cura di A. Ceruti, in «Miscellanea di storia italiana», 7 
(1869), pp. 506-773, alla p. 604.
23 G. Tabacco,

, in Tabacco,  cit., pp. 397-427; G. Dil-
cher, , Aalen 1967 (Untersuchungen zur deu-
tschen Staats- und Rechtsgeschichte, Neue Folge, 7).
24 Figure di vescovi che assunsero per qualche periodo cariche di governo comunale sono trat-
teggiate da G. Forzatti Golia, , in 

. Atti della giornata di studi, Pavia 19 mag-

, in 
, in «Quaderni di storia religiosa», 7 (2000), pp. 138-

XII e XIII secolo assunsero ripetutamente la carica di podestà. Si veda anche Cavalcano, vescovo 
di Brescia, designato nel 1258 in un momento di grave pericolo per quella città, 

di G.G. Merlo, , in -
, II, ,

a cura di M.F. Baroni, Milano 2002, pp. IX-IL, alle pp. XXXIII-XLI che, mettendo in guardia da 
pericolosi anacronismi, si domanda a proposito dell’episcopato di Leone da Perego, arcivescovo 

una «restaurazione della signoria vescovile», se il suo presunto governo, non soltanto nell’ambito 
spirituale ma anche in quello temporale, non sia frutto di una ricostruzione storica a posteriori 
in particolare ad opera ancora di Galvano Fiamma, che con il suo 

25 Varanini, cit., pp. 129-130, 141.
26 G. Archetti,

, Brescia 1994; G.M. Varanini, -
, in , 67, Roma 2006, pp. 323-326.
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ci anni a partire dal 1298, peraltro molto vicino ai Visconti, e Guido Tarlati, 

alla morte27.
Le nomine episcopali in Lombardia, e in particolare a Milano, a partire 

sempre più condizionate dal controllo da parte della sede apostolica, per mez-
zo della cosiddetta , come mostra la stessa 
vicenda travagliata di Giovanni Visconti28.

La seconda via fu l’elezione alle più alte cariche del governo comunale, 
quale il capitanato del popolo o il  o , ossia poteri di 
natura straordinaria, inizialmente temporanei e che solo a partire dal 1330 
divennero vitalizi29. In questo caso la designazione veniva dal basso, dalle as-
semblee comunali30.

Una terza via fu quella del vicariato imperiale31, nella forma, precisata 
da Tabacco32, del «vicariato di legittimazione», ossia una delega dei poteri 

27 Guido Tarlati incoronò proprio a Milano in Sant’Ambrogio il 26 giugno 1327 Ludovico di Ba-
viera quale re d’Italia insieme con moglie Margherita. Su questo vescovo, i cui due predecessori, 
Guglielmino degli Ubertini e Ildebrandino Guidi, ricoprirono importanti ruoli di governo civile 
ad Arezzo, si veda G.P. Scharf, 

, in  Atti del convegno, Roma-Arezzo 19-20 marzo 2004, 
Roma 2006 (Nuovi Studi Storici, 70), pp. 147-157. Tanto di Berardo Maggi, quanto di Guido Tar-

dei presuli sia il carattere politico e civile del loro governo: si veda G. Pelham, 
, in 

, a cura di J. Cannon e B. Williamson, Aldershot 2000 (Courtauld research papers, 1), pp. 
71-115; V. Conticelli, «

, in , a cura 

28 K. Ganzer, 
, Köln-Wien 1968 (Forschungen zur kir-

chlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 9), pp. 89-91, 382; P. Landau, 
in «Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht», 37 (1992), pp. 

241-254; A. Cadili, , Milano 2007 (Studi di 
Storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 10), pp. 35-36, 42; Fasola, -
rie cit., pp. 115-116.
29 Somaini,  cit., pp. 692-693.
30 Tabacco,  cit., pp. 352-358; Menant, -

 cit., pp. 84-86.
31 Tabacco,  cit., pp. 357-358; G. Tabacco, 

, in 
, Todi 1981 (Convegni del Centro di studi sulla spiritua-

lità medievale, 19), pp. 49-75, alle pp. 71-72; G. Tabacco, , in 
 Atti del convegno internazionale 

di studi, Foligno 10-13 dicembre 1986, I, Perugia 1989, pp. 1-21, alle pp. 9-12. Sulla concessione 
del vicariato ai Visconti ancora valido è il ricco contributo di T. Sickel, ,
in «Sitzungsberichte. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse», 
30 (1859), 1, pp. 3-90.
32 G. Tabacco, , in «Bollettino 
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pubblici ottenuta dall’alto, dall’imperatore, o in caso di vacanza imperiale, dal 

nel 1294 da re dei Romani Adolfo di Nassau e poi nel 1311 dall’imperatore 

dubbio il percorso più insidioso. Il vicariato era infatti strettamente legato 
alla persona che lo concedeva, decadeva in caso di morte o scomunica di que-
st’ultima e poteva essere revocato in ogni momento33. Il vicariato si sovrap-

legittimazione offerta ai Visconti dai consigli cittadini. Almeno dal punto di 
vista formale il funzionamento del potere politico non fu in questo periodo al 
di sopra, ma all’interno della società34.

Queste tre vie non furono mai percorse singolarmente35. Sia l’episcopato, 
inoltre, sia il , come mezzi per mantenere il potere, rimandavano 
alla storia e alla tradizione cittadina che avevano preceduto l’avvento dei Vi-

-
tevano ai signori di assumere un ruolo civile , al di là delle fazioni 
e delle partigianerie. 

3. 

arcivescovo dal papa, ma scacciato da Milano, riuscì a rientrare in città grazie 
al decisivo apporto militare di una parte politica e sociale ben precisa, compo-
sta da un folto gruppo di famiglie milanesi sia aristocratiche sia del ceto mer-
cantile. Tali famiglie, come del resto Ottone, erano state bandite da Milano 
dalla fazione dei , guidata dalla consorteria dei Torriani36.

, Firenze 1929, pp. 119-354, in particolare alle pp. 198-208.
33 Si veda l’interessantissimo protocollo milanese della seduta in cui il 20 settembre 1313, poco 

-
minus et rector generalis»: G. De Vergottini, , in 

, I, Milano 1941, pp. 41-64, a p. 60.
34 C. Storti Storchi, , in 

Atti del Convegno, Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 71-101, a p. 75. Si vedano 
inoltre le osservazioni di Collodo,  cit., pp. 94-95.
35 Sulla sovrapposizione delle basi di legittimazione, in questo caso solo il vicariato e il capitanato 
del popolo e podestà perpetuo, presso gli Scaligeri di Verona nella prima metà del XIV secolo si 
veda G.M. Varanini, , in Le

. Atti del convegno, Trieste 2-5 marzo 
1993, a cura di P. Cammarosano, Rome 1994 (Collection de l’École française de Rome, 201), pp. 
311-343, alle pp. 317-318.
36 Somaini,  cit., pp. 681-686. Si veda inoltre P. Mainoni, 

, in 
, Cavallermaggiore 1994 (Le testimonianze del passato. Fonti e Studi, 

2), pp. 207-228, alle pp. 207-215.
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Ottone, una volte entrato effettivamente in carica come arcivescovo nel 
1277, fu nominato dai rappresentanti cittadini anche rettore straordinario 

interessi della parte politica che lo aveva appoggiato in modo decisivo, di-
stinguendosi invece per l’intento di innestare sul proprio primato, religioso e 
civile, un potere di carattere più spiccatamente personale e familiare, in grado 
di trasmettersi ereditariamente alla propria casata. Sono dinamiche ben de-
scritte da Francesco Somaini. Questa ambiguità di fondo venne allo scoper-
to quando, trascorsi pochi anni dalla presa del potere, si compì il passaggio 
da una forma di governo cittadino, intesa come una sorta di riproposizione 
dell’autorità tradizionale del vescovo – che del resto in qualche caso anche 
in epoca comunale aveva assunto compiti di natura politica – a un sistema 
di potere personale a vocazione tendenzialmente dinastica. Tale evoluzione 
si contraddistinse prima di tutto con il superamento della connotazione “di 
parte” che aveva caratterizzato la fase iniziale della nuova signoria vescovile. 
Il Visconti anzi tese a sottomettere, ostacolare e talvolta annientare proprio 
quelle famiglie che avevano permesso la sua ascesa37

deteneva un potere straordinario ottenuto grazie all’intervento di un partito, 
-

miliari, puntò a proporsi in città come il rappresentante di tutti, non legato a 
nessuno, fautore dei valori e delle aspirazioni urbane, clemente con gli avver-
sari, diretto continuatore delle tradizioni civiche38.

Questa posizione è ben sintetizzata dagli atti, dalle parole e dai rituali che 
caratterizzarono la sua presa di potere a Milano dopo quindici anni di esilio. 
O meglio, dalla ricostruzione e comunicazione che di questi atti fu fatta at-

-

oltre che celebrative, senza dubbio pubblicistiche e legittimanti39.
40 e Galvano Fiam-

ma41, molto vicini ai Visconti, elaborarono una ricostruzione della storia citta-

37 Somaini,  cit., p. 695; Cattaneo, cit., pp. 142-143.
38 Somaini,  cit., p. 691. Per dinamiche molto simili nei primi anni delle si-
gnorie venete si veda Varanini,  cit., pp. 329-331. In generale si 
vedano anche le osservazioni di Capitani,  cit., pp. 153-154.
39 Per queste dinamiche si veda Rehberg, cit., pp. 22-23, ol-
tre che -

, a cura di G. Melville e K.S. Rehberg, Köln-Weimar-Wien 2004.
40 Fratris Stephanardi de Vicomercato , a cura di G. Calli-
garis, Città di Castello 1912 (RIS2, IX/1). Su Stefanardo, che compose il  probabilmente alla 

, Milano 1950 (Pubblicazioni 

familiarissimus» di Ottone: G. Odetto, 
, in «Archivum fratrum predicatorum», 10 (1940), pp. 297-373, a p. 364.

41 La vita e le opere di Galvano Fiamma sono analizzate da Odetto, cit., pp. 
297-373, e recentemente in attenti studi di P. Tomea, , in

, 47, Roma 1997, pp. 331-338 e P. Tomea, , in «Italia medioe-
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dina che fu riproposta anche in un celebre ciclo di affreschi, presso il castello 

visconteo42. In queste opere Ottone fu delineato come colui che, disarmato, 
aveva perdonato i nemici e non si era vendicato dei torti subiti. Fu ritratto, 
dopo la vittoria militare contro i Torriani, nell’atto di perdonare il suo acerri-

43. Ottone 
inoltre fermò gli eserciti inferociti che volevano scagliarsi contro l’avversario 

-

cittadinanza non come il soldato vincitore, ma come il vescovo che prendeva 
possesso della sua sede e pronunciava parole che inneggiavano alla pace e alla 

-

-
bardi del Duecento44. Basti ricordare il lodo di Sicardo, vescovo di Cremona, 

Utili notizie circa l’ambiente culturale milanese e le fonti utilizzate dal frate predicatore sono an-
che in J. Busch, ,
München 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 72).
42 Riguardo a questo ciclo di affreschi, con particolare attenzione alla funzione legimittatoria del-

-
, in -

 Wien, 4.-10. September 1983, VI, 
Sektion 6.: , Wien-Köln-Graz 1986, pp. 175-185 e D. Blume, -

, Berlin 2000 (Studien aus 
dem Warburg-Haus, 3), pp. 64-69, oltre a P. Toesca, 

, in «Arte cristiana», 75 (1987), pp. 283-
294; J.-F. Sonnay, , in 

 a cura di C. Bertelli, Milano 1989, pp. 164-
, New Haven-London 1995, pp. 11-12; 

T. Tibiletti, , in , a cura 
di C. Bertelli, Milano 2002, pp. 229-251. La datazione del ciclo di affreschi è ancora controversa, 
permanendo due ipotesi, entrambe fondate su ragioni storiche e stilistiche. La prima fa risalire 
i dipinti ancora all’episcopato di Ottone, concluso nel 1295, la seconda li data ai primi anni della 
seconda signoria di Matteo, quindi subito dopo il 1311. Una datazione più tarda è stilisticamente 
improponibile. Su questa discussione si veda Blume, -

cit., pp. 176-177, 182, nota 8, oltre a Blume, cit., pp. 205-206.
43 -
cora: «Absolvit dominum Napoleonem ab excommunicatione, pircit ( ) suis et vitam conservat 
ei veniam petentem». Si tratta di una eco di un passaggio presente nel 

 (Anonymi Mediolanensis -
, edizione a cura di A. Colombo e G. 

Colombo, Bologna 1952 [RIS2, I/2], p. 107, rr. 14-21), che sottolinea ancora di più la misericordia e 
-

te si veda anche Busch,  cit., pp. 254-255, oltre a P. Tomea, 
,

Milano 1993 (Bibliotheca erudita, 2), pp. 97-98.
44 J.-F. Sonnay, , in 
«Arte Medievale», s. II, 4 (1990), pp. 179-191; G. Archetti, 

, in , Brescia 
1994, pp. 117-137, alle pp. 131-133.
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che nel 1210 aveva dato un nuovo assetto alle istituzioni comunali cittadine 
tentando un compromesso tra la  e il  della città45.

Berardo Maggi, era stata addirittura riprodotta sia in un affresco presso il 
broletto della città, sia sullo spiovente anteriore del sarcofago episcopale46.

Considerando gli affreschi di Angera si può osservare che fatti storici real-
mente accaduti, come la sottomissione di Napoleone e l’ingresso di Ottone a 
Milano, si svolsero e furono portati su un registro esemplare e vennero così 

agli atti di sottomissione e di perdono pubblico47.

e accresce nei particolari quanto riportato nel poema di Stefanardo, ricostrui-
sce l’ingresso di Ottone a Milano48:

Quando vero Otto archiepiscopus debuit intrare civitatem Mediolani, de qua exul 
fuerat existens archiepiscopus annis fere XVIII, convocatis nobilibus qui similiter 

recordetur iniuriarum aut vulnerum. Non enim decet archiepiscopum ad suam sedem 
reverti cum gaudio et alios plorare expoliatos vel vulneribus rubricatos. Sed omnes 
cantantes et laudes Deo referentes, intremus civitatem nostram. Tunc omnes una voce 
clamaverunt dicentes. Faciemus quod hortaris. Otto ergo viso quod quilibet volebat 
inimicis parcere et a Deo hanc victoriam recognoscere, ait: Omnes ergo ad Civitatem 
Mediolanensem cum benedictione eamus. Cui venienti omnes religiosi per turmas suas 

dicentes: Pax, Pax. Ingressus itaque Otto archiepiscopus civitatem Mediolani, primus 

45 F. Menant, -
, in , II, , a cura di G. Andenna, Bergamo 

2004, pp. 282-363, alle pp. 298-300, e G. Andenna, -
, in . , a cura di 

G. Andenna e G. Chittolini, Cremona 2007, pp. 2-169, alle pp. 83-84.
46 W. Cupperi, 

-

s. IV, 5 (2000), pp. 409-424; Varanini, cit., pp. 324-325. Sul sarcofago di veda anche Son-
nay,  cit., pp. 179-191; Archetti, 
cit., pp. 117-138; M. Rossi, , Milano 2004, pp. 57-64.
47 Riguardo ai rituali di sottomissione e di pubblico perdono rispettivamente ricevuti e com-

K. Schreiner, 
, in -

, a cura di J. Fried, Sigmaringen 1996 (Vorträge und Forschungen, 43), pp. 37-86, in par-
ticolare pp. 65-72 ( ) e inoltre G. Althoff, 

, in «Früh-
mittelalterliche Studien», 27 (1993), pp. 27-50, alle pp. 31-39.
48

Arasse, , in .

française de Rome, 15-17 ottobre 1984, Rome 1985 (Collection de l’École française de Rome, 82), 
pp. 231-244.
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victoria fuit49.

È interessante osservare come l’espressione «dominus in temporalibus et 
spiritualibus» riferita ad Ottone sia la stessa che Galvano impiega per indica-
re la signoria su Milano da parte di Ariberto di Intimiano50.

Stefanardo da Vimercate aggiunse riferendosi a questi fatti: 

Presul at, ut veteri statuatur in ordine iuris | publica res satagit, priscum revocetur ad 
usum. | (...) Lex antiqua redit, pressuraque cessit ab urbe. | (...) Sic Urbs, prolixi langoris 
pressa dolore, | crimine purgato, dive relevata | vigore virtutis, fortique sui medicamine 
Patris, | tendit ad antiqui cursum sanata tenoris51.

 Ottone è quindi visto quasi come colui che ripristina e tutela il -
Si tratta però di un -
 potrebbe essere quella dell’istituzione comunale, sovvertita durante il 

governo dei Torriani, oppure il potrebbe 
rimandare a una consuetudine mitizzata e di fatto indeterminata, sfruttata 

-
cessario per consolidare un regime innovativo quanto instabile52.

inciso sul sarcofago di Ottone stesso, sul lato minore della cassa, dalla parte 
del capo. Tale sarcofago, attualmente collocato nella navata destra del duo-
mo di Milano, era stato posto in origine nella chiesa di Santa Maria Iemale, 
presso la cappella di Sant’Agnese, dietro l’altare, in posizione preminente53.

49 «Quando l’arcivescovo Ottone dovette entrare in qualità di vescovo nella città di Milano, da cui 
era stato esule per quasi 18 anni, riuniti tutti i nobili che erano stati esuli con lui, così parlò loro 
dicendo: “Questa vittoria non è merito nostro, è grazia di Dio. Nessuno sfoderi la spada, nessuno 
derubi al povero o al ricco, nessuno sia memore delle offese ricevute e delle ferite. Non è conve-
niente infatti che l’arcivescovo ritorni gioioso alla sua sede e debba compiangere altri depredati 

Allora tutti all’unisono dichiararono a gran voce: “Faremo ciò che chiedi”. Ottone vedendo che 
tutti volevano rispettare i nemici e riconoscere la vittoria come venuta da Dio, disse: “Andiamo 
tutti con la benedizione verso la città di Milano”. Tutti i religiosi a gruppi e l’intero clero andarono 

“Pace, Pace”. L’arcivescovo, una volta entrato a Milano per prima cosa visitò la chiesa del beato 
Ambrogio e fu fatto signore nel temporale e nello spirituale. Fu disposto quindi di festeggiare la ri-

-
ma, , a cura di L.A. Muratori, Mediolani 1727 (RIS, 
XI), coll. 704-705. Si vedano anche le osservazioni di Welch,  cit., pp. 12-15.
50 Si veda , nota 22 e testo corrispondente.
51 Stephanardi de Vicomercato  cit., pp. 92-93, rr. 719-720, 725, 732-735: «Il presu-
le si impegna perché la  ritorni all’antico ordine del diritto e all’antico costume. (…) La 
legge antica ritorna e l’oppressione si allontana dalla città. (…) Ormai ritornano in città le antiche 
disposizioni e la modestia dei padri, l’interesse comune prende il posto dei propri lucri».
52 Riguardo il  la sua genesi e il suo utilizzo nella vita pubblica e collettiva si veda 
M. Bettini, . ,
in M. Bettini, , Torino 2000, 
pp. 242-292, e in particolare 279-283.
53 P. Seiler, 
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celebrativo e memoriale dato che la cappella era stata fondata da Ottone stes-

Angera, ottenuta nel 1277, il 21 gennaio, festa di sant’Agnese54. Il sarcofago del 
tipo “a tetto con acroteri”, in marmo rosso della Valpolicella, è stato recente-
mente messo in relazione formale con i sarcofaghi coevi di Olrico Scaccaba-
rozzi, arciprete della chiesa milanese, e del già ricordato Berardo Maggi, e ri-
manda a modelli tardo imperiali e alto-medievali, in cui al valore devozionale 
si sovrapponeva un valore civico ed ecclesiastico legato ai momenti fondativi 
dell’autorità episcopale milanese55. Come ha rilevato Walter Cupperi56, tale 
tradizione rinviava immediatamente, sia nella morfologia sia nel materiale, 

-

secolo per la sepoltura dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio nella basilica 
ambrosiana, e il sepolcro di Ariberto da Intimiano, originariamente collocato 
nell’atrio della basilica milanese di San Dionigi57. Ottone quindi probabilmen-
te con la sua sepoltura mirò ad attestare in modo neppur troppo velato una 
continuità della dignità metropolitana milanese che a partire da Ambrogio e 

Proprio sulla successione episcopale, del resto, si accanirono alcuni testi-
moni al processo intentato contro i Visconti del 1318-1321, quando, con l’ac-
cusa di eresia praticata da lui e dai suoi genitori, fu messa in discussione la 
nomina stessa di Ottone a presule milanese e quindi la tradizione ininterrotta 
che legava il Visconti ai suoi predecessori.

Deponit quod iam sunt LV anni quod septem ambaxatores missi per regem Karolum 
et comune Mediolani, accusaverunt coram domino papa Ottonem, quondam 
archiepiscopum Mediolanensem, quod non potrerat nec debebat esse archiepiscopus 

58.

È interessante osservare come il sarcofago di Ottone avesse acquisito una 
valenza simbolica non trascurabile nel rinviare al primato spirituale, ma anche 

, in -
, a cura di V. Pace e M. Bagnoli, Napoli 1994, pp. 119-140, a p. 122. Per la datazione 

del sarcofago si veda anche Cupperi,  cit., p. 400.
54 Cattaneo,  cit., pp. 89-94.
55 Cupperi,  cit., pp. 398-399, 429.
56 W. Cupperi, -

, in 
, a cura di W. Cupperi, Pisa 2002 (Annali della Scuola normale 

superiore di Pisa, s. IV, Quaderni, 14), pp. 160-161.
57 W. Cupperi, , in 
cit., pp. 463-481.
58 R. Michel, , in «Mélanges d’Archéologie et d’Hi-
stoire», 29 (1909), pp. 269-327, p. 321: «Depone che sono già cinquantacinque anni da quando 
sette ambasciatori, mandati dal re Carlo e dal comune di Milano, davanti al papa accusarono 
Ottone, un tempo arcivescovo di Milano, che non poteva né doveva essere arcivescovo poiché era 
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all’autorità temporale dei Visconti, tanto da assumere proprietà quasi magiche 
ed essere utilizzato anche come simbolo negativo dagli avversari. Ancora in una 
testimonianza, in occasione del processo per eresia contro Matteo Visconti del 
1321, uno dei testimoni raccontò infatti che il  di Ottone, scolpito sullo 
spiovente anteriore del coperchio di marmo rosso del sepolcro, dopo la depo-
sizione del corpo del vescovo era diventato nero, mentre il resto della cassa si 
manteneva nel suo colore originale. Si trattava di un indizio inequivocabile del-
l’eterodossia del presule, tanto più che l’immagine era rimasta scura nonostante 
i ripetuti sforzi del nipote di Ottone, Matteo, di ridipingerla di rosso, nel tenta-
tivo di celare alla pubblica opinione un fenomeno soprannaturale così manife-

prova inconfutabile della professione eretica di Ottone e di tutta la sua famiglia, 
a partire già dai genitori, e di conseguenza dell’illegittimità del suo potere.

Deponit de infamia dicti Otonis, patrui et promotoris dicti Mathei, super heresi, et 
quod vidit ymaginem dicti Otonis marmoream sculptam in monumento de marmore 
rubeo, que ymago prius erat coloris rubei et postquam fuit impositum corpus dicti 
Otonis fuit denigrata ymago, cetero lapide monumenti remanente in suo colore, et 

videns ymaginem ipsam denigratam fecit eam iterato colore rubeo depingi, que 
ymago reversa est iterum ad pristinam nigredinem; propter quod multi dixerunt et 
crediderunt hoc esse factum miraculose propter heresim dicti Otonis cum non venerit 

59.

Prendendo le mosse dalla distinzione strumentale formulata da Karl Sieg-
 in par-

“segno di rappresentanza”, ma una scultura che partecipava della sostanza di 
-

no e attivamente ciò che conteneva all’interno60

quelle riproduzioni che Maurizio Bettini, trattando delle 

ma immagini “agite”, che svolgeva una funzione non soltanto descrittiva ma 
anche performativa, suscitando nuovamente la presenza del defunto e quasi 
sostituendolo61.

59 Michel,  cit., pp. 321-322: «Depone circa l’infamia 
di Ottone, zio e promotore di Matteo, riguardo all’eresia. Dice di aver visto l’immagine marmorea 
del detto Ottone scolpita nel monumento di marmo rosso. Tale immagine in origine di colore 
rosso, divenne nera una volta deposto nel sarcofago il corpo di Ottone, pur rimanendo il resto del 
marmo del suo colore originario. Sentì inoltre molti dire che il detto Matteo, il committente di 
tale monumento, fece ridipingere più volte l’immagine di rosso ma ogni volta essa ritornò nera. 

fenomeno prodigioso causato dall’eresia del detto Ottone».
60 Riguardo alla memoria intesa non tanto come ricordo di un fatto o di una persona passata, ma 
piuttosto come “il rendere presente”, si veda O.G. Oexle, , in 

, a cura di H. Braert e W. Verbeke, Leuven 1983 (Mediaevalia Lovaniensia, 9), 
pp. 19-77.
61 M. Bettini, , in Bettini, 
cit., pp. 176-181.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[98]



15

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Comunicazione simbolica e identità cittadina

4.

Il ricorrente richiamo e rifarsi alla tradizione62 fu senza dubbio uno stru-
mento fondamentale usato dal signore nel tentativo di travestire il proprio 

-
sentante degli interessi e degli ideali di tutta la comunità, smussando e cer-
cando di nascondere quegli aspetti che rendevano il potere raggiunto con la 
forza come qualcosa di innovativo, tendenzialmente accentratore e tirannico, 
quindi di fondo illegittimo.

-
vanni, siamo di fronte al richiamo a due diversi momenti della storia cittadina 
milanese che vennero abilmente dosati dai Visconti per attestare la successio-
ne senza soluzione di continuità del loro governo rispetto al passato. Si tratta 
di un doppio registro che è stato osservato anche per altri casi coevi, come la 
signoria di Berardo Maggi63, in cui da una parte si puntò alla continuità istitu-
zionale in coerenza con il proprio ruolo di autorità nominata in seno ai collegi 
cittadini, e dall’altra si ricalcavano secolari modelli vescovili di signoria.

La costruzione di un potere stabile fu perseguita innanzi tutto attraverso 
un più intenso sviluppo delle funzioni di governo controllabili che andavano 

-
l’articolarsi delle istituzioni centrali e periferiche e a un più stretto controllo 
dell’ordine pubblico e della giustizia. In questi campi i Visconti si presentaro-
no in genere, almeno formalmente, come diretti eredi della politica comunale, 
basata sul principio della sovranità “collettiva”. Quello dei Visconti non fu un 
plateale colpo di stato: essi si gestirono invece, in particolare all’interno delle 

-
zione «astenendosi dall’assumere posizioni che mettessero a rischio la loro 
immagine pubblica, con l’adottare procedure e forme di intervento irrituali 

accreditata presso i giuristi»64. Si inserirono quindi sulla struttura del regime 
comunale senza dissolverla, ma anzi ponendosi in continuità con la tradizione 
istituzionale cittadina e, paradossalmente, rafforzandola, almeno formalmen-
te65. Si cercò nel contempo di superare la mancanza di mediazione istituzio-

62 Circa l’uso della tradizione nell’ambito istituzionale comunale precedente alla signoria si veda 
G. Andenna, , in -

.
Atti della quattordicesima Settimana internazionale di studio, Mendola 24-28 agosto 1998, Mi-
lano 2001, pp. 399-422.
63 Cupperi,  cit., p. 427.
64 Storti Storchi,  cit., p. 104. Si veda anche Tabacco, -

 cit., pp. 352-353.
65 -
lanesi, si veda P. Boucheron, -

e e , in
-

lection de l’École française de Rome, 302), pp. 41-77. Più in generale si veda Varanini, -
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nale tra gruppi sociali e loro rappresentanza istituzionale tentando a piccoli 
passi di mutare dall’interno gli strumenti di governo per poterli controllare e 
cautelarsi così da eventuali azioni da parte di forze sociali avverse66.

Se il principio di trasmissione ereditaria del dominio fu formulato in modo 
esplicito quasi settant’anni dopo la presa di potere di Ottone, nel 134967, il tra-
sferimento del potere dall’arcivescovo Ottone a suo nipote Matteo, e in seguito 

di questi ultimi due alla più alta carica del governo comunale, il capitanato 
del popolo68. Tali elezioni furono, almeno inizialmente, soltanto temporanee, 
con scadenza annuale o quinquennale. Lo stesso Azzone, a cui nel febbraio del 
1329 fu conferito da Ludovico di Baviera il vicariato imperiale, probabilmen-

1330 si fece nominare dal consiglio generale del comune «dominus generalis 
et perpetuus civitatis et districtus Mediolanensis». Anche la nomina dei fra-
telli Giovanni e Luchino a -
ciales et nobiles civitatis Mediolanensis concorditer et unanimiter». Si tratta 
di una terminologia estremamente interessante per la stessa gerarchia in cui 
sono poste le tre componenti, il , poi gli ,
ove con il  come prima fonte si trova, probabilmente, un rinvio alla 
coscienza dell’origine “democratica” del potere69.

L’organo assembleare principale del governo comunale, il consiglio degli 
-
-

timazione e non più di governo politico. Questa assemblea fu infatti privata 

cit., pp. 139-143; G.M. Varanini, 
, in , II, , a cura di D. Rando e G.M. 

Varanini, Venezia 1991, pp. 135-213, alle pp. 162-175, oltre a G. Milani, , Bari 

, in 
, a cura di L. Lacché, C. Latini, P. Marchetti e M. Meccarelli, Macerata 2007, pp. 

125-154, a p. 148. La sopravvivenza delle istituzioni comunali anche in epoca proto-signorile sono 
analizzate per Pavia in R. Rao, 

, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 119 (2007), pp. 151-187.
66 Il processo di conservazione e trasformazione delle istituzioni comunali sotto il regime signori-
le è tracciato in Menant,  cit., pp. 119-121 e in Tabacco, 

 cit., pp. 359-361. Si veda anche Milani,  cit., pp. 137-139. Per 
il caso degli Scaligeri si veda Varanini,  cit., pp. 317-318, 323.
67 F. Cognasso, , in ,
VI, , Milano 1955, pp. 1-567, qui a 
p. 455.
68 F. Cognasso, , in «Bollettino 

-
, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 23 (1923), pp. 

23-169.
69 S. Bortolami, , in -

. Atti del quindicesimo convegno di studi, Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia 
1997, pp. 41-79, alle pp. 50-51.
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-
ziarie di quest’ultimo organo vennero di fatto a consegnare il governo della 
città a un ristretto gruppo esecutivo alle dirette dipendenze del signore. Lo 
stesso consiglio degli Ottocento, la cui funzione era ancora fondamentale per 
il conferimento dei poteri signorili, fu riorganizzato. I suoi membri non fu-
rono più scelti su base cetuale, dalle singole componenti sociali, ma su base 
territoriale, secondo nomine però decise centralmente. Questo mutamento, se 
di fatto consentì al potere centrale di controllare più agevolmente l’assemblea, 
formalmente conferì un’aura di rappresentatività democratica, spendibile 
propagandisticamente. Il supremo organo costituzionale del comune perse 
così la propria originaria connotazione di istituto promanante dalla cittadi-
nanza; da una parte, infatti, secondo una linea di sviluppo per altro già in atto 
dal primo Duecento, si restrinse, e dall’altra divenne un consesso di uomini 
selezionati direttamente dal signore70.

Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia, almeno dal tem-
po di Luchino e Giovanni, fu creata una curia di giudici e vicari («iudices et 
vicarii ipsorum dominorum morantes in sua curia») esercitante le funzioni 
giudiziarie che il signore avocava a sé per via accelerata e quindi in deroga 
ai principi di giurisdizione e di competenza del giudice naturale. Non senza 
fortissime resistenze tale curia di vicari e giudici signorili tentò di sottrarre 
ai membri del potentissimo collegio dei giuristi di Milano il monopolio sul-
l’esercizio della funzione giudiziaria che essi esercitavano mediante l’istituto 
del  secondo le forme rituali del processo previste dagli 
statuti comunali e elaborate dalla dottrina giuridica71.

Si percorre così uno sviluppo già osservato da Andrea Zorzi per la situa-
zione toscana: 

A un sistema giudiziario [ma anche legislativo e esecutivo] che si fondava sulla rap-
presentanza delle componenti sociali, si sostituì così un sistema centrato su strutture 
istituzionali di più personale rappresentanza, quanto saldamente controllate dalle nuo-
ve oligarchie dirigenti che assecondarono il processo di concentrazione del potere dei 
nuovi regimi72.

Anche gli statuti del comune, lo  della città, frutto del con-
senso dei rappresentanti della comunità, non vennero aboliti bensì gradual-
mente riformati introducendo norme favorevoli al signore. Tali riforme però 
non furono, almeno formalmente, imposte dall’alto, ma vennero ottenute 
mediante la delega che i  fecero del loro potere legislativo, la cosiddetta 
«potestas condendi statuta»73, a favore dei Visconti o di commissioni da loro 

70 Somaini,  cit., pp. 689-694, ripreso da Milani,  cit., pp. 145-
146. Si veda inoltre Cognasso,  cit., pp. 449-466; C. Santoro, -

, Milano 1968, pp. 75-80.
71 Storti Storchi,  cit., pp. 85-86.
72 A. Zorzi, , in  cit., p. 447.
73 C. Storti Storchi, , in
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scelte74. Siamo qui in presenza, come sottolinearono alcuni giuristi dell’epoca, 
di una creazione del dominio grazie a una  piuttosto spregiudicata 
per mezzo della quale la potestà legislativa che il diritto romano imperiale 

 passò nelle mani del 75. Tale processo, che spesso 
ebbe come esito una maggiore razionalizzazione delle funzioni di governo76,
fu caratterizzato dal frequente richiamo al concetto di , agli ideali di 

, , ,  nella formale 
valorizzazione della dimensione di continuità con il periodo comunale. Si ha 
qui una conferma di quanto osservato da Andrea Zorzi: 

Ad affermarsi non era una necessità disciplinatrice in segno teleologicamente statale, 

e da nuovi gruppi sociali in via di affermazione (…) Il fatto che i nuovi attori sociali 
emergenti abbiano fatto ricorso sistematico alle risorse giuridiche e abbiano elaborato 
un’ideologia dell’interesse pubblico (...) [sembra inserirsi] nella costante tensione dei 
poteri emergenti a fondare la propria legittimità nel quadro dell’ordinamento pubblico, 
nella pretesa dei gruppi egemonici di rappresentare l’intera comunità, la 
appunto77.

5. 

-

78 – avvenne, del resto, ancor più a monte, a livello della 

, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 
1991 (Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Quaderni, 30), pp. 319-343.
74 Storti Storchi,  cit., pp. 71-101. Si veda-
no inoltre per alcuni quadri generali Menant,  cit., pp. 119-121 e le osser-
vazioni di J.-Cl. Maire Vigueur, , in 

, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XVII ciclo), Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, 2006.
75 Storti Storchi,  cit., pp. 80-86.
76

Sbriccoli, le scelte compiute in questo campo «se da un lato furono funzionali agli obiettivi delle 
oligarchie di governo dall’altro agirono obiettivamente nel senso di una “modernizzazione” delle 
funzioni di governo», il tutto alla luce di una sempre maggiore importanza dello «strumento giu-
ridico» (o, per meglio dire: la forma giuridica che si conferiva ad opzioni politiche, istituzionali, 
strategiche)»: Chittolini,  cit., p. 133. Si veda 
anche Sbriccoli,  cit., pp. 37-55.
77 A. Zorzi, ,
in

Atti del convegno, Trento 21-23 ottobre 1999, a cura di M. Bel-
labarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento. Contributi, 11), pp. 13-34, a p. 34.
78 Rehberg, cit., pp. 27-29, e più in generale K.S. Rehberg, 

, in 
 cit., pp. 3-18.
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comunicazione simbolica. Strumenti mediali di natura simbolica furono in-
fatti considerati centrali per veicolare la continuità e il legame con la tradi-
zione, di fatto solo apparenti, di un potere personale e familiare che andava 
così acquistando validità e legittimità. Simboli e azioni simboliche e rituali di 
grande impatto sull’opinione pubblica – gli storici dell’arte hanno parlato di 
una saturazione di immagini79 – e che veicolavano nel nome dei Visconti idee 
guida, quali la concordia e la  cittadina, l’identità e la religiosità civi-

80, divennero così senza 
dubbio un importante strumento istituzionale per la stabilità e il consolida-
mento del potere81. Si trattava di valori che andavano al di là di una semplice 
continuità con il regime comunale per attingere alla «dimensione città», al 
patrimonio immenso delle memorie e dell’identità cittadina, a quello che Sil-

, ovvero la resistenza 
del legame , qualunque fosse il tipo di governo82.

Se nel caso degli strumenti di governo istituzionale la continuità fu infatti 
cercata rispetto al periodo comunale, riguardo alla comunicazione simbolica, 

quale rappresentate di tutta la cittadinanza e frutto comune di una tradizione, 
i Visconti, almeno nei primi decenni, sembrano mirare a riallacciarsi anche a 
un periodo pre-comunale di governo episcopale, e ancor di più a una tradizio-
ne quasi leggendaria che aveva nel vescovo, e in particolare nel vescovo santo, 
Ambrogio, patrono della città, il suo punto di riferimento83, che interpretava 
la “città”, il corpo civico “a prescindere” dai regimi. 

79 Welch,  cit., p. 6.
80 Per un uso strumentale di questi valori a Firenze nell’ambito degli ordinamenti antimagnatizi 
si vedano le ricche osservazioni di A. Zorzi, -

, in -
rio, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995 (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di archivistica, paleo-

 cit., pp. 130-134.
81 Rehberg,
Menant,  cit., pp. 242-248 e M.M. Donato, 

, in 
, a cura di A. Castagnetti e G.M. Varanini, Verona 1995, pp. 

-
zione simbolica risultano inoltre le osservazioni di A. Zorzi, 

, in 
Atti del V Convegno storico italo-canadese, Viterbo 11-15 

maggio 1988, a cura di M. Miglio e G. Lombardi, Manziana (Roma) 1993, pp. 153-253, alle pp. 
178-183, 249-253, quando a proposito del cerimoniale penale egli osserva che «L’impianto ceri-
moniale nel suo complesso assolveva primariamente la funzione consensuale di conferma delle 
gerarchie di ruoli e di  in cui si articolava l’autorità (...) Veniva a collocarsi in un più lato 
sistema di comunicazione e di regolazione della vita civile. Un sistema visivo, sonoro e gestuale 

degli organi detentori del potere».
82 Collodo,  cit., p. 111; Varanini, cit., pp. 137-138. Su 
questo punto si veda anche Chittolini,  cit., p. 132.
83

portante per l’identità civica sono in Menant, cit., pp. 205-207; si veda 
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basilica entro le mura cittadine, fu insistentemente citata e rappresentata vi-
sivamente e assunse in sé almeno tre valenze fondamentali. In primo luogo 
Ambrogio era il santo e il patrono, il : la sua presenza ri-
mandava al trascendente e garantiva la tutela e la conferma divina. In secon-
do luogo egli in quanto vescovo incarnava la continuità di un governo anche 

civica, quell’insieme di valori e di ideali propri della città di Milano e che co-
stituivano il nocciolo della sua identità84. In Ambrogio quindi valori religiosi, 

-

riconoscimento e al loro caricamento di validità religiosa»85.
La funzione episcopale, come abbiamo già visto, fu centrale con Ottone, 

che ne fece la base più solida del suo potere. Le potenzialità di questo stru-
mento di stabilizzazione diventarono però sempre più chiare con il secondo 

86.

87. La doppia sepoltura, più usuale tra i santi che tra 
i semplici fedeli o tra gli ecclesiastici – basti ricordare la sepoltura multipla 

anche G. Chittolini, , in -
, a cura di T. 

Dean e C. Wickham, London 1990, pp. 69-80, a p. 72.
84

P. Boucheron, 
e , in -

-
, in Cattaneo, cit., pp. 117-159. Riguardo 

alla centralità dell’identità civica e del senso di appartenenza alla collettività anche in epoca signo-
rile si veda Varanini,  cit., p. 138; Varanini, 
cit., pp. 329-331, 341, oltre che Tabacco,  cit., pp. 13-14. 
85 G. Chittolini, -

, in 
, Berlin 2000 (Historische Forschungen, 67), pp. 227-

248, a p. 243.
86  cit. Si veda 
anche G. Biscaro, 

, in «Archivio Storico Lombardo», 47 (1920), pp. 193-271; F. Cognasso, -
, in , V, ,

Milano 1955, pp. 217-357; Cognasso,  cit., pp. 148-222; G. Soldi Rondinini, -
, in  cit., pp. 303-309, e G. Chittolini, -

, in  cit., pp. 13-30. 
87 Lo stesso Galvano Fiamma sottolinea la continuità tra l’opera di Ottone e quella di Giovanni: 
«Ipse enim [Iohannes] Ottonis Vicecomitis archiepiscopi patrui sui vestigia imitatus, iura ecclexie 
Mediolanensis totis viribus instauravit, perditos reditus recuperavit, pallatia et domos et sallas 
archiepiscopatus refecit»: Galvanei de la Flamma -

, a cura di C. 
Castiglioni, Bologna 1938 (RIS2, XII/4), p. 11, rr. 24-27. Si veda inoltre Galvanei de la Flamma 

cit., p. 52, rr. 13-20.
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con i santi Ambrogio, Gervasio e Protasio presso la basilica santambrosiana 
– fuse probabilmente insieme il desiderio di attestare la continuità episcopale 
e la venerazione di Giovanni verso un antenato, la cui attiva presenza si rende-
va evidente, nel bene o nel male, ancora dopo morto, attraverso il sarcofago.

L’elezione di Giovanni ad arcivescovo di Milano da parte del capitolo me-
tropolitano risale forse già al 131788

arcivescovo ben 25 anni dopo, da Clemente VI soltanto nel 1342, a causa della 
strenua opposizione dal parte del papato (prima Giovanni XXII e poi Bene-
detto XII) che prima annullò la sua elezione, poi, nel 132l, lo accusò di ere-
sia89, insieme a tutta la sua famiglia, e, una volta assoltolo, nell’autunno 1330, 
dopo ben 9 anni, lo destinò a una sede episcopale minore, quella di Novara, 
città di cui, con un colpo di mano nel maggio 1332, diventò anche signore90.

Di fatto per tutto questo tempo egli rimase amministratore della dioce-
si di Milano, avendone a disposizione tutte le ingenti ricchezze economiche, 

Camodeia, riuscì solo nel 1339, nei suoi ultimi mesi di vita, a prendere pos-
sesso della cattedra milanese. Negli anni che precedettero la sua consacrazio-
ne ad arcivescovo, e in particolare a partire dall’assoluzione dalla scomunica, 

-

vescovi, estremamente ridimensionati nel corso del periodo comunale. 
Per quanto riguarda il primo punto egli stesso diede inizio e fu diretto 

protagonista di una notevole serie di eventi liturgici pubblici che coinvolsero 
la cittadinanza. Si trattò di azioni simboliche atte a mostrarlo quale arcivesco-
vo di Milano, possiamo dire, “in pectore”, anche se non ancora giuridicamente 

la sua ortodossia.
-

venzionarono riccamente la costruzione di una nuova e ricchissima arca fu-
neraria per Pietro Martire, frate e martire dell’ordine dei predicatori, nonché 
inquisitore, ucciso dagli eretici nel 1252 e il cui corpo era tumulato presso la 

91. Fin dagli ultimi anni del XIII 

per i membri laici della famiglia Visconti. Matteo aveva sovvenzionato intor-
no al 1290 la costruzione della volta del transetto settentrionale e di due cap-

88 Cadili,  cit., pp. 33-37.
89 Michel,  cit., pp. 269-327.
90 Per una completa ricostruzione di questo periodo si veda Biscaro,  cit., 
pp. 193-271 e ora anche Cadili,  cit., pp. 29-130.
91 , in  cit., pp. 70-103; A. Mo-
skowitz, , in «Arte Lom-
barda», 96 (1991), pp. 7-18. Si veda anche M. Benedetti, 

, in  cit., pp. 120-203, alle pp. 117-127.
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pelle contigue, quelle di Sant’Ambrogio e di Santo Stefano, mentre sua moglie, 
Bonacossa Borri, vi aveva fondato la cappella di San Tommaso d’Aquino. Qui 

92. Nel 1323 però, a causa delle lotte 

in Italia, aveva colpito la città di Milano con l’interdetto e anche i frati pre-
dicatori erano stati costretti ad abbandonare temporaneamente il convento, 

.
Qualche anno dopo i religiosi mendicanti si riavvicinarono ai Visconti grazie 
all’opera di mediazione di Galvano Fiamma, come egli stesso narra nella sua 
cronaca maggiore dell’ordine93. Lo storico domenicano divenne intimo amico 
di Azzone Visconti, tanto che quest’ultimo insieme allo zio Giovanni, ancora 
vescovo di Novara, concorse con generose offerte all’erezione dell’arca com-
pletata nel 1339. In ricordo del ricco contributo, sia Azzone sia Giovanni si 

94. Giovanni inoltre par-
tecipò, in qualità di vescovo di Novara e di arcivescovo eletto di Milano, nel 
giugno del 1340, alla solenne traslazione del corpo del santo, che fu compiuta 
in occasione del capitolo generale dei Domenicani. Tale assemblea si tenne a 
Milano per volontà dei Visconti stessi e fu da Giovanni, insieme ad altri mem-
bri della sua famiglia, ampiamente sovvenzionata95. Ancora l’anno seguente 

92 Seiler,  cit., p. 126.
93 Tomea,  cit., pp. 88-91.
94 «Domus Vicecomitum taliter erat avversa ab amore ordinis propter processus inquisitorum 
contra ipsos factos, quod nullus auderet appropinquare eorum domibus. Frater autem Galvaneus 
de la Flamma studuit eos ad amorem ordinis revocare et inter alios reduxit dominum Azonem 
Vicecomiten [ ] civitatis principem, cuius factus est amicus intimus. Qui donavit pro fabricha 

-
scopus similiter donavit ducatos quinquaginta; et ambo sunt in cooperculo arche sculpti»: Odet-
to, cit., p. 341. Lo stesso Giovanni, riporta ancora Galvano Fiamma, nel 
1335 aveva donato alla cappella di San Tommaso d’Aquino, dove erano sepolti la madre e i fratelli, 
un calice e un messale e aveva fatto chiudere la cappella stessa con un cancello di ferro: Odetto, 

cit., p. 341.
95

-
runt episcopi Johannes Vicecomes episcopus Novariensis ellectus in archiepiscopatum Medio-
lani; item episcopus Luchanus, episcopus Cremonensis, episcopus Papiensis, episcopus Adrie et 

capituli generalis in vigilia Pentecostes, ordinante et cuncta disponente venerabili Johanne Vi-
cecomite episcopo Novariensi, cui totius capituli generalis et translationis corporis beati petri 

-

aere in platea coram innumera multitudine populi ostensum fuit fere usque ad horam sextam. 
Deinde translatum fuit in archam novam marmoream mirabilis pulcritudinis, nec fuit in uni-
versis regnis totius christianitatis tam nobile sepulchrum de marmore»: Galvanei de la Flamma 

 cit., pp. 38-39, rr. 35-41, 1-8. «Anno domini 1340. Celebratum est capitulum gene-
rale Mediolani sub magistro Ugone Gallico, pro cuius sustentatione dominus Ioannes Vicecomes 
episcopus Novariensis, postmodum Mediolani archiepiscopus, donavit capitulo anguillas trecen-
tum et lucios in magna quantitate pro conventu et hospitibus. (...) In die Penthecostes dominus 
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egli donò al convento un preziosissimo reliquiario in oro, argento e cristallo in 
cui fu collocata la testa di san Pietro martire, colpita dal fendente degli eretici 
assassini che lo avevano martirizzato96

da cui provenivano alcuni tra gli inquisitori che più di un decennio prima lo 
avevano condannato per eresia97.

Quando era ancora vescovo di Novara Giovanni, inoltre, per primo in-
disse a Milano nel 1335 la solenne processione cittadina del ,
la festa antiereticale per eccellenza. Alla processione, che attraversò tutta la 
città, parteciparono, a detta di Galvano Fiamma, centomila persone. Il Vi-
sconti stesso, e non l’esiliato arcivescovo di Milano, Aicardo, fu il principale 
protagonista dell’evento. Giovanni portò infatti l’eucarestia in processione per 
le vie cittadine sino alla basilica di Sant’Ambrogio, e invitò poi tutti i notabili 
della città a prendere parte a un lauto banchetto presso il nuovo palazzo che si 

98.
Non si trattò dell’unica azione rituale pubblica creata dai Visconti in que-

gli anni. Atti con forte risvolto simbolico per tutta la città furono anche la fe-
sta per la natività di Maria il 7 settembre99 e la festa dei re Magi, caratterizzata 
da una rappresentazione all’aperto di alcuni episodi evangelici il 6 gennaio100.

dominus episcopus fecit secunda die. (...) In prefato capitulo translatum est corpus beati Petri 
martiris de archa antiqua in archam novam»: Odetto, cit., pp. 342-343. «In 
huius capituli celebratione gloriosi beati Petri martiris corpus de archa antiqua, in qua in prima 
translatione fuerat positum, translatum fuit in archam marmoream novam et solemnem non sine 
miraculorum corruscatione, presente domino Ioanne Vicecomite, archiepiscopo Mediolanensi, 

multis nobilibus»: Odetto, cit., p. 369.
96 «Anno domini 1341. Dominus Ioannes Vicecomes prefatus donavit (...) tabernaculum unum 

constiterat archa, in quo positum fuit caput sancti Petri martiris in sacristia, sublato altari sancti 
cit., p. 343.

97 Biscaro, cit., p. 227.
98 «Iohannes Novariensis, ac ecclexie Mediolanensis conservator, Azi Vicecomitis patruus, at-

universus clerus et quedam mirabilis processio religiosorum, qualem Roma sibi ipsi relicta facere 

cantibus et solemnitatibus mirabilibus. Per viam erat tantam cereorum numerositas, quod nullus 
nisi vidisset, credere posset. Cum Corpus Christi apropinquaret monasterio sancti Ambrosii, tunc 

episcopi substulit, et usque ad altare sancti Ambrosii portavit. Fuerunt in ista processione Azo 
Vicecomes dominus civitatis cum aliis nobilibus: et fuit computatum quod promiscui sexus per-
sone festivitati interfuerunt ultra c mille. Postea per alium episcopum Corpus Christi ad aliam 
ecclexiam maiorem fuit reportatum. Fecitque episcopus Novariensis supradictus grade convi-
vium in domo sua iuxta sanctum Ambrosium, nobilibus dominabus, et aliis quampluribus, sta-
tutumque fuit quod perpetuis temporibus hec solemnitas celebraretur»: Galvanei de la Flamma 

 cit., p. 19, rr. 20-33. Riguardo ai rituali civici, per citare solo alcuni contributi, si veda 
P. Ventrone, , in 

, a cura di G. Chittolini e P. Johanek, Bologna 
2003 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 12), pp. 155-189; Chittoli-
ni,  cit., pp. 69-80, oltre a Menant, cit.,
pp. 211-214 e a Biscaro, cit., pp. 226-228.
99 Galvanei de la Flamma  cit., p. 22, rr. 1-10.
100 Galvanei de la Flamma  cit., p. 22, rr. 12-30.
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introdusse in due città di cui aveva raggiunto la signoria: Novara, con la fe-
sta di san Gaudenzio, e Bologna, con quella di san Colombano a partire dal 
1351101. A Novara in particolare, nel maggio 1332, il Visconti, a qualche mese 
dalla sua elezione a vescovo di quella città, riuscì a strappare con un colpo 

qualche tempo prima, fedeli alleati dei signori ambrosiani. Ottenuto il potere 
Giovanni fu cosciente della rottura che quest’atto di forza aveva creato tra 
lui e i cittadini. Non gli bastò quindi, come ha rilevato Giancarlo Andenna102,
l’essere proclamato nella «concio» popolare «dominus generalis Novarie», ma 
volle anche presentarsi pubblicamente come legittimo erede dell’antica signo-
ria episcopale. Per raggiungere questo obiettivo si racconta come il vescovo 
organizzò una manifestazione visiva ed emotiva così da mostrare a tutti il 

imperiali ottenuti dai suoi predecessori sin dall’XI secolo, prese la statua del 
vescovo novarese san Gaudenzio con le reliquie dei santi protettori di Novara 
e, organizzata una solenne processione di clero e popolo, attraversò tutto il 
centro abitato, invitando a rendere grazie a Dio per l’espulsione dei tiranni e il 
ripristino del legittimo potere comitale del vescovo.

Ritornando alla situazione milanese, l’accostamento che Giovanni fece 

nel tempo dalla tradizione civica, si fece del resto sempre più frequente. An-
cora Galvano Fiamma, che era anche cappellano e scriba di Giovanni, scrisse 
e dedicò al futuro arcivescovo di Milano, nel 1339, una 

103. Quest’opera aveva come obiettivo l’attestazione di una 
coerenza della successione episcopale, ininterrotta e sempre uguale, collegan-
do direttamente, e senza soluzione di continuità, l’età a lui contemporanea 
con la tradizione dei primi presuli santi, di cui Giovanni voleva dimostrarsi 
diretto e degno depositario. Sempre Galvano, vero e proprio testimone e cu-
stode dell’ideologia del potere visconteo ai tempi di Giovanni, descrivendo le 

arcivescovo di Milano, nel 1342, mise lo stesso Giovanni in diretto raffronto 
con Ambrogio, esortandolo ad emulare il padre della Chiesa: «Tau, Clemens 

101 A. Sorbelli, ,
Bologna 1910, pp. 220-221, 449-450.
102 G. Andenna, .  Torino 1982, pp. 88-89; il rac-
conto della celebrazione è riportato dal giurista novarese del XVI secolo G.B. Piotto, La No-
varia, -

, in «Annali dell’Istituto Stori-
co italo-germanico di Trento», 24 (2000), pp. 595-613, anche all’url <http://fermi.univr.
it/RM/biblioteca/scaffale/c.htm#Guido%20Cariboni>.
103 Oltre all’opera, ancora inedita, si è conservata la lettera dell’ottobre 1339 mediante la quale 
Galvano donava a Giovanni, ancora eletto di Milano, la -

, in «Ambrosius» 31 [1955], pp. 101-117, a p. 111). Si veda anche Tomea, 

, Milano 1982, pp. 22-25.
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Ambroxium»104. Senza contare che sulle monete auree e argentee coniate dal-

città, apparve sulla stessa faccia di quello di Ambrogio, il santo protettore, 
ed entrambi si trovano ai lati ancora di un’immagine di Ambrogio benedi-
cente105. Si trattava per Milano di un fatto senza precedenti che attesta come 
il collegamento immediato tra Giovanni vescovo e signore e Ambrogio fosse 
direttamente cercato106.

6.

Del resto questa dinamica di simboli, di azioni simboliche e di testi pro-
pagandistici tesi ad attestare il Visconti come legittimo arcivescovo di Milano 
non si limitò a collegarlo direttamente con la tradizione episcopale milanese. 
L’azione di propaganda portata avanti in quegli anni tese infatti, seguendo 

vescovo non soltanto dedito alla pastorale e all’amministrazione del suo patri-
monio, come poteva essere il presule di età comunale, bensì strettamente im-

interessante a tal proposito è il sarcofago di Azzone Visconti, parte di un più 
complesso monumento funerario di cui purtroppo oggi rimangono solo al-

107. Tale opera fu realizzata sicuramente dopo il 1342, e 
probabilmente prima del 1346, dallo scultore pisano Giovanni di Balduccio, 
già autore dell’arca di san Pietro martire. Venne collocata nella grande cap-
pella pubblica dedicata a santa Maria e a san Gottardo che lo stesso Azzone 
aveva fatta costruire a lato del nuovo palazzo signorile, nel centro urbico. Il 

-
mente uno strumento centrale per la costruzione di un’identità simbolica dei 

104 Galvanei de la Flamma cit., pp. 50, rr. 35-36.
105 Circa l’uso di monete e sigilli come simboli del potere nel processo di formazione dello stato 
moderno, oltre che della sovrapposizione delle possibilità sintattiche del sistema simbolico, che 
quasi mai distingueva le armi del signore e del sovrano da quelle del governo pubblico e dello sta-
to, si veda M. Pastoreau, , in 

 cit., pp. 145-153.
106 Si vedano anche le monete coniate a Bologna dal 1350; in questo caso però Ambrogio ha nella 

 cit., p. 8, oltre a A. Sorbelli, -
, Bologna 1910, pp. 183-185.

107 Su quest’opera si veda Seiler,  cit., pp. 
119-140 e in particolare P. Seiler, 

, in  Akten des 
Kongresses, Rom 4.-6. Juli 1985, a cura di J. Garms e A.M. Romanini, Wien 1990 (Publikationen 
des Historisches Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, I. Abteilung: Abhandlun-
gen 10), pp. 367-392, oltre a P. Boucheron, 

, in 
, a cura di D. Barthélemy e J.-M. Martin, Genève 2003 

(Hautes études médiévales et modernes, 84), pp. 303-329; Welch,  cit., p. 18.
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Visconti di fronte alla . Se escludiamo infatti l’arca di Ottone Visconti, 
quella di Azzone fu la prima sepoltura pubblica di un signore presso Milano. 
Di suo nonno, Matteo, infatti, non si conosceva il luogo di tumulazione; es-
sendo morto scomunicato il suo corpo era stato infatti sepolto in gran segreto, 
forse presso la canonica di Crescenzago. Il padre di Azzone invece, Galeazzo, 
deceduto in esilio nel 1327, era stato inumato a Lucca.

-
zione unanime non è stata ancora raggiunta108. In questa sede si prende in 
considerazione soltanto il rilievo posto lungo i lati del sarcofago, che Peter 

(rappresentazione di 

-

sottoposte a Milano accompagnate dai rispettivi santi patroni. Ogni patrono è 

rivolta verso il centro. Fulcro mediano del rilievo è costituito poi da sant’Am-
-

terzetto è delimitato rispetto al resto della rappresentazione da una cortina 
sostenuta alle loro spalle da due angeli, la quale sottolinea l’importanza di 
questo gruppo, e non soltanto di Ambrogio, rispetto al resto del rilievo. 

109,

-
rito varie ipotesi di lettura, che vanno dalla consegna ad Azzone del vicariato 

-
ne dei due ceti che si contendevano la città ossia i  e i . Più 

notabile cittadino milanese in abiti civili e in quella alla sua sinistra, molto 
probabilmente, un rappresentate dell’imperatore, riconoscibile dal globo che 
tiene nella mano destra. Il santo nella destra stringe una bandiera con una 
croce, l’emblema della città di Milano. Anche con la sinistra Ambrogio teneva 
in origine un vessillo o un oggetto, sulla cui natura noi possiamo purtroppo 
fare soltanto delle ipotesi, dato che è stato frantumato. È interessante osserva-
re come entrambe le aste strette in pugno dal santo siano anche trattenute dai 

rappresentante imperiale sia un pastorale – la simbolizzazione sarebbe stata 
troppo ambigua –, si può ipotizzare che si tratti o di un vessillo dell’Impero, o 

108 Per le varie interpretazioni si veda Boucheron,  cit., pp. 317-319. Non più 
accettabile risulta la lettura proposta da L. Green, 

in «Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes», 53 (1990), pp. 98-113, a p. 110.
109 Seiler,  cit., pp. 372-374.
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che rappresenta la cittadinanza milanese, porge al santo vescovo la signoria 
sulla città110, mentre il rappresentante dell’imperatore offre il potere imperia-
le, ossia il vicariato111

che Azzone Visconti tra il 1329 e il 1330 aveva utilizzato per rendere legale il 

cui vertici sono la signoria, il vicariato e l’episcopato, ossia i fondamenti stessi 
del governo dell’arcivescovo Giovanni, committente del sarcofago.

Ciò che più colpisce e che costituisce la vera novità della rappresentazione 

che racchiude in sé l’identità stessa della città, a poteri di governo civile che, 
in epoca comunale, non erano stati in mano episcopale. Del resto questo bi-
nomio – il pastorale e la spada – sarebbe stato espresso chiaramente nell’epi-

che conservava le spoglie di Ottone e di Giovanni stesso: 

Presul eram pastorque fui, baculumque tenebat dextera pastoris, gladiumque sinistra 
gerebat felicis domini, magnusque potensque tyrampnus ipse fui vivens112.

A ulteriore conferma, non è certo casuale che proprio a partire dagli anni 

metà del XI secolo, proprio in coincidenza con l’episcopato di Ariberto, la sto-

in particolare in alcune occasioni di grave pericolo per la città, ad esempio 
in occasione dell’assedio di Milano del 1037113

del santo erano state nella grande maggioranza dei casi quelle di un semplice 

110 La consegna della signoria a sant’Ambrogio da parte di un cittadino milanese ricorda la con-

bandiera della città da parte di un cittadino al vescovo Guido seduto in trono: Pelham, -
 cit., pp. 81, 105. Un’azione simbolica per qualche verso simile si trova 

rappresentata in due miniature di un codice conservato presso la Biblioteca Marciana contenente 
i . In esse Iacopo I e Marsilio da Carrara vengono investiti 
dal popolo della signoria su Padova: Donato,  cit., pp. 440-441.
111 -

-
ca a Verona, progettato e realizzato negli stessi anni del sarcofago di Azzone. In questo caso però 
la scena risulta invertita: è infatti l’imperatore, in posizione più elevata, che tiene in mano sempre 
con la sinistra il globo, a consegnare un vessillo a Cangrande, inginocchiato. Tutti e due stringono 
tra le mani l’asta della bandiera: Donato,  cit., p. 396.
112 C. Faraggiana di Sarzana, , in 
«Studi Petrarcheschi», n. s., 1 (1984), pp. 227-243, alle pp. 241-242: «Fui presule e pastore. La 
mia mano destra teneva il bastone del pastore e la sinistra impugnava la spada del felice signore 
e fui in vita un grande e potente tiranno».
113 M. Tessera, 

, in  cit., pp. 383, 392-393.
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attributi egli appare sulle monete e sui sigilli arcivescovili114

e XIII secolo, nell’affresco della tomba dell’abate Guglielmo Cotta, morto nel 
1267, collocata presso la basilica di Sant’Ambrogio, nell’area del portico del 
Capitolino115

del carroccio milanese, che veniva portato in battaglia, seguiva nel XII secolo 

Burcardo in una lettera scritta all’abate di Siegburg, Nicola, nel marzo 1162116.
A partire dagli anni Quaranta del XIV secolo il padre della Chiesa fu 

-
117

sporadicamente già presente a Milano nella seconda metà del XII secolo, do-
vette gran parte del suo successo alla celebrazione della fortunosa vittoria ot-
tenuta da Luchino, insieme a Azzone e Giovanni, a Parabiago nel 1339 contro 
un altro membro di casa Visconti, Loderisio118

grazie, in particolare, alla fantasiosa ricostruzione che di questi avvenimenti 
fece Galvano Fiamma che raccontò dettagliatamente lo svolgersi fortunoso e 

114

Bernabò e Galeazzo II Visconti, coniato dopo il 1354 (C. Crippa, 

, in  cit., pp. 35-44. Per quanto riguarda il sigillo degli arcive-

mantenuta almeno per tutto il XIV secolo (G.C. Bascapè, , in 
«Milano», luglio 1937, pp. 337-344).
115 A Rovetta, , in 

, a cura di M.L. Gatti Perer, Milano 1995, pp. 
268-293, alle pp. 268, 275-278.
116 «Stabat autem currus multiplici robore conseptus, ad pugnandum desuper satis aptatus, ferro 
fortissime ligatus, de cuius medio surrexit arbor procera ab imo usque ad summum ferro, nervis 

anteriori parte beatus depingebatur Ambrosius ante prospiciens et benedictionem intendens, 
quocumque currus verteretur»: F. Güterbock, 

, in «Bullettino dell’Istitu-
to storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano», 49 (1949), pp. 1-65, a p. 63.
117

-
, pp. 13-21 e di G.A. Vergani, -

, pp. 117-132, oltre a G. Calligaris, 
, in ,

Milano 1897, pp. 1-63; Boucheron,  cit., 203-223.
118 -

impadroniti per la seconda volta di Milano. Dopo la morte di Matteo aveva tentato nel 1322, in un 

-
stà di Monza e aveva combattuto contro i crociati di Giovanni XXII. Per il suo aiuto militare dopo 
la vittoria di Vaprio nel 1325 aveva ottenuto castelli e giurisdizioni nel Seprio. Su questo perso-
naggio si veda Cognasso, cit., pp. 166-169, 194, e, più in generale, 
per i rapporti con i vari rami della famiglia Cognasso, cit.
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incerto degli scontri119. Loderisio, cugino di secondo grado di Matteo I, padre 
di Giovanni, e signore di alcune località nella contea del Seprio, a nord-est di 
Milano, nel 1336 era stato proscritto dal territorio milanese, a causa di una 
congiura da lui stesso ordita ai danni del nipote di Matteo, Azzo. Il centro della 
sua signoria, il castello di Crenna, presso Gallarate, era stato quindi assediato 
e distrutto ed egli si era visto costretto a riparare a Verona presso Mastino II 
della Scala. Grazie all’appoggio neppure troppo velato degli Scaligeri, in rotta 
con i Visconti a causa della perdita di Brescia nell’ottobre 1337, Loderisio nei 
primi giorni di febbraio del 1339, assoldato un folto esercito di mercenari te-
deschi già alla paga dei Veronesi, marciò verso il distretto milanese. 

Scrive però Galvano che gli  teutonici, una volta entrati in 
Lombardia, stabilirono segretamente di tradire Loderisio stesso. Si accor-
darono infatti tra di loro, così che, se fossero riusciti a espugnare Milano, 
avrebbero ucciso tutti i cittadini, risparmiando invece i rustici, da utilizzare 
come forza lavoro nelle campagne. I mercenari avrebbero quindi richiamato 
nell’area padana una quantità innumerevole di compatrioti tanto da sotto-
porre la Lombardia al giogo tedesco e trasformare così Milano in una loro 
colonia. I soldati tedeschi quindi non soltanto avrebbero cacciato i Visconti da 
Milano, ma avrebbero tradito anche il Visconti fuoriuscito che li comandava. 
A questo punto della narrazione il Fiamma introdusse l’elemento miracolisti-
co. Continuando il racconto si legge infatti che Dio, volendo punire una così 
grande malvagità, mandò sant’Ambrogio che apparve sul campo di battaglia 
visibilmente, «visibiliter»,
colpì i nemici tedeschi che avevano ormai la vittoria in pugno, così che questi 
persero le forze e furono sopraffatti120.

Anche in questo caso Galvano riprese un codice simbolico già presente 
nella tradizione milanese e lo mutò dall’interno. Una delle pochissime raf-

119 L’intera vicenda è ricostruita in Cariboni,  cit., pp. 595-613.
120 «Postquam Lodrisius Vicecomes Abduam transivit et Legnanum pervenit Theotonici ipsi su-
besse aut obedire contempserunt. Determinaverunt inter se si civitatem optinere potuissent, in-
terfecti civibus de Mediolano, rusticos pro agricoltura conservare et Theotonicos innumerabiles 
de Allamannia convocare et Lombardiam sub iugo Theotonicorum supponere, et civitatem Me-
diolanensem in coloniam redigere. Sed Deus, tantorum malorum refrenator existens, misit bea-
tum Ambroxium, qui, in albis cum scutica in manu,  hostes victoria potitos percussit: ex 
quo perdiderunt vires et superati sunt; ex hoc facta est in civitate processio cleri et religiosorum, 

fuit ecclesia in honorem beati Ambroxii et primum lapidem posuit Johannes Vicecomes episco-
pus Novariensis supradictus»: Galvanei de la Flamma  cit., p. 31, rr. 19-30, Galvano 
stesso nel  aveva già trattato di una altrettanto miracolosa apparizione di San-
t’Ambrogio, armato questa volta di spada, in occasione dell’assedio di Milano del 1037 da parte di 
Corrado II: «Beatus Ambroxius liberavit civitatem de obsidione. Cum autem in die Pentecostes 
Bruno archiepiscopus Coloniensis in parva ecclexia sancti Michaelis missam celebraret coram 
imperatore et baronibus, facta sunt tonitrua et coruscationes maiores quam nulla etas recordari 
potuisset. Beatus Ambroxius cum gladio extracto appariut in ecclexia, et terribilibus oculis impe-
ratori comminatus est mortem, nisi de obsidione civitatis recedere»: Galvanei Flammae -

 cit., p. 612.
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-

delle nove porte di Milano, Porta Romana. Tale fregio, ora custodito presso il 
castello sforzesco, rappresenta, in più episodi, il rientro in città dei Milanesi 
sotto la scorta delle città alleate il 27 aprile 1167121, dopo un esilio di cinque 

-
122. Tale inter-

pretazione è del resto suffragata dalla didascalia che correda il bassorilievo, 
ove si leggono distintamente le parole «Ambrosius» e «Arriani». Gli studiosi 

-
la porta e riconoscono un parallelismo consapevolmente voluto tra gli “Ar-
riani” scacciati da Ambrogio e i sostenitori dell’imperatore tedesco Federico 
Barbarossa che i Milanesi avevano allontanato dalla città123.

Galvano, a distanza di quasi due secoli, nel racconto di Parabiago sembra 
riprendere gli stessi elementi: da una parte i mercenari tedeschi intenzionati 
a impadronirsi della città trasformandola in una colonia, dall’altra Ambro-

della storia comunale rileggendolo e riadattandolo in chiave viscontea124. Tra-
dizione episcopale e tradizione comunale sembrano su questo punto sovrap-
porsi, per la creazione di una solida linea di continuità. Il frate predicatore, 

simbolico identitario milanese già in parte attestato. 

ha con il rilievo posto sulla facciata della chiesa dei Santi Nazzaro e Celso di 
125. L’edicola, posta sotto l’imponente rosone, scolpita di Gio-

vannino da Campione probabilmente nei tardi anni Quaranta del Trecento, 

121 A. Ambrosioni, , in 
, Siena 1986, pp. 3-41, ora anche in A. Ambrosioni, 

, a cura di M.P. Alberzoni e A. Lucioni, Milano 2003 
-

sto punto p. 427).
122 Si veda la scheda di G.A. Vergani, , in 

 cit., pp. 471-472; T. Binaghi Olivari, -
, in , II, Milano 

1972, pp. 44-52, e in particolare A. von Hülsen, 
-

, in «Cahiers de civilisation médiévale», 35 (1992), pp. 147-153.
123 -

, Berlin 1994 (Artefact, 8), pp. 43, 84-90.
124 -
ligeri a Verona e, in particolare, per i Carraresi a Padova sono stati attentamente osservati da 
Donato,  cit., pp. 436-446.
125 O. Zastrow, , Como 1989, p. 87. 
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racchiude un sant’Ambrogio che benedice e alle cui spalle, come nel sarcofago 
di Azzone, si trovano due angeli reggi-cortina. L’elemento senza dubbio più in-

quale non si trova nelle mani di Ambrogio, bensì appoggiato alla tenda sopra 
il braccio destro benedicente del santo vescovo. Potremmo quasi concludere 
che l’Ambrogio di Bellano non abbia ancora afferrato la sua arma. Il tutto è 

le lettere “IO” che rimandano direttamente all’arcivescovo Giovanni. 
Siamo di fronte a un indubbio spostamento semantico, una , 

tradizionale e quindi universalmente accettata si intende comunicare e tra-
smettere qualche cosa di innovativo. Si tratta di un fenomeno non inconsueto, 
in particolare se connesso alla rappresentazione di santi e patroni, ed è stato 
osservato ad esempio da Klaus Herbers per la penisola iberica. Tra il XII e il XV 
secolo, con l’avanzare della  e l’articolarsi dei vari regni cristiani, 
si assistette infatti a una trasformazione della funzione e del ruolo e, di conse-

pellegrino, o, al massimo, di intercessore a cui i soldati si raccomandavano 
prima della battaglia, andò a ricoprire gradualmente, anche dal punto di vista 
visivo, il ruolo di vero e proprio , di , che, come nel caso di 

combattente sul campo di battaglia, tanto da essere denominato con l’appella-
tivo di 126

secolo, un tempo nella chiesa di San Giacomo a Bologna e ora conservato pres-
127.

L’intento non fu certo quello di riproporre e rinverdire i fasti di un gover-
no temporale del vescovo sulla città, quanto piuttosto di utilizzare questa an-
tica tradizione, in parte rivisitata e intrecciata con la dimensione simbolica e 

e prettamente dinastico, che passava con Ottone e, ancor più, con Giovanni, 
128.

126 K. Herbers, 
, in , a cura di J. Pe-

tersohn, Sigmaringen 1994, pp. 177-275, in particolare pp. 268-275. Si vedano inoltre le ricche 
osservazioni di N. Jaspert, ,
in  Settimana internazionale 
della Mendola, Domodossola 20-23 settembre 2007, di prossima pubblicazione. Ringrazio Niko-
las Jaspert per gli utili suggerimenti.
127 A. Volpe, , in «Arte cristiana», 
83 (1995), pp. 403-414, alle pp. 403-406; G. Valenzano, , in 
«Il Santo», 62 (2002), pp. 335-347, alle pp. 339-340.
128 Su questo punto si vedano le osservazioni di Merlo,  cit., pp. XXXII-XXXIV.
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7. 

Galvano Fiamma nel  descrisse le qualità e i pregi di casa 
Visconti. Azzone, Luchino e Giovanni erano magnanimi verso i nemici, gene-
rosi e prodighi nelle spese di corte, vittoriosi in battaglia, miti e non iracondi, 

religiosi e devoti129

pubbliche meravigliose e di grande utilità, tanto civili, come le mura citta-
-

ca cappella dedicata alla Madonna presso la dimora signorile e il campanile 
della chiesa maggiore, diruto armai da più di cent’ottanta anni130. Azzone era 

-

magnos sumptus circa totam communitatem»131. L’arcivescovo Giovanni poi 
viveva nello splendore inusitato di una corte principesca, superiore a quella 
di ogni altro per banchetti, continui e regali, cani, cavalli, uccelli da caccia e il 
gran numero di coloro che componevano il suo seguito, oltre seicento persone 
tra cappellani, cavalieri, cantori, cancellieri e musici132. Possedendo queste 
qualità, secondo Galvano, i Visconti non avrebbero dovuto essere designati 
semplicemente come signori, ma piuttosto quali veri e propri re: «Non iam 
capitanei sed reges nominarentur. (...) Hec sunt fascie regis, exclusio tyramp-
nidis, populi cultus et preclare memoria laudis»133

Non era soltanto il frate predicatore a ritenere che essi fossero da conside-
rare a un livello superiore ai semplici 
anche negli atti pubblici prodotti per conto dei signori milanesi a partire dagli 
anni Trenta del XIV secolo. In numerosi documenti per dare forza all’azione 
giuridica furono così inserite espressioni indebite quali «plenitudo potestatis» 
e «ex certa scientia», che indicavano attributi e prerogative proprie soltanto 

134. Luchino Visconti, addirittura, negli statuti di 
135.

Si tratta dei primi passi di quel tortuoso percorso non soltanto giuridico, 
ma anche politico e simbolico, che culminò con il raggiungimento del princi-

129 Galvanei de la Flamma cit., pp. 35-36.
130 Galvanei de la Flamma  cit., pp. 15-18, 20-21.
131 Galvanei de la Flamma  cit., p. 20, rr. 2-3. Su questo punto si vedano le osserva-
zioni di Boucheron,  cit., pp. 49-57 e inoltre 
Green,  cit., pp. 98-113.
132 Galvanei de la Flamma cit., p. 11.
133 Galvanei de la Flamma  cit., p. 36, rr. 2-5.
134 Tale fenomeno si riscontra in quegli stessi anni anche per altre casate, come gli Scaligeri o i 
Bonacolsi di Mantova: J. Black, 

, in 
. Atti del Convegno di studi, Milano 

11-12 aprile 2003, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, Firenze 2005, anche all’url: 

135 Storti Storchi,  cit., p. 89. 
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pato grazie al conferimento del titolo di duca a Giangaleazzo da parte dell’im-
peratore Venceslao. Tale cammino fu caratterizzato da una tensione continua 
verso un’indispensabile validità e legittimazione istituzionale e giuridica uni-
ta alla ricerca di un consenso e di un’adesione sempre più vasti, essenziali per 
stabilizzare un potere ottenuto con la forza136.

Quest’ultima dinamica fu ben percepita ancora da Galvano Fiamma in 
occasione dell’assedio di Milano da parte di Loderisio Visconti, quando il po-
tere di Azzone e dei due zii fu fortemente messo in discussione. Il frate, infatti, 
si trovò a constatare con meraviglia («A seculo non esse auditum») come nes-
sun cittadino milanese «né fratello né nipote, né ghibellino, né guelfo, né pic-
colo né grande», cambiasse fronte o prestasse aiuto agli assedianti, secondo 
una pessima consuetudine presente nella storia ambrosiana. Da ciò, scrisse 
Galvano, si poteva dedurre che Azzone era diventato signore non soltanto dei 

non solum corporum sed animorum, non solum in temporalibus sed etiam in 
spiritualibus, infallibili signo amoris comprobavit»137.

Non troppo diversamente da quanto accadeva in regimi più “democrati-
ci”138, tali dinamiche passarono anche attraverso l’incarnazione, o meglio l’ap-
propriazione da parte del potere degli ideali di pace, di libertà e di giustizia, 
così come del bene comune e della pubblica utilità. Secondo quanto osserva 
Patrick Boucheron trattando dell’edilizia pubblica presso i primi Visconti, 
«l’idea di bene comune sopravvisse alla crisi delle [cosiddette] libertà comu-
nali», creando così una tensione tra messaggi solo apparentemente contrad-
dittori e che da una parte ponevano il nuovo regime al di sopra del governo 
comunale e dall’altra lo radicavano nel passato della città139. A Milano la pre-
senza di tali ideali fu garantita giocando su diversi livelli. Non soltanto fu 
assicurata una formale continuità con le forme istituzionali comunali, come 
era avvenuto per altre signorie cittadine, ma in particolare si puntò su un uso 

vescovo e città, che da Ambrogio attraverso Ariberto arrivò ai vescovi-
Ottone e Giovanni. Si garantì così il ripristino e il mantenimento di un mitico 

 e la difesa «dell’identità, del senso di appartenenza alla collet-
tività cittadina, che (...) nella percezione soggettiva dei  del Trecento (che 

136 Storti Storchi,  cit., pp. 103-104, osserva come «i Vi-
sconti si erano gestiti all’interno delle città dominate con estrema circospezione, quanto meno 
nella via ordinaria del diritto, purché non avvenissero episodi gravi di ribellione e di resistenza 
al loro potere. Le conclusioni più recenti, su questo aspetto, raggiunte sulla base dell’esame di un 
sempre più ampio complesso delle fonti giuridiche, si sono focalizzate sul ritenere che nella piena 
consapevolezza di questi limiti i Visconti si siano astenuti per lo più dall’assumere posizioni che 
mettessero a rischio la loro immagine pubblica con l’adottare procedure e forme di intervento 

presso i giuristi».
137 Galvanei de la Flamma cit., p. 27, rr. 24-36.
138 Come benissimo mette in evidenza Zorzi,  cit., 
pp. 20, 25-26; Zorzi,  cit., pp. 139-144.
139 Boucheron,  cit., pp. 42, 53-54.
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stavano diventando  ma che nella loro autocoscienza restavano )
(...) erano indistruttibili»140.

È proprio su questo livello identitario che si sviluppò l’azione dei Visconti. 

lo sviluppo della città stessa, cercando di legare indissolubilmente, quanto 
faticosamente, la vita della città con la dinastia che la governava141. L’uso di 
simboli e, in particolare, di azioni rituali inserite in un codice simbolico con-
solidato poteva così avere una funzione rassicurante e quindi legittimante agli 
occhi dei fruitori. 

D’altra parte gli strumenti simbolici, apparentemente e formalmente sem-
pre uguali a se stessi, erano invece in lenta quanto perenne trasformazione, 
sia nella loro forma esteriore, sia per quanto riguarda il sistema di valori ad 
essi sotteso e a cui essi rimandavano. In questa dinamica era quindi possi-
bile utilizzare un simbolo consolidato per raggiungere uno scopo diverso da 
quello per cui il simbolo stesso era stato creato in origine. Il simbolo poteva, e 
anzi in alcuni casi doveva, rimane formalmente immutato, mentre si tentava 
di intervenire sul , sulle idee direttrici, sugli ideali, allargando o 
mutando quanto il simbolo conteneva, incarnava e comunicava. Il risultato 

di fatto erano mutate radicalmente. A mutare non erano i simboli, né i simboli 
-

municavano. A mutare era la cultura che stava dietro i simboli e che chiamava 
con lo stesso nome una cosa e il suo opposto. Rovesciando l’espressione del 
Gattopardo: «Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga come 
è», almeno apparentemente.

Ma non si trattava di un processo agevole. I tentativi del potere signorile 
di allacciarsi in modo surrettizio a una tradizione istituzionale e simbolica 
tutta milanese furono messi in discussione dalle frequenti accuse di eresia e 
di tirannia, fosse essa ,  o 142.
Non è certo un caso che, un secolo dopo l’ascesa al potere di Ottone, uno dei 
motti scelto dalla famiglia Visconti fosse “A bon droit”, attestazione da ripe-

140 Varanini, cit., p. 138; G.M. Varanini, 
, in  cit., pp. 81-97, a p. 86.

141 Il tentativo di legare la storia familiare a quella cittadina da parte dei Visconti, alla luce della 
cronachistica del XIV e del XV secolo, è analizzato in P. Gilli, -

, Rome 1997 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 286), pp. 345-389. 
142 Circa la legittimazione o la condanna di un regime signorile tendente alla tirannide, secondo 

si veda C. Dolcini, 
, in  cit., pp. 138-141, 151-153, 169-

173. Si veda inoltre su questo tema Cognasso,  cit., pp. 25-31; Storti Storchi, 
 cit., pp. 75-76; Collodo, 

cit., pp. 90-99; Chittolini,  cit., pp. 21-27 e le meditate osservazioni di 
D. Quaglioni, , in  cit., pp. 
39-53, e Quaglioni,  cit., pp. 11, 29-38, 60, 64, 68, e specialmente 
pp. 204-213.
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conseguita, ma forse ancora da consolidare pienamente143.

143

è inserito e la sua paternità, attribuita a Francesco Petrarca in alcune lettere di Pier Candido 
Decembrio a partire dagli anni Trenta del XIV secolo, si veda F. Novati, 

, in 
, Milano 1904, pp. 9-84, alle pp. 54-58. Il pensiero politico 

in Petrarca, in rapporto in particolare alla dimensione signorile, è analizzato da G. Ferraù, -
, in cit., pp. 43-79. Le relazioni tra Petrarca e i Visconti 

sono analizzate in Varanini,  cit., pp. 91-93. 
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Fig. 2 Angera, Rocca (foto G. Cariboni).

Fig. 1 Angera, Rocca (foto G. Cariboni).
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Fig. 3 Angera, Rocca (foto G. Cariboni).

Fig. 4 Angera, Rocca (foto Guido Cariboni).
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Fig. 6 Angera, Rocca (foto G. Cariboni).

Fig. 5 Angera, Rocca (foto G. Cariboni).
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Fig. 8 , Milano, 
duomo (  cit., p. 161).

Fig. 7 , Milano, duomo ( -
, a cura di C. Bertelli, Milano 1989, p. 161).
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Fig. 10 Giovanni di Balduccio, 
cappella Portinari (Moskowitz,  cit., p. 12).

Fig. 9 Giovanni di Balduccio, 
cappella Portinari (A. Moskowitz, 

, in «Arte Lombarda», 96, 1991, p. 7).
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Fig. 12 , Milano, San Gottardo (P. Seiler, 
, in 

. Akten des Kongresses, Rom 4.-
6. Juli 1985, a cura di J. Garms e A.M. Romanini, Wien 1990 [Publikationen des 
Historisches Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, I. Abteilung: 

Abhandlungen 10], p. 392).

Fig. 11 Fiorino di Giovanni e Luchino Visconti (C. Crippa, 
, Milano 1986, p. 36).
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Fig. 13 , Milano, San Gottardo (foto G. Cariboni).

Fig. 14 Sarcofago di Azzone Visconti, S. Gottardo, Milano 
(Peter Seiler, cit., p. 392).
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Fig. 15 , Milano, San Gottardo 
(Seiler,  cit., p. 392).
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Fig. 17 , arte lombarda, XII secolo, Milano, Civiche Raccolte 
d’Arte Antica del Castello Sforzesco (

, Milano 1993, p. 475).

Fig. 16 , Arezzo, duomo (G. Pelham, -
, in 

, a cura di J. Cannon e B. Williamson, Aldershot 2000 
[Courtauld Research Papers, 1], pp. 71-115).
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Fig. 18 , Milano, Sant’Ambrogio (A Rovetta, 
, in La

, a cura di M.L. Gatti Perer, 
Milano 1995, p. 268).
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Fig. 20 , ultimo quarto del XIV seco-
lo, Milano, Museo della basilica di Sant’Ambrogio (

, Venezia 1998, p. 56).

Fig. 19 Grosso d’argento di Galeazzo II e Bernabò Visconti (C. Crippa, 
, Milano 1986, p. 49).
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Fig. 21 Bellano (Lecco), chiesa dei Santi Nazzaro e Celso 
(O. Zastrow, , Como 1989, p. 39).
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Fig. 23 Pseudo-Jacopino di Francesco, , Bologna, Pinacoteca 
Nazionale (G. Valenzano, , in «Il Santo», 

62, 2002, tav. 139).

Fig. 22 Bellano (Lecco), chiesa dei Santi Nazzaro e Celso 
(Zastrow, cit., p. 38).
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Fig. 25 Vessillo di Milano con la colomba e i raggi solari.

Fig. 24, Maestro della Pala Sforzesca, 
(1495), Avignon, Musée du Petit Palais (  cit., p. 9).
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Fig. 26 Bonifacio Bembo, , New Haven (Conn, USA), University of 
Yale, Beinecke Library (G. Mulazzani, 

, Milano 1981, n. 99).
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L’invenzione della Reconquista.
Note sulla storia di una parola

di Alessandro Vanoli

La parola reconquista non è di origine medievale. La cosa è piuttosto nota, 
almeno tra gli addetti ai lavori1, ma non ha ricevuto particolare attenzione 

«No entiendo cómo se pudo llamar Reconquista a una cosa que dura ocho 
siglos»2, mantiene ancora oggi una sua attualità e la cosa non può stupire più 
di tanto: è il destino delle parole che sono diventate categorie interpretative se 

3. La legittima prudenza, gli 

-

-

reconquista4, avendo notato che le storie di Spagna dei 
-

no designato la lotta vittoriosa contro i musulmani con una meno complessa 

1

-
Die Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur 

Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens im Mittelalter

2 España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos -
drid 1920) Madrid 1999, p. 122.
3 L’invenzione delle 
crociate
4 A. Vanoli, Alle origini della Reconquista. Pratiche e immagini della guerra tra cristianità e 
islam
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conquista -
l’assenza di ulteriori studi sulle vicende di tale terminologia. Partii da lì per 

reconquista, scegliendo 
-

to. Fortunatamente, in tempi recenti il giovane storico messicano Martín Ríos 
si è occupato con grande intelligenza ed erudizione della storia della recon-
quista 5

-
tima volta: quelle che seguono sono note riguardanti la storia di una parola e 

-
reconquista. Quest’ul-

-
la reconquista: parlano di conquista o di restauración de España. Una scelta 

Spagna e la scoperta dell’America con le successive conquiste, l’elezione di 

-

cronache dei secoli XIII e XIV. Un’identità in cui centrale appare il ruolo del-
-

Esercizi 
spirituali, «per il re terreno, eletto dalla mano di Dio nostro Signore, al quale 

6.
In questa rappresentazione di un’armonica monarchia christiana, in cui si 

medievali, già percepita come provvidenziale sin dalle prime cronache astu-

Allo sviluppo di tale memoria della guerra contro i Mori non è estranea 
-

tez, e assieme a lui tanti in quegli anni, scorse in quei luoghi immagini di un 

5

dottorato dal titolo La Reconquista en la historiografía hispana: revisión y decostrucción de un 
mito identitario

6 Exercitia spiritualia sancti Ignatii de Loyola
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passato spagnolo evidentemente ancora vivo: indigeni vestiti come saraceni, 
mezquitas -

-
nos
dell’esperienza medievale spagnola, percepita come sostanziale continuità: 
conquista e población si adattarono così al nuovo continente riproponendo 
un modello antico .

La restauración de España così come descritta dai cronachisti del nuovo 
impero spagnolo era una ricostituzione politica e spirituale, un processo volto 
a dotare tutti i regni della monarchia spagnola di un passato comune e in cui i 

del castigo divino8

Historiae de rebus Hispa-
niae libri XXX † -
tolo VII, Come l’infante don Pelayo si rivoltò contro i mori. La storia di quel 

9.

la
-

lud de la Patria, y por el remedio de tantos males»10. L’opera divenne uno tra 
i maggiori modelli per altre storie successive; e non importa in questa sede 
che molte di esse non siano state certo all’altezza dell’originale: ciò che conta 

-

-
presentata dalla conquista Ultramar. L’invenzione europea del 
Nuovo Mondo

di un recente convegno messicano: La Peninsula ibérica en la edad media y su proyección en la 
conquista de América 
8 Ríos, Reconquista
veda Vanoli, Alle origini della Reconquista cit., pp. 281-284.
9 J. De Mariana, Historia general de España
I, p. 416.
10 Si veda Ríos, Reconquista
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-
lava di restauración per indicare la lotta contro i musulmani di al-Andalus, 

conquistar, ganar o tomar
Diccionario de la Real Academia Española non recava ancora trac-

cia della parola reconquista conquista e 
conquistador11

-
zione della Spagna come patria di tutti gli spagnoli e non solo dei castigliani, e 

un nuovo spazio politico comune12. La storia dell’identità nazionale spagnola 
e della sua costruzione è complessa e si inserisce all’interno delle analoghe 

reconquista
-

13 † † 1811), mi-
-

e altro ancora. La parola compare anche in un opuscolo del 1810, segnalato da 
Patriotismo y 

gloriosas empresas del Excelentísimo marqués de la Romana en la Recon-
quista del reino de Galicia14.

-
-

pre più legata alla politica di Napoleone che giunse sino all’imposizione di 

corso, e alla conseguente insurrezione madrilena del 2 maggio 1808. Nelle 

nostalgia a quella Spagna gloriosa disegnata e narrata dagli ultimi illumini-
sti, e rileggeva con commossa ammirazione le gesta di Pelayo, che dalla sua 

-

11 Diccionario de la Real Academia Española Conquista
Con-

quistador -

12 J. Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid 20048, p. 61; R. 
El concepte d’Espanya als segles XVI i XVII

Ríos, Reconquista
13 Vocabulario de D. Leandro Moratín 
(1760-1828) Diccionario crítico etimológico de la lengua ca-
stellana, Madrid 1954, III, p. 946.
14 J.B. de Arizpe, Patriotismo y gloriosas empresas del Excelentísimo Marqués de la Romana 
en la reconquista del reino de Galicia
Deswarte, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-XIe

siècles) Reconquista cit., p. 369.
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datore del nuovo regno spagnolo15

-
La libertad restaurada: opera a più mani16

Daoíz, Velarde e Lacy

stata incarnata secoli dopo dagli altri patrioti.

3. La parola reconquista
e nello stesso periodo in cui nasceva la parola Spagna intesa in senso nazio-

interesse per il medioevo che attraversava l’intera cultura europea del tempo, 

politiche che si stavano costruendo:

18.

El doncel de Don Enri-
que el Doliente
io mi avventuri troppo in considerazioni ulteriori, i lettori tengano presente 

19.
Per molti versi il medioevo dei romantici spagnoli è lo stesso dei loro colleghi 
ultrapirenaici: il luogo in cui gli uomini seppero dispiegare virtù eroiche e il 

15 El Pelayo
Restauración de España
Pelayo Hormesinda -

Pelayo
16

Martilo, Lopecio
Runiga»: La libertad restaurada, Barcelona, Imprenta constitucional de Dorca, 1820. Sull’ope-

Introducción al estudio del romanticismo español, Madrid 1936, pp. 
109-111.

Luis Daoíz e Pedro Velarde erano i due capitani che avevano guidato l’insurrezione di Madrid 

a Mallorca nello stesso anno.
18 M.J. de Larra, El doncel de Don Enrique el Doliente, in Obras Completas, Barcelona 1886, cap. 

19 Introducción al estudio del romanticismo 
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Pelayo contro l’avanzata musulmana, quello del Cid Campeador -

in questo lungo scontro che per otto secoli aveva segnato la terra di Spagna.
Non è un caso che solo pochi anni prima del romanzo di Larra la parola 

reconquista 20:
Diccionario 

de la Real Academia Española reconquista
-

stare un luogo, provincia a regno dopo averlo perduto»21

Hi-
storia general de España † -
te storico spagnolo del XIX secolo22. Secondo Ríos proprio quest’opera è da 
collocare all’origine dell’appropriazione nazionalista del discorso relativo alla 
Reconquista23; -
rola reconquista
spagnolo:

ese esfuerzo gigantesco a que damos el nombre de 
Reconquista

inseguridad de los tiempos permitía24.

La reconquista 

Novecento: un processo di recupero territoriale dietro cui si poteva leggere 

Insomma, perché gli storici cominciassero a premettere quel re- davanti a 
conquista era necessario che all’idea di sovranità si legasse una nuova perce-
zione della patria, e che l’identità spagnola si legasse alla sua storia, seguendo 
lo spirito che dominava ormai la cultura e la politica di altre nazioni europee. 
A tale proposito, è stato notato25 come solo nell’edizione del 1884 il Dicciona-

20 Sintetizzo qui l’esito di una mia ricerca: Vanoli, Alle origini della Reconquista cit., pp. 
383-398.
21 Diccionario de la Real Academia Española Reconquista

Armis facta recuperatio. Reconquistar

22 Escribir la historia de la nación española: 
proyectos y herencia de la historiografía de Modesto Lafuente y Rafael Altamira, in «Investiga-
ciones históricas»,
23 Ríos, Reconquista cit., pp. 32, 419 sgg.
24 Historia general de España desde sus tiempos más remotos hasta nuestros 
días
nostro).
25 Llengua, nació i estat al diccionario de la real academia espanyola, in 
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rio de la Real Academia Española proponesse nuove letture del concetto di 
Stato, nazione e lingua: così per esempio la lengua nacional diventava la lin-

-
so, distinguendosi così dai dialetti e dalle lingue di altre nazioni, e il lemma 
stesso nación 

26 -
che l’idea stessa di tierra non era stata mai posta in relazione con lo Stato).

Se l’idea di Reconquista -
-

go, che l’idea nazionalista di una reconquista 

4. Il 1898 portò con sé la guerra contro gli Stati Uniti e la perdita degli ul-
-

alla storia come il Desastre, il disastro per antonomasia, senza aggettivi. Un 
gruppo di intellettuali, la cosiddetta generazione del ’9828, tentò di ricucire 

-
ro coloniale spagnolo, ricostruendo l’immagine di un’autenticità nazionale a 
partire dalla radice castigliana, nucleo storico dell’identità spagnola. Questo 

29.

temi riguardanti la reconquista -

occorreva salvarla e strapparla dall’apatia, occorreva che tutti ingaggiassero 
una nuova cruzada de Reconquista
per il suolo della patria30. Peraltro non era un caso che il tema della reconqui-

Na-
tions and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality
26 Prima del 1884 nación
provincia, di un paese o di un regno». 

reconquista. Parlando 
conquistar

XV a sostituire l’antico conquerir; mentre registra la presenza più antica del sostantivo conquista
citando un passo del Cantar de mio Cid.
28 La
España del siglo XIX

una sua proiezione nei discorsi contemporanei.
29 La invención de España, Madrid 1998; La
gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder
Barcelona 2000.
30 Vindicacion historica de Castilla

Mis tres primeros 
Estudios Históricos
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sta e quello della conquista e perdita 

attraverso la stessa griglia concettuale. L’immagine che alimentava l’idea di 
reconquista -

-
-

tra la conquista
reconquista

1212. Al concetto di reconquista, intesa come espansione militare, si legava 
repoblación, cioè la colonizzazione del 

territorio rurale da parte di una popolazione che avanza nella misura in cui si 
sviluppano i successi della guerra. Naturalmente tale modello si applicava allo 
stesso modo, seppure in senso contrario, ai musulmani, il cui potere era visto 

puntualizzazione. Da una parte vi era naturalmente l’eredità del discorso sto-

-
tiera che egli legava al concetto di Reconquista: nei gruppi di «audaci uomini 

-
31, non 

-
supposti, ma soprattutto perché prima della España del Cid o di España, un 
enigma histórico, a teorizzare compiutamente questa idea di rapporto tra sta-

-
lando, come è noto, della nascita degli degli Stati uniti. La tesi era chiarita sin 

The Frontier in American History
-

31 La frontera y las libertades castellanas Investi-
gaciones y documentos sobre las istituciones hispanas
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32, alla 

-
zionale che aveva occupato tutto il secolo XIX.

Reconquista, giunse, 

España del Cid -

-
-

notato33

-
mentalmente, quello della Hispanidad, della ricerca dei caratteri costitutivi 

moderni34 -
35.

-

-

America. La sua opera, España en su Historia, uscita nel 1948, prendeva le 
España invertebrada

reconquista dominanti all’inizio del secolo, 

una Spagna il cui esistere era patologico e nella cui radice medievale si scor-

pudo llamar Reconquista a una cosa que dura ocho siglos», aveva esclamato 
36,

32 The Frontier in American History -

un popolo in espansione).
33 R. Fletcher, Il Cid
34 R. Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid 1929, Prólogo, p. VII.
35 Menéndez Pidal, La España del Cid cit., p. VIII : «Hércules histórico que supera la pertinaz 

36 España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Madrid 1983, p. 41.
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non tanto, mi pare, per negare l’esistenza di una reconquista militare, quanto 
-
-

-

cultura peculiare, di accogliere le correnti di pensiero europee .
-

tentativo di superamento delle posizioni, spesso sin troppo ingenue, condivise 
in quegli anni dalla maggioranza degli storici spagnoli. Sin dalla sua uscita, 

España en su Historia poté vantare entusiasti ammira-
-

ra più alto di detrattori38

periodo. España, un enigma histórico

cui dimostrava evidenti lacune39

uno schema ormai noto, si perdeva nella notte dei tempi: prima dei musul-

in tale prospettiva, aveva alterato il corso della storia spagnola, distinguendo-

anzi, era vero il contrario: la guerra di reconquista
dell’homo ispanus
castigliano, nel senso linguistico, culturale e politico. A parte il caso di alcuni 

non erano stati altro che un odiato elemento parassitario.

-

España en su historia -

o de quienquiera que haya sido».
38 Evolución del pensamiento histórico de Américo Castro, Madrid 1969; per 

La España imaginaria 
de Américo Castro
39 Si veda su questo e quanto segue Historia de la historiografía española, a cura di J. Andrés-

Españoles ante la Historia, Buenos Aires 1969, pp. 
Ante España en su Historia).
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-

lui utilizzate suscitava e tutta la sua storia si sviluppava partendo da posizioni 
platealmente preconcette40.

-

saggio di José Antonio Maravall, España en la Edad Media, in cui appunto 
si rintracciava la continuità storica della Spagna nel medioevo al di là della 

-
zioni giuridiche si scopriva un concetto medievale di Spagna che non era solo 

reconquista 
mantenga ancora oggi gli stessi connotati e i medesimi presupposti euristici 

-
reconquista, oltre che, naturalmente, sulla 

legittimità dell’uso di questo termine per designare il periodo di scontri me-
dievali tra cristiani e musulmani. Non è questa certo la sede per aggiunge-

nascita di una parola arrestandosi al periodo, per così dire, aurorale di tale 
reconquista si 

nuove prospettive e metodologie che stavano cominciando a imporsi in am-

41

popoli settentrionali della penisola avevano avuto nella resistenza all’invasio-
ne musulmana; popoli scarsamente romanizzati e cristianizzati e soprattutto 
non legati direttamente alla tradizione visigota: nessuna re-conquista dun-

di simili strutture politiche e culturali42 e ai processi di conquista militare 

40 Si veda H. Lapeyre, La polémica Castro-Sánchez Albornoz, in H. Lapeyre, Ensayos de histo-
riografía
41 Sobre los orígenes sociales de la Reconquista
42 -
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-
miche che si legavano alla guerra contro i musulmani43

-

reconquista)44.

reconquista. Detto in parole sin troppo povere, 
si tratta di capire se e quando tale guerra ha cominciato ad essere percepita 

-

tradizione più antica, sia essa romana o visigota, e quanto non sia stato invece 
-

te e reconquista)45.
Questioni in gran parte ancora aperte, ma da cui si evince almeno un 

può registrare ormai tra il lavoro degli storici e il senso comune, quello al-
Diccionario della Real Academia 

è «il recupero del 
-

da nel 1492»46

nez, ¿Re-conquista? Un estado de la cuestión, in Tópicos y realidades de la Edad Media, a cura 

43 Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Ma-
-

nieristico El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII). Introducción 
a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca 1969, sino alla ricerca da lui coordinata in 
anni successivi, Organización social del espacio en la España medieval. La corona de Castilla en 
los siglos VIII a XV, Barcelona 1985.
44

-
Despobla-

ción y repoblación del valle del Duero,

La reconquista y repoblación de los reinos hispánicos. Estado de la 
cuestión de los últimos cuarenta años, Zaragoza 1991.
45 In tempi recenti la questione è stata riproposta da A. Bronisch in Reconquista und Heiliger 
Krieg, Münster 1998, che ha cercato di mostrare come il materiale ideologico utilizzato dai sovra-

-
l’invasione musulmana. A tali posizioni ha risposto P. Henriet, L’idéologie de guerre sainte dans 
le haut Moyen Âge hispanique
reconquista Reconquête et croisade dans la “Chronica Adefonsi 
imperatoris” (ca. 1150)

Las Navas de Tolosa, Barcelona 2005, pp. 389-441.
46
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medioevo spagnolo -

48

continuare a utilizzarla49: perché sicuramente è chiaro oggi che la parola re-
conquista 

questa parola e l’idea che vi si legò non nacque dal niente, e che servì e serve a 
indicare un processo e un’ideologia che si svilupparono nei secoli medievali e 

cristiani e musulmani50.

, in «Medievali-

48

Reconquista

La Reconquista
dal titolo Reconquista
49 La -
ral?, in IX Centenario da dedicação da Sé de Braga. Congreso Internacional O Bispo D. Pedro 
e o Ambiente Político-Religioso do Século XI
avec la «Reconquête». L’occupation chrétienne d’al-Andalus, la soumission et la disparition des 
populations musulmanes (XIIe-XIIIe siècle)

50 Si veda M.A. Ladero Quesada, ¿Es todavía España un enigma histórico?, in M.A. Ladero Que-
sada, Lecturas sobre la España histórica, Madrid 1998, p. 334.
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Introduzione*

di Isabella Lazzarini

Nel 1456 Borso d’Este, marchese di Ferrara, Modena e Reggio, comunica-
va ai soprintendenti della Camera che «ad nostra chiareza et sodisfacione et a 
buono et spechiato ordene de quella nostra camera, (…) volemo adunque che 

quali se habiano a tenire el conto novo»1. Ci spostiamo in curia di Roma: il 24 
novembre 1461 Bartolomeo Bonatti, oratore di Ludovico e Barbara Gonzaga a 

-

-
no»2. Vediamo ora il regno di Napoli: nella tarda primavera del 1464 Ferrante 
d’Aragona mandava in Salento tre razionali (revisori di conti) della regia ca-

e dei beni del principato di Taranto dopo la morte di Giovanni Antonio Orsini, 
e ingiungeva loro «Per tanto, veduta la presente, ve nde porriti venire cqua, in 
Taranto, et portati con vui ad spese de la Corte tucti li cuncti che haviti llocho 
(…) da po la morte de lo dicto prencepe in qua, con tucte le cautele et scripture 
sopra le dicte ragiuni facte et pilgliate (…). Et similemente portarite tucti riti, 
cedularii et ogni altre scripture, le quale ad vui pareranno utile et necessarie 
per la expedicione et visione de li dicti cuncti et de le facende, che da qua 
se haverranno ad spazare»3. Pochi anni più tardi, a Milano Galeazzo Maria 

* Vorrei cogliere l’occasione di queste poche pagine introduttive per ringraziare gli amici della 
Redazione di Reti Medievali, che tre anni fa discussero con me i temi e l’impostazione di questa 

Guglielmotti e Gian Maria Varanini; grazie anche a Nani Zangarini, per la professionalità, la pron-
tezza, la pazienza.
1 , Archivio di Stato di Modena, Camera, Mandati in 
volume, reg. 11 bis, c. 7r.
2 Bartolomeo Bonatti a Barbara Gonzaga, Roma 24 novembre 1461, in Archivio di Stato di Man-
tova, Archivio Gonzaga, b. 841, l. 256. 
3 . Testi e documenti di storia napoletana 
pubblicati dall’Accademia Pontaniana – serie II, XIII, Frammento del registro 

 degli anni 1463-1465, edito da C. Vultaggio, Napoli 1990, pp. 1-82, doc. 2, p. 4, analizzato 
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Sforza, nell’inviare in segreto a Costantinopoli Oliviero Calvo a proporre al 
sultano Maometto II un’alleanza antiveneziana e antinapoletana nell’Italia 
turbata dalla presa di Negroponte, gli ordinava anche di prendere dettagliate 
informazioni sul Gran Turco, il suo carattere, le sue abitudini familiari e per-
sonali, «togliando in scripto» in particolare «le cità et castella» dell’impero 
ottomano4

Vimercate gli comunicava le preoccupazioni del suo signore, il duca Ludovico 
il Moro, in merito alla calata di Carlo VIII in Italia, soggiungendo che girava 
voce che l’esercito francese fosse in movimento verso l’Italia giacché s’erano 
visti cavallari francesi, il doge di Venezia «replicò con bocha da ridere: “O am-
bassadore, le lettere porteno le veritate, et li cavallari le bosie; non è da dare 
fede a zanze de persone private: se starà pure a vedere”»5.

È tempo di smettere di indulgere alla vivacità dei testi, che si potrebbero 
moltiplicare a piacere: non sono infatti queste che alcune, fra le molte quan-
do non moltissime, testimonianze della ordinaria pratica d’uso di scritture 
documentarie pubbliche del tardo medioevo italiano. Sono frasi e concetti in 
sostanza analoghi fra loro, probabilmente simili negli accenti – se singolar-
mente presi – a innumerevoli altri casi attestati anche per i secoli immedia-

contabile alla lista d’eccezione, dalla circolazione dell’informazione alla co-
struzione della prassi diplomatica), a dirci qualcosa di peculiare. Questi testi 

e del contesto generale in cui vennero prodotti, vale a dire la quotidiana, dif-
fusa, naturale consapevolezza del moltiplicarsi strutturale delle scritture di 

delle volatili parole dette, e quindi conservabili e conservandi, a uso, ordine, 
memoria, per il presente e il futuro. 

La raccolta di saggi che qui si vuole rapidamente introdurre nasce da que-
sta constatazione, non certo innovativa in sé: intento minimo del curatore è di 
sintetizzare rapidamente il quadro problematico generale da cui ci si è mossi, 
presentando al tempo stesso al lettore la base di discussione che venne fatta 
circolare fra gli autori, allo scopo di chiarire quali erano gli obiettivi originari e 
le coordinate del progetto; alle letture conclusive di Attilio Bartoli Langeli e Oli-
vier Guyotjeannin lascio con piacere il compito di valutare in quale misura si sia 
riusciti a rispondere ai molti interrogativi iniziali. Per non appesantire queste 
prime considerazioni, l’apparato di note sarà ridotto alla sola citazione diretta 

qui in A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». -

.
4 , Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, b. 646, s. d.
5 Gaspare da Vimercate a Ludovico Sforza, Venezia, 10 marzo 1494, citato in A. Segre, 

, in «Ar-
chivio Storico Lombardo», 29 (1902), pp. 249-317, la citazione a p. 264.
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struttura del testo rimarrà il più possibile legata alla proposta iniziale.

1. 

L’organizzazione del potere e le forme di governo degli organismi politici 
che compongono il sistema degli stati tardomedievali italiani – dai regni ai 
principati, dagli stati regionali a reggimento repubblicano agli stati mono-
cittadini a diversa costituzione sino ai poteri disseminati con diverso grado 

-
porti di derivazione e di commistione reciproca. L’autorità concretamente 
esercitata dai singoli sovrani, principi, città dominanti, signori, mira a con-
servare un dominio sostanziale su territori che continuano a essere aggregati 
di particolarismi locali innanzitutto tramite il controllo di alcune funzioni 

-
scali, gli uomini. Nell’esercitare questo controllo i diversi poteri variamente 
territorializzati elaborano – su scala differente – tecniche e strategie di go-
verno che rivelano tratti comuni, logiche simili: con qualche precauzione, si 

indagarne differenze e analogie6.

2. 

Questi caratteri comuni si esprimono in primo luogo nel complesso delle 
-

patrimoniali). -
tura tra il Trecento e il pieno Quattrocento vengono articolando un insieme di 
pratiche che sostanzia la quotidiana prassi di governo dei singoli potentati e si 
compone di tecniche amministrative e contabili, elaborazioni documentarie, 
strategie di conservazione fortemente interconnesse e per lo più originate, sia 

-
-

te, in quest’introduzione – “pubbliche” nel senso più generale possibile, vale a 
dire in considerazione tanto del contenuto, quanto dell’emanante.

L’interconnessione – e quindi la potenziale comparabilità – dei moltepli-
ci processi di creazione e trasformazione di scritture risponde a due diverse 

6 I. Lazzarini, 
, in «Scrineum - Rivista » 2 (2004), all’url < http://scrineum.unipv.it/rivista/2-

2004/lazzarini.html >.
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spinte che potremmo chiamare rispettivamente “territoriale” e “funzionale”7.
-

ture “tendenzialmente” coerenti a partire da un centro politico che punta con 
-

piezza e consistenza variabili un modo particolare di produrre e conservare 
scritture di valenza pubblica, o a rendere omogenee le scritture locali e il loro 
ordinamento. La spinta funzionale deriva dal fatto che a domande comuni 
perché analoghe sono le funzioni di governo, vengono formulate risposte “ten-
denzialmente” simili nei diversi contesti statuali. Il complesso delle scritture 
pubbliche che ne deriva – indipendentemente dalla scala territoriale dell’os-
servatorio scelto – è a grandi linee coeso al proprio interno e in buona misura 
comparabile a quanto prodotto nei centri di potere vicini. Per quanto i singoli 

-
no in risposta a esigenze peculiari, vanno infatti considerati scritture matura-
te in un medesimo contesto politico, amministrativo, documentario generale, 
gemmate da calchi e matrici comuni e per lo più altamente permeabili fra 

formazione simile. 
Il lessico documentario così elaborato e la sua utilizzazione – nella pratica 

quotidiana, nel ricorso agli atti pregressi, nella consapevolezza della sua con-
servazione – rappresenta una chiave analitica complessa sia per comprendere 

-
cia degli apparati e delle soluzioni di governo, sia per ipotizzare la costruzione 
di una cultura politica pubblica – formale e pratica – generalmente comune 
e in buona parte condivisa, all’interno del sistema tardomedievale degli stati 
italiani, nonostante le differenze di percorsi storici e di linguaggi politici. 

3.

Il patrimonio costituito dalla documentazione scritta di carattere prag-
matico (la ) è recentemente divenuto sempre 
più oggetto dell’attenzione degli storici europei delle forme e dei linguaggi 
del potere nel Medioevo. Si tratta di un tema complesso, dalle vaste rami-

-
battito sulla cultura scritta come processo attivo di produzione e uso dei 
testi, dettagliandolo nei suoi aspetti pragmatici, che vanno dagli studi sulla 

, a quelli sulla , talora in feconda complementarità 
con il nodo cruciale dell’organizzazione della memoria culturale. Gli studi si 
sono dapprima concentrati sulla  dei secoli XII e XIII8,

7 -
zionale del progetto della presente sezione.
8 , a 
cura di H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, Munich 1992.
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per poi spostarsi, secondo percorsi diversi, sia a monte, verso i secoli VIII-X, 
grazie «à la substitution du thème de la communication à celui de l’écriture 
pratique», che enfatizzerebbe per l’età altomedievale strutture comunica-
tive fondate su oralità, gestualità, emozionalità, o scritti legati a forme di 

 assai diverse da quelle più note, sia a valle, verso il Tre-Quat-
trocento, in un contesto più aperto di costruzione di sistemi documentari 
complessi9.

-
to lo snodo dei secoli XII-XIII, in particolare la “rivoluzione delle scritture” 
d’ambito comunale10: è infatti allora – e là – che, come scrive Armando Pe-
trucci, «memoria, memoria scritta, verità» divennero «una triade fondativa 

esercitare nelle nuove strutture culturali, giuridiche e politiche del tardo Me-
dioevo e del Rinascimento»11. Senza enfatizzare in eccesso il carattere “co-
munale” di questa svolta (senza dimenticare cioè le parallele trasformazioni 

-
neare come nelle società politiche comunali venga stringendosi un rapporto 

pragmatico e seriale. 
A questi temi da ormai un paio di decenni è stata dedicata un’abbondante 

che episodiche sulle trasformazioni successive, ambientate in contesti politi-
ci e istituzionali ormai profondamente diversi per quanto sovente genetica-
mente legati al sistema politico e documentario duecentesco. Al fondo di tale 
disparità d’indagine stanno ragioni sostanziali e formali: l’effettiva crucialità 
del periodo precedente, l’aumento vertiginoso delle fonti più tarde (allorché si 

della documentazione di età moderna, come ricordava Marino Berengo nel 
197612), il fatto che «lo scomparto d’elezione della diplomatica» come disci-
plina sia da sempre il medioevo centrale13. Ciononostante, anche l’approccio 
alle scritture pubbliche tardomedievali si è negli ultimi anni progressivamen-

9 F. Menant, e e , in 
, a cura di N. Coquery, F. Menant, 

F. Weber, Parigi 2006, pp. 34-50, la citazione a p. 35-36.
10 J.-C. Maire Vigueur, 

, in «Bibliothèque de l’École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
11 A. Petrucci, , in «Bullettino 
dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e archivio Muratoriano», 106 (2004), pp. 75-92, cit. 
p. 92.
12 M. Berengo, , in -

, Roma 1976, vol. I, pp. 149-172, cit. p. 149.
13 A. Bartoli Langeli, N. D’Acunto, , in -

, a cura di G. 
Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999, pp. 381-415, la citazione a p. 384.
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respiro europeo). Le fonti sono state analizzate come strumenti d’intervento 
e di legittimazione; come rivelatori delle sequenze delle pratiche istituzionali, 

-
monianza – sostanziale e non solo formale o quantitativa – delle quotidiane 
pratiche di contrattazione fra le forze politiche e sociali nel giuoco complesso 
che si pone in opera al momento della redazione dei documenti fra i diversi 
poli del processo di scrittura e i loro strumenti (i produttori di fonti, i prota-

pratiche14). Attraverso la loro analisi si è puntato a testare l’adeguatezza delle 
diverse soluzioni amministrative alle mutevoli esigenze di sistemi di governo 

-
mente un discorso interpretativo tutto interno alla fonte scritta, si sono anche 
tentate analisi che tenessero conto della eventuale compresenza di oralità e 
scrittura in pratiche politiche determinate (come la diplomazia, per non fare 

-

società che le hanno prodotte15.
Il rapporto fra le pratiche di scrittura e il governo delle diverse parti della 

quadro dell’Italia tre-quattrocentesca può rappresentare dunque – qualora 
inteso con attenzione a queste diverse letture – una chiave analitica comune 
per indagare al tempo stesso la costituzione materiale degli stati e dei poteri 
quattrocenteschi e i linguaggi politici che i diversi protagonisti di questa dia-
lettica utilizzano nella prassi quotidiana.

4. 

Poste tali premesse generali, sono state individuate e proposte agli autori 

il campo d’indagine. 
. Si è suggerito di privilegiare una cronologia tardomedievale, 

vale a dire non comunale (o meglio, non duecentesca), con l’intento di ag-

peninsulare e per l’omogeneità potenziale dei contributi) alle analisi sulla do-

14

S. Lombardini, A. Torre, 
, in 

, a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria 
2007, pp. 9-47, (p. 14).
15 M. Della Misericordia, 

, Sondrio 2008, in 
versione digitale in < http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html >.
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cumentazione dei secoli XIV e XV, meno praticate ma ormai non più solo epi-
sodiche. È evidente che questa delimitazione del campo va presa con duttilità, 
cioè con un’attenta considerazione, caso per caso, della profondità delle radici 
duecentesche dei diversi contesti considerati, soprattutto nei casi in cui, come 
a Firenze o a Venezia, la continuità del reggimento repubblicano si traduce 
in una maggiore continuità di tipologie documentarie e di logiche e tecniche 
della conservazione o laddove, come nei regni meridionali, la grande spinta 
alla formalizzazione documentaria della politica si colloca nel XIII secolo16, o 
dell’opportunità di prolungare l’indagine nei primi decenni dell’età moderna. 
Alcuni saggi infatti danno ragione di questa lunga durata negli sviluppi della 
documentazione (Varanini, Morelli, Lazzari a monte, Guglielmotti, Turchi a 
valle dei secoli XIV-XV che segmentano la cronologia), a testimonianza non 
casuale che le diverse fasi della produzione di scritture pubbliche vanno in 
realtà considerate altrettanti capitoli di una storia sostanzialmente unitaria.

L’orizzonte di riferimento scelto è stato il più ampio possibi-

della penisola. L’ampiezza della casistica geopolitica si è posta, almeno nelle 
intenzioni, come una : l’ambizione è stata di affrontare 
il complesso degli stati italiani proprio in considerazione delle già espresse 
potenzialità comparative di una analisi di storia documentaria delle istituzio-
ni su scala peninsulare. I risultati sono stati in questo primo senso in parte 

raccolta almeno tre saggi previsti. Il primo, di Lorenzo Tomasin, dedicato a 
, pensato origina-

riamente per questa raccolta, è stato pubblicato dall’autore in altra sede17; altri 
due, di Roberto Delle Donne e Piero Corrao, incentrati rispettivamente sulle 
cancellerie regie di Napoli e di Palermo, non sono giunti per il concorrere di 
varie vicissitudini, che talora frenano anche i migliori propositi. 

è cercato cioè di costruire un atlante a 360 gradi delle diverse organizzazio-
ni di potere in grado di produrre scritture a contenuto pubblico, includendo 
quindi anche i livelli più bassi e locali del governo del territorio: tanto i “pic-
coli principi” padani, o i domini signorili maggiori all’interno dei più grandi 
stati regionali (i lignaggi gentilizi), quanto eventualmente i poteri scarsamen-
te territorializzati, vuoi per motivi strutturali (come potrebbero essere, per 
esempio, i condottieri), vuoi perché il raggio della loro azione sul territorio era 
minimo, o attuato in contesti di urbanizzazione particolare (come i villaggi 
liguri). Si è suggerito anche che gli stessi stati più estesi venissero analizzati 

ducato di Ferrara): la ricezione locale delle scritture mandate dal centro (e la 

16 Ringrazio Piero Corrao per questa opportuna precisazione, emersa durante la discussione del 
progetto generale di questa sezione.
17 «Medioevo Letterario d’Italia» 4, (2007), pp. 69-89.
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loro eventuale conservazione) diviene allora un fatto sommamente politico; 
la produzione locale di documentazione pubblica di città soggette, comunità 
rurali e di valle, podesterie e vicariati rieccheggia e articola i modelli scrit-
tori centrali, matura talvolta interessanti contaminazioni con tradizioni più 
risalenti, rende visibili le diverse tensioni all’allineamento o alla autonomia 
degli organi locali, disegna, nell’incontro di diverse tradizioni documentarie, 

locale verte sulla circolazione dei modelli documentari fra i diversi livelli ter-
ritoriali e sulla dialettica fra ricezione e produzione di scritture, rivelando in 

-
mentaria centrale degli stati maggiori, che assume proporzioni e articolazioni 
poco governabili in sede di un singolo saggio, si è suggerita come chiave pos-

l’analisi della qualità dell’attenzione coeva alla conservazione delle scritture. 
Strumento per cogliere insieme volume, qualità e percezione delle scritture è 
infatti l’analisi dei diversi livelli di attenzione al loro uso, alla loro archiviazio-
ne, alla loro inventariazione, al loro monopolio locale (come nel caso del con-

(generali, particolari, statici, dinamici) del patrimonio documentario pubbli-
co e il quadro complessivo di scritture che se ne trae (Milano, Firenze).

. L’ultimo campo che si è delimitato in partenza è sta-
to quello delle scritture pubbliche oggetto delle diverse indagini: in questo 
caso il criterio indicato è stato quello della massima varietà possibile, senza 

-
diziarie, diplomatiche o quant’altro), alla natura diplomatica (atti pubblici o 
privati, notarili o cancellereschi, dotati o privi di valore giuridico), alla for-
ma (carte sciolte, registri, pergamene, minute, scritture , originali, 
copie diverse e via dicendo) dei  analizzati: si è soltanto richiamata 
l’opportunità di tenere comunque in considerazione, sullo sfondo di indagini 
anche dettagliate, lo scenario complessivo delle scritture prodotte e conserva-
te nel caso considerato.

5. 

-

approcci tematici e metodologici all’argomento generale della produzione do-
cumentaria pubblica. Si è dunque suggerito di considerare:
1. il rapporto strutturale fra istituzioni e/o detentori di quote rilevanti di 

autorità (il  del titolo) e produzione documentaria a carattere prag-
matico (le  del titolo): vale a dire, l’interazione ordinaria fra le 
pratiche di governo e di amministrazione e le scritture. Si sono peraltro 
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sollecitati gli autori a tenere sempre in conto il fatto che accanto alle forme 
di organizzazione del potere tramite scritture pubbliche si danno anche 
altre pratiche documentarie di diversa natura e modalità non scritte di 
organizzazione dei rapporti politici;

2. la natura propria a queste fonti di essere rivelatori non neutri delle mo-

politica e dei processi decisionali centrali o locali;
3. l’eventuale comparsa di tipologie documentarie innovative rispetto al pa-

norama precedente o circostante, strettamente connesse a trasformazioni 

legate a mutamenti, anche materiali, della cultura scritta prevalente;
4. la conservazione delle scritture, intesa sia in senso “statico” (come elabo-

razione di ricognizioni di particolari complessi documentari organizzati 
in archivi più o meno embrionali), sia in senso “dinamico” (come orga-

recupero nelle pratiche di governo).
5. la distruzione delle scritture, le pratiche cioè coeve e intenzionali di eli-

minazione delle scritture, le «memorie bruciate»18, anch’esse rivelatrici 

scritture pubbliche in casi particolari, e in generale della valenza della 
parola pubblica scritta nelle società politiche tardomedievali.

6. 

Agli autori dei contributi è stato poi presentato un questionario generale 

snodi del discorso. Anche in questo caso, non si è trattato che di una griglia 
di possibili domande, attorno alle quali – tutte o in parte – ciascuno è stato 

I.

-
getto del saggio?

delle scritture? 
3. Qual è il quadro territoriale della loro produzione: scritture centrali inviate nel terri-

-
tidiani e a destinazione locale; scritture ricognitive emanate dal centro ma a valenza 
territoriale?

4. Qual è il quadro territoriale della loro ricezione, e quali sono, se ci sono, le eventuali 
alterazioni delle scritture al momento della loro ricezione e della loro conservazione 

18 A. De Vincentiis, 
, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 

106 (2004), pp.167-198: ringrazio Amedeo De Vincentiis per avere sollevato il problema durante 
la discussione del progetto di questa sezione.
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da cui promana la documentazione)?
5. Quali sono i linguaggi politici che tramite tali scritture si esplicitano, a quali gruppi 

e traducono, riproducendole o trasformandole?

II. -

6. Quali sono i rapporti fra le scritture esaminate e il complesso delle scritture pubbli-
che emanate nello stesso contesto politico in un arco di tempo dato (che può essere 
più lungo di quello in cui tali fonti sono state effettivamente prodotte, o limitarsi a 
esso)?

7. Quali sono – se si possono ipotizzare – i rapporti fra tali scritture e il complesso delle 
pratiche non scritte che vertono sull’ambito di competenza delle fonti scritte?

8. Quali sono i rapporti fra queste scritture (e il complesso documentario in cui si col-
locano) e le fonti emanate per rispondere ad analoghe esigenze da altri poteri, coevi 
e contermini? Esiste una circolazione di modelli documentari, tipologie di scritture, 
lessici cancellereschi fra lo stato considerato e altri poteri, magari in momenti di 
intensa interferenza politica reciproca, non solo a pari livello d’importanza politica 
ma anche a livelli diversi di proporzioni territoriali e gradi di autonomia? Se sì, di che 
genere di circolazione si tratta? In caso di contaminazione evidente di modelli fra 

III. 

al contrario della loro dispersione più o meno originaria o della loro intenzionale 
distruzione; quali gli strumenti che ci danno notizia del loro riordino e della loro 
strutturazione in memoria attiva, vale a dire destinata ai contemporanei (inventari, 
liste, repertori vari); quale è l’immagine che tali eventuali strumenti restituiscono 
del complesso delle scritture e degli intenti di chi le produce e le conserva e di con-
seguenza quale è il grado di attenzione alla costruzione di un archivio come luogo 

-
porti pregressi?
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I notai e la signoria cittadina. 
Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova

fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli)*

di Gian Maria Varanini

1. Premessa

italiana guarda oggi alla transizione politico-istituzionale “dal comune alla si-
gnoria” come a una realtà complessa e varia, nella quale è vano cercare unifor-
mità stringenti, al di là della constatazione (anch’essa ormai metabolizzata) del-
la “crisi delle istituzioni comunali” nel secondo Duecento e nel primo Trecento. 

Riguardo alla produzione documentaria che accompagna e testimonia que-
sta trasformazione, gli approfondimenti sono stati tutt’altro che uniformi. In-
tensa, e da almeno una ventina d’anni ininterrotta, è stata la ricerca sugli statuti 
cittadini: in un buon numero di città e di territori che hanno visto l’affermazione 
di un potere signorile, ma più in generale in tutta l’Italia centrosettentrionale di 
tradizione comunale, la fonte normativa tardoduecentesca e trecentesca è stata 
rivalutata nella sua oggettiva funzione di strumento effettivo dell’amministra-
zione ordinaria della vita associata, nella sua dialettica relazione con i decreti e 

-
lico1 2. 

* Ringrazio Massimiliano Bassetti, Antonio Ciaralli, Donato Gallo, Giuseppe Gardoni, Paola Gu-
glielmotti, Isabella Lazzarini, Antonella Rovere, Anna Zangarini.
Questa ricerca rientra nel progetto di ricerca di interesse nazionale Culture politiche e pratiche 
documentarie nell’Italia comunale e signorile (secoli XII-XIV), coord. Gian Maria Varanini, unità 
di ricerca di Verona.

-
vità culturali, Archivio di Stato di Mantova, conc. n. 5/2009 [prot. 799/28 14.00 (1)].
1 Basti qui il rinvio a Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. VII convegno del 
Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura 
di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003.
2 Si vedano ad esempio le osservazioni sintetiche di P. Mainoni, -
l’Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo, in «Studi storici», 40 (1999), pp. 449-470.
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Più occasionali e intermittenti, anche perché più pesantemente condi-
-

mente dedicate alla diplomatica signorile duecentesca e primotrecentesca: 
vale a dire a quella fase ibrida e incerta, nella quale i governi cittadini esitano 
(anche per l’assenza di una legittimazione formale, che arriverà per alcuni 
soltanto nel 1311-1313 con la concessione dei vicariati da parte di Enrico VII 
di Lussemburgo) ad abbandonare l’ambiente documentario comunale e ad 
avviarsi sulla strada del documento cancelleresco derivato da modelli epi-

convalidazione)3

la quale viene citato uno studio (peraltro esemplare) risalente ormai a oltre 
quarant’anni fa, come quello di Luciana Mosiici sulla cancelleria di Castruc-
cio Castracani4, valorizzato da Bartoli Langeli in una sua nota e tuttora utilis-
sima sintesi su «forme, organizzazione, personale» addetto alla produzione 
documentaria negli stati italiani del tardo medioevo5. Si menziona spesso 
tale ricerca, perché non ve ne sono molte altre, per i decenni a cavallo tra 

3

Baroni, La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo), in «Studi di 
storia medievale e di diplomatica», 2 (1977), specie pp. 97-112; M.F. Baroni, La cancelleria e gli 
atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano, dal 1277 al 1447, in Landesherrliche Kanzleien 
im Spätmittelalter. Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik, München 1984, 
II, pp. 455-483; e per una fase un po’ più tarda A. Gamberini, Istituzioni e scritture di governo 
nella formazione dello stato visconteo, in A. Gamberini, Lo stato visconteo. Linguaggi politici 
e dinamiche istituzionali, Milano 2005 (Storia/studi e ricerche, 351), pp. 35-67. Si veda poi A. 
Bartoli Langeli, Diplomi scaligeri, in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione 
della mostra storico-documentaria, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 77-90. Tra le altre 
signorie due-trecentesche, un rapido cenno al “caso” dei da Camino in Treviso in G.M. Varanini, 

, in , II, Il
medioevo, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-213, e per la stessa città si 
veda l’esempio – un po’ più tardo ma non dissimile quanto a remore notarili e a cautele signorili 
– della “cripto-signoria” di Enrico II conte di Gorizia, negli anni Venti del Trecento: G.M. Varani-
ni, , parte II di D. Canzian, G.M. Varanini, I
conti di Gorizia e la Marca trevigiana: tra aristocrazia rurale e comuni cittadini (sec. XII-XIV),
in Da Ottone III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel medioevo, a cura di S. Cavazza, 
Gorizia 2004 (Studi goriziani, 4), pp. 251-280.
4 L. Mosiici, Ricerche sulla cancelleria di Castruccio Castracani, in «Annali della scuola Speciale 
per archivisti e bibliotecari», 7 (1967), pp. 1-86.
5 A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organiz-
zazione, personale, in Culture et idéologie dans la génèse de l’État moderne. Actes de la table 

, Rome 1985 (Collection de l’École française de Rome, 82), pp. 35-55; 
J.-Cl. Maire Vigueur, Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie mé-
diévale, in «Bibliothèque de l’École des Chartes. Revue d’erudition», 153 (2005), pp. 177-185; 
H. Keller, Oralité et écriture, in Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France 
et en Allemagne, a cura di J.-C. Schmitt e O.G. Oexle, Paris 2003, pp. 127-142; I. Lazzarini, La

, in Rome
Actes du Colloque organisé par 

l’École française de Rome et le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I - Sorbon-
ne, Roma 31 gennaio-2 febbraio 2002, a cura di J.-Ph. Genet, Rome 2007 (Collection de l’Éco-
le française de Rome, 377), pp. 265-285 (anche in www.retimedievali.it, <http://fermi.univr.
it/RM/biblioteca/scaffale/l.htm#Isabella%20Lazzarini>).
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i secoli XIII e XIV; e forse anche perché la cancelleria di un signore come 

comunale (né con Lucca, né con Pisa, né con Arezzo) – sviluppa le dinamiche 
documentarie che portano al superamento degli schemi comunali con remo-
re e con condizionamenti mentali minori di quanto non accada nei contesti 
delle signorie “cittadine”. In queste ultime, in effetti, la produzione docu-
mentaria signorile nasce dal seno stesso -
ne, e si avvale del medesimo personale; nasce per così dire a corpo a corpo 
con la tradizione documentaria cittadina.

I limiti posti dalla carenza della documentazione d’archivio sono ovvia-
mente insuperabili. Negli ultimissimi anni, peraltro, e anche questa raccolta 
di saggi ne è in qualche misura una prova, si è avvertita maggiormente l’esi-
genza di non prendere in considerazione isolatamente questa o quella typo-
logie des sources -
mentazione “comunale” (notarile) e la documentazione emessa da un’autorità 
che si percepisce come autorità sovrana, ma di considerare nel loro insieme 
le scritture prodotte da una determinata cultura documentaria, riconducen-
do l’analisi prettamente diplomatistica all’interno della “storia documentaria 
delle istituzioni”, per riprendere una formulazione di Isabella Lazzarini. Non 
si tratta ovviamente di negare oggettive differenze tra i prodotti documentari: 
i governi signorili arrivano dovunque, prima o dopo, alla produzione di docu-
menti francamente cancellereschi. Ma si tratta di inserire le scelte di politica 
documentaria che i governi signorili compiono in un contesto complessivo, in 
un “brodo di cultura” documentario. 

Nelle pagine che seguono tenterò di ricostruire, per brevi accenni, gli 
scenari documentari nei quali agisce un governo signorile affermatosi nel 
tardo Duecento, quello dei Bonacolsi signori di Mantova. I termini crono-
logici entro i quali prevalentemente mi muoverò sono da un lato il 1272, 
quando Pinamonte Bonacolsi assunse il potere, e dall’altro il 1311, quan-
do Passerino ottenne il vicariato imperiale in occasione della spedizione in 
Italia di Enrico VII6; ma per ragioni di disponibilità documentaria il focus
sarà soprattutto costituito dal ventennio 1290-1311 all’incirca. Intendo sot-
tolineare il fatto che la cultura e le pratiche documentarie prevalenti a Man-
tova nell’ultimo scorcio del Duecento e agli inizi del secolo successivo sono 
prettamente notarili, e rispondono a una sensibilità prettamente comuna-
le; e che non esiste, nei primi decenni della signoria bonacolsiana, nessu-

simbioticamente legato al signore mantovano: è noto l’intreccio strettissimo 
tra le due signorie, che si manifesta in frequenti scambi di podesterie e in 

6 Per una ricostruzione puntuale degli eventi e per i rapporti politici interni alla famiglia Bona-
colsi, si veda – dopo le insuperate ricerche del Torelli alle quali subito si fa cenno – M. Vaini, Dal
comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986 (Collana di fonti e di studi del-
l’Istituto di storia economica dell’Università “L. Bocconi”), pp. 213-248 («Pinamonte Bonacolsi e 
la sua età») e 249-293 («Da Bardellone a Rinaldo detto Passerino»). 
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7, Pinamonte Bonacolsi è 
un dominus  che gode di un reale consenso da parte della società urbana, e 
che non introduce nel funzionamento delle istituzioni comunali mantova-
ne nessun elemento di forzatura, nessuno stravolgimento8. Sul piano della 
politica documentaria, egli si adegua sostanzialmente – e in un certo senso 
naturaliter, inevitabilmente – alla tradizione comunale, che porta per così 
dire a conclusione e a coronamento. In altre parole, se la contrapposizione 

uno schema giuridico (inevitabilmente rigido), la contrapposizione morbi-
da, l’allentamento della contrapposizione idealtipica tra comune e signoria 
non può non avere un riscontro “plastico”, duttile, come plastiche e duttili 
sono le “pratiche” notarili, nell’ambito della documentazione.

La signoria bonacolsiana si presta bene all’approfondimento che mi pro-
pongo di svolgere, per diversi motivi. Il primo e fondamentale è l’esistenza di 
una discreta documentazione, per quanto “manipolata” e redistribuita, nel 
Trecento e nei secoli successivi, nelle varie sistemazioni dell’archivio Gonza-
ga che inglobò la documentazione bonacolsiana e comunale: è un caso raro, 
nell’ambito dei governi “signorili” italiani del Duecento e primo Trecento, in 
generale fortemente penalizzati dal punto di vista archivistico9. Il secondo 

7 Le cospicue edizioni di documenti procurate agli inizi del secolo scorso da Carlo Cipolla, delle 
quali Torelli nella sua immensa competenza ha segnalato soltanto qualche lacuna marginale (a 
comprova della scrupolosità delle ricerche del conte e professore veronese), restano a tutt’oggi un 
serbatoio molto ricco di informazioni e un punto di riferimento importante. Si vedano Documenti
per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel sec. XIII, a cura di C. Cipolla, 
Milano 1901 (Biblioteca della Società storica lombarda, n. s., I) [d’ora in poi Documenti… sec. 
XIII]; Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV,
a cura di C. Cipolla, Venezia 1906 (Miscellanea di Storia veneta. Serie II, tomo XII, parte I) [d’ora 
in poi Documenti… sec. XIV].
8 Questo giudizio vale anche per altri signori operanti nelle città italiane del secondo Duecento, 
come Alberto I della Scala a Verona e Gherardo da Camino a Treviso; e a una rilettura attenta 

leaders
-

tale che collega “signore” a “tiranno” in nome di una anacronistica concezione della democrazia 
comunale. Per tutto ciò si veda G.M. Varanini, Aristocrazie, stati regionali, poteri locali nell’Ita-

, in Le aristocrazie dai signori rurali al 
patriziato, a cura di R. Bordone, Roma-Bari 2003 (Manuali Laterza. Medioevo italiano), pp. 121-
191; e per i risvolti documentari un cenno velocissimo in G.M. Varanini, Notai trecenteschi tra 
tradizione comunale e cancellerie signorili. Appunti, in Cecco d’Ascoli. Cultura scienza e politica 

. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XVII edizione del 
Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 2-3 dicembre 2005, a cura di A. Rigon, Roma 
2007 (Atti del premio internazionale Ascoli Piceno, III serie, 17), pp. 289-300. Riguardo a Pina-
monte Bonacolsi, ancora nel 1275 egli «consuluit», nel pieno rispetto delle forme, in una riunione 
del consiglio dei sapientes (e sia pure presieduta da un podestà di Mantova del tutto particolare, 

de Romana in qualità di 
assessore: Liber privilegiorum comunis Mantue, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988 [Fonti per 
la storia di Mantova e del suo territorio, 1], n. 38).
9 Ovvio il riferimento a P. Torelli, L’archivio Gonzaga di Mantova, I, Ostiglia-Verona 1920 (rist. 
anast. Bologna 1988). Si veda anche P. Torelli, L’archivio capitolare della cattedrale di Mantova 

, Verona 1924.
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motivo è l’esistenza di una cospicua tradizione di studi, che a partire da Pietro 
Torelli10 -
terno dell’archivio Gonzaga) ha prestato notevole attenzione non solo alla do-
cumentazione mantovana ma anche al suo assetto archivistico e alle sue com-
plesse vicende, ed è sfociata recentemente in lavori di notevole importanza: in 
primo luogo, rispetto agli obiettivi di questa ricerca, l’edizione del Liber privi-
legiorum comunis Mantue curato da Roberto Navarrini11, ma anche l’edizione 
degli statuti del comune di Mantova di età bonacolsiana (1313)12, le ricerche 
di Isabella Lazzarini (che assumono peraltro la fase bonacolsiana, conclusasi 
nel 1328 con l’avvicendamento – favorito da Cangrande I della Scala signore 
di Verona – tra la prima famiglia signorile e i Gonzaga, come un punto di 
partenza)13

nel Duecento, che sono a loro volta assai attente alle caratteristiche della do-
cumentazione e al notariato14.

Nello stesso tempo, questa importante tradizione di studi costituisce una 
pietra di paragone ingombrante ma ineludibile; e l’ipotesi che ho sopra pro-
posto – una politica documentaria bonacolsiana dalle stigmate fortemente 
comunali (o se si preferisce, una politica documentaria “spontaneamente” 
comunale e notarile; in altre parole una “non politica” documentaria) – pre-
vede dunque una sfumatura interpretativa parzialmente diversa rispetto alla 
lettura dell’età bonacolsiana che diede Pietro Torelli, soprattutto nel celebre, 
fondamentale saggio del 1924 Capitanato del popolo e vicariato imperiale 
come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana15. Per certi versi, ten-
terò un’operazione simile a quella che Isabella Lazzarini ha portato a termine 
con successo nella sua rilettura degli statuti comunali di Mantova di età bona-
colsiana: dimostrando, contro l’interpretazione un po’ rigida e meccanica che 
considerava lo statuto “signorile” come il prodotto di una “cultura politica” 
autoritaria e verticistica, come in realtà lo statuto riformato nel 1313 (si badi, 
dopo che i Bonacolsi avevano ottenuto l’avallo imperiale con la concessione 
del vicariato) sia uno statuto impregnato di “cultura” comunale e cittadina. A

10 Torelli, L’archivio Gonzaga cit.; P. Torelli, Capitanato del popolo e vicariato imperiale come 
, in «Atti e memorie dell’Accademia virgiliana di 

Mantova», n. s., 14-16 (1921-1923), pp. 73-221 (di cui le pp. 167-221 costituiscono una Appendice.
Per un codice diplomatico mantovano).
11 Liber privilegiorum (citato supra, nota 8). 
12 Statuti bonacolsiani, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni e M. Vaini, con un saggio inedito di P. 
Torelli, Mantova 2002 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 7).
13 Si veda in particolare I. Lazzarini, Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti man-

, in 
, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell’Istitu-

to storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30), pp. 381-419.
14 Si veda in particolare G. Gardoni, Notai e scritture vescovili a Mantova fra XII e XIV secolo. 
Una ricerca in corso, in Chiese e notai (secoli XII-XV), Verona 2004 (Quaderni di storia religiosa, 
XI), pp. 51-85; e ora L’esempio di Mantova, par. 3 di G.M. Varanini, G. Gardoni, Notai vescovili 

, in corso di stampa (Atti del convegno 
di Genova, 8-9 novembre 2007).
15 Cit. supra, nota 10. 
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fortiori nei decenni precedenti l’atmosfera documentaria nella quale operava-
no i notai attivi tra il palazzo comunale e la dimora bonacolsiana era un’atmo-
sfera respirabilissima, ricca di ossigeno comunale, non troppo inquinata. 

Va ribadito comunque che la solidità della ricerca del Torelli rimane in-
tatta, e anzi questa “rilettura” a distanza di tanti decenni porta a sottolineare 
una volta di più la bontà del metodo, la larghezza di orizzonti, la capacità di 

-
dioso mantovano attraverso la valorizzazione di «brevi notizie, poche parole 
non strettamente necessarie al racconto o all’atto quasi sfuggite al cronista 
od al notaio, ma per questo più genuine ed aperte». Si può parlare anzi di 
un’orgogliosa rivendicazione del cruciale valore interpretativo della ricerca 
diplomatistica applicata alle fonti tardoduecentesche:

Ora io credo che in molti casi l’analisi accurata, e diciamo pure l’odiata parola, l’analisi 
metodica di quei lievi cambiamenti [«formule nuove, deviazioni dalle consuete, 
spostamenti»] costituisca non un modo sussidiario, ma il solo modo di conoscere 
disposizioni di spirito che il frastuono della grande storia avrebbe altrimenti coperte 
senza rimedio. (…) Ma i documenti invece delle autorità minori, comunali, signorili del 
periodo iniziale – e lasciamo stare quelli privati – offrono una messe tanto più larga 
quanto meno l’incompiutezza delle istituzioni cancelleresche ha indurito e l’intelligenza 
e il sentimento dei notai nella rigidità delle formule16.

Concretamente, effettuerò tre distinte operazioni. In primo luogo, svilup-
pando alcuni spunti proposti dall’edizione Navarrini, procederò ad un’analisi 
del Liber privilegiorum comunis Mantue, il cartulario comunale prodotto 
durante la signoria di Bardellone Bonacolsi (che nel 1291 aveva esautorato il 
padre Pinamonte, fondatore dell’autorità della famiglia) allo scopo di preci-
sare il ruolo di alcuni notai attivi a partire dagli anni Sessanta e Settanta del 
Duecento nel processo di formazione del Liber. In secondo luogo, tenterò di 
fare il punto sulle caratteristiche del liber Crucis e del liber Columpne, i due 
manoscritti contenenti documentazione di carattere patrimoniale e pubblica 
assemblati in età bonacolsiana e successivamente smembrati (per comodità 
amministrativa) dagli archivisti gonzagheschi nel Trecento. Torelli ovviamen-
te li segnalò, e anzi li analizzò in un paio di fulminanti e straordinarie pagine17

alle quali c’è per certi versi ben poco da aggiungere; di quelle pagine, tutto 
questo saggio è in fondo un semplice approfondimento e un aggiornamen-
to. In terzo luogo esaminerò (pubblicandoli in appendice) alcuni rari prodotti 
dell’ambiente notarile/cancelleresco bonacolsiano, istrumenti notarili “con-
taminati” dal virus cancelleresco ma sostanzialmente capaci di resistere ad 

16 Torelli, Capitanato del popolo cit., pp. 76-77 (compresa la citazione che ho riportato tra paren-
tesi quadre; i corsivi sono del Torelli). Nella parte che ho omesso, Torelli afferma «io non faccio 
l’apologia dell’indagine diplomatica», e paragona alla fecondità dell’indagine sul formulario dei 
documenti comunali e protosignorili gli «scarsi risultati, sproporzionatissimi alla fatica» dell’ana-
lisi sulle formule dei documenti imperiali papali e regi svolta da generazioni di diplomatisti; ma in 
realtà proprio di apologia, nello scarno stile torelliano, si tratta. 
17 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., pp. XXVI-XXVII.
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esso. Essi risalgono agli anni 1300, 1301 e 1303, e sono tutti rogati da Rolan-
dino , uno dei più importanti notai “bonacolsiani”. Uno di essi, 
inoltre, è conservato in un archivio veronese: non poteva che gravitare sulla 
signoria scaligera, gemella e tutrice di quella bonacolsiana e continuamente 
incombente su di essa, il destinatario di un tale documento. Si tratta dunque 
di documenti per vari rispetti emblematici.

2. Nel retrobottega del Liber privilegiorum comunis Mantue18

La compilazione del Liber privilegiorum comunis Mantue (il titolo ori-
ginale sembra esser stato Privilegia comunis Mantue, ma è senz’altro op-
portuno mantenere la denominazione ormai consolidata) ha come terminus 

 il 1291, secondo Carlo Cipolla e Pietro Torelli19. Il recente editore, 
il Navarrini, ipotizza invece che almeno la prima parte del codice sia stata 

settembre (quando egli fu destituito da Bardellone): lo scriba principale del 
codice inserisce infatti nella stesura originaria del testo la copia di un atto 
del 2 maggio 1291. Potrebbero invece essere state aggiunte in un momento 
successivo le tre sezioni redatte in «forma meno accurata e solenne», le ultime 
del manoscritto, contenenti i documenti relativi a Ferrara, Padova e Bologna 
(dovute quasi integralmente a mani diverse da quella principale)20.

A prescindere dalla possibilità di giungere a una datazione precisa, gli 
studiosi mantovani hanno ovviamente sottolineato la grande importanza di 
questa fonte, sfumando variamente il rapporto tra l’evento politico recente-

-
dusse esplicitamente il Liber, «l’antecedente più immediato agli statuti (bona-

al potere della dinastia bonacolsiana che vuole apparire come diretta conti-
nuatrice della tradizione comunale»21. Questo giudizio contiene una sfuma-
tura alquanto diversa dalla valutazione del Torelli, che aveva sostenuto espli-

18 Le citazioni dal testo del Liber privilegiorum (mediante il numero del documento) e dai saggi 
introduttivi del Navarrini (Mantova tra comune e signoria, pp. 15-46, e i successivi Descrizione
e storia del codice, pp. 47-60; La composizione del codice, pp. 61-69), saranno ridotte, nelle note 
seguenti, all’indispensabile. 
19 C. Cipolla, Note di storia veronese, in «Nuovo archivio veneto», n. s., 15 (1898), pp. 12-13 (del-
l’estr.), e P. Torelli, Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e 
dei monasteri soppressi, Roma 1914 (Regesta chartarum Italiae, 12), p. 36, cui rinvia Navarrini, 
Mantova tra comune e signoria cit., p. 24. Torelli stesso aveva ripreso le proprie conclusioni in 
L’archivio Gonzaga cit., p. XXIV nota 3.
20

Padova; si veda Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., p. 68.
21 Vaini, Dal comune alla signoria. Mantova cit., p. 140, ripreso da Navarrini, Mantova tra co-
mune e signoria cit., p. 24 (e si veda anche Vaini, Dal comune alla signoria. Mantova cit., p. 226: 
Bonacolsi desiderosi di porsi «come i diretti continuatori della tradizione comunale»).
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bonacolsiana». Si tratta infatti di tratta di «una di quelle massime raccolte di 
privilegi e titoli de’ propri diritti che tutti i comuni facevano ad intervalli»22.
Egli aveva sottolineato la differenza tra la nobiltà formale del manoscritto 
(nella sua gran parte) e l’aspetto disuguale se non trasandato dei “cartulari” 
di espressa emanazione bonacolsiana23. Inoltre, la collocazione in limine al 
Liber della pace di Costanza24, alla quale seguono i celebri diplomi imperiali 
del 1014, del 1055 ecc., ne svela di per sé stessa la natura pienamente “civica”, 
il richiamo agli elementi costitutivi della tradizione e dell’identità politica del-
la città. Quanto al Navarrini, pur riconoscendo ovviamente la validità delle 
osservazioni del Torelli appare orientato a sottolineare un rapporto piuttosto 
stretto tra i «nuovi signori» e la stesura del Liber25, che nasce sicuramente 
con il consenso e probabilmente anche per la sollecitazione di Pinamonte, o 
di Bardellone, o dell’uno prima e dell’altro che ne segue le tracce poi (secondo 
modalità impossibili a precisarsi, allo stato attuale).

Sono opinioni del tutto condivisibili, e questa compresenza di “ispirazio-
ne” bonacolsiana e di “tradizione” comunale alla quale alludono con sfumature 
diverse i tre studiosi è di grande rilievo anche in prospettiva comparativa, a li-
vello nazionale. Paradossalmente, l’edizione Navarrini (che risale al 1988) ven-

dei libri iurium comunali, grazie alle ricerche su Genova e al rapido sviluppo 
delle edizioni e delle indagini negli anni successivi (su Viterbo, Vercelli, Lodi, 
Pistoia, e altre città ancora), si è saldamente insediata nel dibattito sulla storia 
politico-istituzionale e documentaria delle città italiane del XII e XIII secolo26. 
Il Liber privilegiorum, un liber iurium dalle forme perfettamente comunali 
nato in una città a governo signorile, frutto anomalo e fuori contesto, merita 

Orbene, nella prospettiva della presente ricerca è importante valutare 
in concreto non tanto l’equilibrio raggiunto nella fonte “pubblicata” nel 1291 

22 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXV.
23 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXV per il confronto coi libri Crucis e Columpne (sui quali 
si veda ampiamente infra), ripreso da Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., pp. 24-25.
24 Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., p. 15.
25 «Meno sicuro è che questa prima parte sia estranea alla volontà dei nuovi signori»; «Gli [ -
dellone] è più che mai necessaria una base legale con cui consolidare il suo potere, e la trova nel Li-
ber privilegiorum»: Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., pp. 25 e 24 rispettivamente. 
26 Basti qui rinviare a A. Rovere, I “libri iurium” dell’Italia comunale, in 
scrittura, documento. Atti del convegno, Genova 8-11 novembre 1988, Genova 1989 («Atti della 
società ligure di storia patria», n.s., XXIX, 2), pp. 157-199; P. Cammarosano, I “libri iurium” e la 

, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana 
(1100-1350). Atti del 14° convegno internazionale di studio, Pistoia 14-17 maggio 1993, Pistoia, 
Centro italiano di studi di storia e d’arte 1995, pp. 309-325; Comuni e memoria storica. Alle ori-
gini del comune di Genova. Atti del convegno di studi, Genova 24-26 settembre 2001, Genova, 
Società ligure di storia patria 2002 (Atti della società ligure di storia patria, n. s., XLII, 1); e per 

Intro-
duzione, in Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII), a cura di A. Bartoli 
Langeli e G.P.G. Scharf, Perugia 2007 (Deputazione di storia patria per l’Umbria, Appendice al 
Bollettino, n. 26), pp. 7-16.
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circa, quanto piuttosto il modo con il quale si arriva a questo risultato: in al-
-

nenti del notariato cittadino, legati alla tradizione documentaria comunale 
ma anche sensibili alle sollecitazioni del governo signorile (al di là delle lotte 
di vertice: Bardellone contro Tagino, Bardellone contro il padre Pinamonte). 
Per apprezzare come la cultura documentaria notarile e l’istanza politica 
signorile convergano nel Liber, è necessario accompagnare un’osservazione 
attenta del manufatto stesso con lo spoglio (basato sull’edito) dei dati rela-
tivi all’attività di alcuni importanti notai mantovani della seconda metà del 
secolo XIII.

Va osservato innanzitutto che la confezione materiale del codice rinvia 
a un’iniziativa indiscutibilmente e assolutamente unitaria: lo prova l’identità 
del formato di tutti i 29 fascicoli, l’identico specchio di scrittura, la concate-
nazione dei fascicoli, la presenza in tutti (meno uno, sul quale si tornerà) delle 
due mani (denominate dall’editore A e A

1
) che redigono in un’elegante gotica 

libraria forse l’80 per cento del testo. Verosimilmente, si tratta delle mani di 
meri scriptores, che mettono nero su bianco la documentazione predisposta 
da altri (si tratti di copie autentiche, o di originali) senza introdurre ulteriori 

libri iurium anche di 
tradizione comunale. La materia è del resto razionalmente distinta, appunto 
per unità codicologiche. Si tratta di 29 fascicoli “tematici”, stesi autonoma-
mente e successivamente rilegati insieme; e ciascuno di essi comprendeva an-

1842, la maggior parte, da un impiegato vandalico)27.
I primi due fascicoli raccolgono i privilegi imperiali per la città (il fasci-

colo I, come si è accennato, con i venerandi diplomi dei secoli XI e XII sino 
a Federico Barbarossa, il fascicolo II i privilegi di Federico II, il cui viso è 
ritratto in uno schizzo a penna). Ad esso seguono due fascicoli che recano 
la documentazione relativa ad alcune ville del distretto mantovano (Luzzara, 
«Brazolo», Bagnolo, Campitello, Suzzara), e nell’assetto originario del codice 
– al quinto posto – l’attuale fascicolo XIX, comprendente i privilegi per il ve-
scovo di Mantova (a partire dal diploma del 1037)28

questa sezione che raccoglie privilegi e munimina di carattere generale un fa-
scicolo concernente i dazi. A seguire, costituisce il grosso del codice del Liber 

27 Navarrini, Descrizione e storia del codice cit., p. 59 nota 15.
28 Tuttavia lo spostamento di questo fascicolo è antico, perché il suo ultimo foglio riporta in calce 
le parole «pax Venetiarum» con le quali inizia l’attuale fascicolo XX. La mano che redige questo 
richiamo, non facilmente databile, è trecentesca. Si tratta sicuramente della medesima mano che 
redige i richiami «pax Brixie», «pax Ferrarie», «i<n> nomine Christi», «MCLXXXXVIIIIor» (ma 

v, 151v,
191v, 199v: rispettivamente, sul verso delle carte che fronteggiano appunto l’inizio del fascicolo 

relativo a Padova (che si apre con una «concordia» del 1199). Gli altri richiami segnalati dal Na-
varrini sono, a differenza di questi, della mano A e segnano la continuità tra un fascicolo e l’altro; 
si veda Navarrini, La composizione del codice, pp. 62-68. 
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privilegiorum, in bell’ordine, la lunga serie dei quaternioni che contengono 
i patti tra Mantova e le altre città padane: nell’ordine, Verona [due], Brescia, 
Cremona [due], Milano [due], Bergamo, Parma, Reggio Emilia [tre], Venezia 
[quattro], Ferrara e Estensi [tre], Padova e Vicenza, Bologna. Di quando in 

dossier: ad esempio, in calce ai fascicoli concernenti Verona furono scritti due 
documenti del 1293 relativi a una lega con gli Scaligeri, in calce al fascicolo 
con Cremona la pace del 1306 (tre documenti), a c. 184r -
mentazione concernente Ferrara la nomina dei procuratori del podestà, del 
capitano del popolo e del comune per il giuramento a Enrico VII (1310) e il 
testo (concordato e comune tra Bonacolsi e Scaligeri) dell’«ambaxata» indi-
rizzata al Lussemburghese.

Un impianto piuttosto rigoroso e puntuale, dunque. Tuttavia, come han-
no in buona parte già segnalato il Navarrini29 e prima di lui il Torelli, no-
nostante l’unitarietà della confezione è possibile ricostruire alcune fasi del 
lavoro preparatorio sotteso alla confezione del Liber, e più in generale alcu-
ni aspetti delle pratiche documentarie adottate dai notai mantovani della 
seconda metà del Duecento, prima e durante la signoria bonacolsiana. Lo 
faremo ricostruendo sommariamente l’attività dei notai mantovani che re-
dassero – sicuramente perché ciò rispondeva a una prassi corrente, ma forse 
anche in previsione della compilazione del Liber privilegiorum – dossiers
preparatori, così come essa è attestata dal Liber stesso e da altra documen-
tazione coeva.

a) Alcuni notai lasciano traccia delle ricerche da loro effettuate in vista 
della stesura del Liber privilegiorum -
mune conservata in sedi pubbliche, oppure presso notai privati. Faremo gli 
esempi dei notai Vivaldo di Graziadio, Iacomino di Campitello, Adelberio 
Adelberi e Dondedeo di Ugo di Viviano.

Nella documentazione relativa ai rapporti tra Mantova e Venezia viene 
trascritto infatti, sotto l’intestazione «Item de Veneciis MCCXLV indictione 
III», un «exemplum relevatum de memoriis pactorum et concordiarum co-
munis Mantue». Queste «memorie pactorum» erano state trascritte nel 1266 
dal notaio Pancagnono di Ugo Pancagnone, per ordine del podestà Carnevale 
della Torre («autenticum huius exempli una cum infrascriptis notariis vidi 
legi et ascultavi et ut in eo continebatur ita hic scripsi … et publicavi»), essen-
do «dictator»30 del comune il notaio Bonomino da Cerlongo che «suo signo et 

29 Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., in particolare p. 25.
30 Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., p. 45 nota 117, e Statuti bonacolsiani cit., pp. 
129-130 (libro I, 11, «De reformatione consiliorum») per le procedure di redazione; Navarrini, 
Mantova tra comune e signoria cit., p. 45 nota 23, e Statuti bonacolsiani (libro VII, 16, «De 
dictatore») per l’elezione («dictator comunis Mantue non sorte eligatur, sed per dominos vicarios 
Mantue, et duret per medium annum et habeat pro suo salario L libras parvorum salva semper 
provisione dominorum vicariorum Mantue»).

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[170]



11

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

I notai e la signoria cittadina

nomine roboravit» per mandato del giudice podestarile, e che si sottoscrive 
con Guidolino da Crema, anch’egli «dictator»31.

Con ogni probabilità, proprio questi libri pactorum del comune sono la 
fonte dalla quale trascrive il trattato di pace stipulato il 30 novembre 1259 il 
notaio Vivaldo di Graziadio, che nella compilazione del Liber si occupa della 
documentazione relativa a Verona, e per questa prepara un dossier, interme-
dio tra i libri pactorum e il Liber privilegiorum. In quest’ultimo, il testo del 

Ego Vivaldus domini Gratiadei sacri palacii notarius predicta vidi contineri et scripta 
esse in libris pactorum comunis Mantue et hic secundario exemplavi32.

Di particolare interesse è poi la sottoscrizione di un atto relativo alle re-

tratta dell’atto di procura col quale il podestà di Mantova nomina due rappre-
sentanti che diano garanzia di 4000 marche d’argento ai rappresentanti del 
comune di Reggio (1257 giugno 28): 

Ego Conradinus quondam Panici sacri palacii notarius presens interfui et scripsi. 
Ego Vivaldus domini Graciadei, sacri palacii notarius, predictum instrumentum vidi 
atestatum in quaterno manu et signo dicti Conradini et hic secundario exemplavi33.

L’espressione «secundario exemplavi», che Vivaldo usa anche in diverse 
altre occasioni34, indica la redazione di una copia di secondo grado: è ragio-
nevole infatti pensare che nei libri pactorum l’accordo del 30 novembre 1259 

35, e nel secondo esempio, quello del 
documento reggiano ora citato, Vivaldo dice esplicitamente di avere esempla-
to «secundario» da un «quaternus» autentico di Corradino. Orbene, non è si-
curamente Vivaldo (del quale possediamo originali) lo scriba del Liber privi-
legiorum; e dunque non è al Liber che si riferisce l’avverbio di luogo «hic» che 

36, ma ai dossiers preparatori da lui predisposti 
dopo aver avuto accesso alle carte pubbliche («libri pactorum») e forse private 

31 Liber privilegiorum cit., n. 141.
32 Liber privilegiorum cit., n. 28.
33 Liber privilegiorum cit., n. 94.
34 Liber privilegiorum cit., n. 91, in riferimento a un documento del 1225, e nn. 95-96, relativi ai 
rapporti tra Mantova e Reggio Emilia; nn. 160-163 e 165-166, relativi ai rapporti tra Mantova e 
Ferrara.
35 li-
bri pactorum; Vivaldo infatti dichiara di avere trascritto ab autentico numerosi altri documenti 
concernenti quell’importante evento politico, ad esempio la conferma giurata di quell’atto, resa il 
23 novembre 1260 dagli uomini del consiglio del comune di Mantova, rogata dal dictator del co-
mune Zoanino del fu Zambonino de Herba (Liber privilegiorum
quondam domini Zambonini de Herba, sacri palacii notarius et tunc ipsius potestatis et comunis 
Mantue dictator his presens rogatus scripsi. Ego Vivaldus domini Graciadei sacri palacii notarius 
instrumentum hoc ab autentico exemplavi»). 
36 Liber privilegiorum cit., nn. 28, 94.
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(«quaternus» di Corradino del fu Panico, quantunque il vocabolo possa atta-
gliarsi anche alla documentazione pubblica). 

Anche «Iacominus quondam domini Henrici iudicis de Campitello» «in 
quaterno presenti (…) voluntate et auctoritate comunis Mantue exemplavit» 
gli importanti atti relativi agli accordi con il comune di Ferrara che nel-
l’agosto 1272 il notaio Gerardo de Guasco, procuratore di Federico conte di 
Marcaria e di Pinamonte Bonacolsi (fresco di assunzione al potere), aveva 
stipulato37.

i documenti relativi ai rapporti tra Mantova e Venezia, l’importante notaio 
Adelberio Adelberi: un professionista la cui carriera si svolse tutta in età bo-
nacolsiana, concretizzandosi in un’attività pubblica intensa e ad alto livello, 

-
nisti mantovani38. «In libro Adhelberii», scrive un anonimo postillatore del 
Liber privilegiorum, si trovava un documento di procura relativo ai patti 
con la città lagunare, del 28 marzo 129039. Non sembra probabile che questo 

37 Liber privilegiorum cit., nn. 177, 178, 180.
38 -
rius de Adelberiis» è membro del consiglio per il quartiere cittadino di San Martino in occasione 

-
pegnativa compare per la prima volta nel 1282, quando è «notarius ambaxatorum Mantue ad 
predicta scribenda pro comuni Mantue deputatus» in occasione delle trattative tra Mantova e 
Cremona relativamente ai banditi (Liber privilegiorum cit., n. 61, presente nel Liber come copia). 
L’anno successivo, a comprova di un prestigio ormai raggiunto, accompagna a Parma il sindico 
del comune, delegato del podestà Gerardo Castelli di Treviso e di Pinamonte (Liber privilegiorum
cit., n. 90). Nel corso della sua attività, protrattasi almeno sino al 1311 (P. Torelli, Per un codi-
ce diplomatico mantovano [Appendice a Torelli, Capitaniato del popolo cit.], pp. 218-219, 1311 
gennaio 25), rogò tra l’altro atti per l’episcopio in sede vacante e per vari altri enti ecclesiastici (si 
vedano a titolo d’esempio Archivio di Stato di Milano [d’ora in poi ASMi], Pergamene per fondi,
b. 223, n. 4, 1265 febbraio 7; b. 223, 1281 novembre 12; Archivio di Stato di Mantova [d’ora in 
poi ASMn], Archivio Gonzaga [d’ora in poi AG], b. 7, n. 30, 1293 ottobre 11; ASMn, AG, b. 7, n. 
22, 1305 novembre 27: quest’ultimo è l’investitura dei diritti giurisdizionali su Suzzara a Guido 
Bonacolsi «capitaneus mantuanus», che egli redige in quanto «notarius publicus» producendo 
diversi originali). Tra gli atti di particolare rilievo politico, Adelberio roga un delicato documen-

Mantova e di Verona; Documenti… sec. XIII cit., n. LVI, p. 210), un accordo con gli Ippoliti per la 
restituzione di Suzzara (Liber privilegiorum cit., n. 218; l’anno è il 1291 e Adelberio, dictator, agi-
sce «de mandato dictorum dominorum potestatis et capitanei voluntate consilii atque rogatus»), 
un arbitrato di Alberto I della Scala, agendo a Verona di concerto con l’illustre dictator bolognese 

Li-
ber privilegiorum cit., nn. 208 e 216: «Mandato dicti domini Pinamontis Mantue capitanei atque 
rogatus publice ea scripsi»), un accordo con i conti di Tirolo (ASMn, b. 9, IX, fasc. 4 [Dominio de’ 

], n. 5, 14 
gennaio 1302). Lo stesso Adelberio interviene formalmente nel consiglio generale del comune di 
Mantova (alla presenza anche dei «vexilliferi et capita societatum et paraticorum Mantue») nel 

-
dizione col comune di Verona; ed è lui medesimo, in veste di «dictator comunis», che verbalizza 
quanto sopra «in libro autentico reformationum comunis Mantue»: Documenti… sec. XIII cit., 
doc. LXII, p. 267 (anno 1297).
39 Al testo del Liber privilegiorum cit., n. 130 (8 novembre 1286: rinnovo per tre anni dei pat-
ti consueti tra Mantova e Venezia; all’uopo il sindicatus era stato rogato da Froglerio de Fro-
gleriis, dictator nel 1286) è aggiunto infatti (da mano trecentesca secondo Navarrini) quanto 
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«liber Adhelberii» sia il «liber autenticus reformationum comunis Mantue 
per me scriptus» al quale il notaio stesso allude in alcune sottoscrizioni40; ai 
sensi dello statuto cittadino, il compito di scrivere le riformagioni spettava 
al dictator, e se le parole hanno un senso un registro così intitolato non do-
vrebbe ospitare patti intercittadini. Sicuramente, poi, non si trattava di quel 
«liber abreviaturarum scriptarum per Adelberium notarium de Adelberiis 
sub milesimis infrascriptis», che entrò a far parte del liber Crucis (uno dei 

-
propriamente, come cercherò di dimostrare nel paragrafo successivo – che 
in un momento indeterminato del primo Trecento i Bonacolsi assemblarono, 
accozzando insieme fascicoli redatti da singoli notai): in esso infatti (o per 
meglio dire nella parte che conosciamo) di accordi tra Mantova e Venezia 
non c’è traccia41. È certo comunque che questo «liber Adhelberii», dalla na-
tura imprecisata, servì come fonte del Liber privilegiorum (sia stato redatto 
ad hoc, o per altri scopi che non conosciamo). 

notaio Dondedeo di Ugo di Viviano, che ebbe a che fare con la documenta-

della pace tra Verona e Mantova del 1202, egli afferma infatti «exemplum 
harum imbreviaturarum vidi et legi et in isto quaterno exemplavi», e più 
o meno la stessa formula egli usa per il testo della lega stretta nel 1189 a 
Verona dai rettori dei comuni di Milano, Mantova, Vercelli, Verona, Novara 
e Treviso: «Autenticum huius exempli vidi et legi, et sicut ibi continebatur 
nisi forsan in compositione litterarum vel extramutatione sillabarum ita 
hic scripsi et in isto quaterno exemplavi, preter signum notarii quod non 
posui»42.

b) Le «memorie» o i «libri pactorum» menzionati dai notai che prepara-
no materiale per il Liber privilegiorum appartengono sicuramente all’archi-
vio del comune di Mantova. Non sappiamo invece se lo stesso si possa dire 
degli altri «libri» e «quaterni» menzionati, né se questi «quaterni» siano 
stati redatti negli anni Novanta ad hoc, per la confezione del Liber privile-
giorum, oppure se i notai menzionati li avessero predisposti in precedenza. 
Sta di fatto che durante il primo ventennio della dominazione bonacolsiana 
molti notai ebbero un ruolo nella manipolazione della documentazione pub-

Liber.

segue: «Prorogatio dictorum pactorum facta pro vacatione domini ducis die VIII exeunte nov. 
MCCLXXXVIIII scripta per d. Compagnonum notarium. Item MCCLXXXX. ultimo martii, pro-
rogatio dictorum pactorum facta fuit ad terminum et quantum plus ambe partes voluerint et ali-
quem precium non denunciaret amplius se nolle. Et Bonaventura de Scardevellis ad hoc fuit sin-
dicus comunis Mantue constitutus die XXVIII martii in libro Adhelberii» (corsivo mio). Si veda a 
riscontro Liber privilegiorum cit., n. 151 (per l’appunto del 28 marzo 1290).
40 Liber privilegiorum cit., nn. 223, 224. 
41 Si veda infra, testo corrispondente a note 55 sgg.
42 Liber privilegiorum cit., n. 83.
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Ma chi erano questi notai? Sicuramente, un buon numero di loro svolse 
la parte sostanziale della propria carriera a partire dagli anni Settanta. Ma 
a sfatare qualsiasi ipotesi di frattura nel rapporto tra il notariato mantova-
no e il governo cittadino in occasione dell’inizio dell’egemonia di Pinamon-
te Bonacolsi (è forse più opportuno parlare di “egemonia”, piuttosto che di 
“presa” o di “esercizio” del potere signorile: «tutta la sua vita fu un prudente 
rincalzo, un sapiente rassodamento d’una posizione ancora nettamente per-

43 basta una veloce scorsa 
ad alcune carriere. Intanto, qualche notaio che fa carriera solo durante il go-
verno di Pinamonte e dei suoi successori, come Cazzadrago del fu Naimerio 
Pegolotti, appartiene a famiglia saldamente inserita nel potere cittadino, sin 
dalla prima età comunale44. Ma soprattutto non sono pochi i personaggi di 
lungo corso, già bene inseriti nella vita pubblica del comune di Mantova pri-
ma del 1272. Come già sottolineò il Torelli, Vivaldo di Graziadeo fu attivo dal 
1262 al 129945. E particolarmente eloquente è il caso di Gerardo del fu Guasco, 
che nel 1267 aveva scritto «mandato dominorum legatorum», vale a dire dei 
rappresentanti papali, la pace di Romano, ma che nel 1275 redige a Verona, 
insieme con esperti notai veronesi, un atto per vari aspetti impegnativo come 
il diploma di investitura che il vescovo di Trento (fuoruscito) Enrico II fa a 
Pinamonte Bonacolsi per il feudo di Castellaro46, e nel 1279 (in occasione della 
pace di Montichiari tra i comuni di Brescia, Verona e Mantova) si sottoscrive 
come «sacri palacii notarius et tunc dicti domini Pinamontis capitanei Man-
tue et partis Mantue»47.

decenni centrali del secolo gravitano sul palazzo vescovile. È il caso di Zilotto 
da Asola, attivo negli anni Cinquanta sia per l’episcopio che per il comune (per 
il quale fu dictator nel 1259 e nel 1263)48 e ancora attivo negli anni Settanta49; 

43 Torelli, Per un codice diplomatico mantovano cit., in appendice a Torelli, Capitanato del po-
polo cit., p. 167.
44 Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., p. 29.
45 Navarrini, Mantova tra comune e signoria cit., p. 25 con rinvio a Torelli. 
46 ASMn, AG, b. IX, 4.1 (400 base, 255 altezza), 2 dicembre 1275; Pinamonte giura fedeltà «sicut 
vassallus domino». L’atto è rogato «super domo nova comunis Verone» alla presenza di Mastino 
I e Alberto I della Scala e di alcuni tra i loro più stretti collaboratori (Bonincontro arciprete del ca-
pitolo e futuro vescovo, il giurista Nicola de Altemanno); collaborano col notaio mantovano («ego 
Girardus quondam domini Guaschi Bonaventura de Bonebello») Iacopo de Cesarina e Bertoldo 
del fu Bonomo , cioè due tra i più noti e autorevoli professionisti attivi nell’entourage
scaligero in questi anni. Per questo ambiente, si veda G.M. Varanini, La chiesa veronese nella 

, Pa-
dova 1988, ad indicem.
47 Liber privilegiorum cit., n. 50.
48 Liber privilegiorum cit., n. 137 (1259 agosto 7); ricopre la stessa carica anche nel 1263 (Liber
privilegiorum, n. 139, 1263 luglio 2: e si veda anche C. D’Arco, Nuovi studi intorno alla economia 
politica del municipio di Mantova a’ tempi del medio-evo d’Italia, Mantova 1847, doc. n. 8, 1263 
giugno 26. 
49 Nel 1250 mise per iscritto, per mandato dell’assessore del podestà, le testimonianze rese circa i 
dazi che i mercanti veneziani dovevano corrispondere al vescovo di Mantova. Sette anni più tardi 
compare in veste di teste in un atto d’interesse pubblico rogato nel palazzo del comune (G. Rösch, 
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nonché di «Froglerius de Frogleriis», che a sua volta compare nella documenta-

aver esercitato per qualche anno la professione notarile per la clientela privata, 
Froglerio entrò a far parte del gruppo dei notai al servizio dell’episcopio. A 
lui, in funzione di «notarius episcopi», si deve infatti la realizzazione di un 
Liber inbreviaturarum nell’anno 1266 per il vescovo Martino. Ma ben presto 
egli abbandonò il palazzo vescovile per passare ad esercitare l’attività notarile 
in quello comunale all’ombra del quale compì la sua carriera sino a divenire 
«dictator comunis»50 e autore di lettere del comune51. È espressamente anno-
verato fra il gruppo dei “tecnici” che coadiuvano i Bonacolsi nel primo periodo 
della loro affermazione52 53. 

c) Un complesso lavoro collettivo, svolto da molti notai (in parte già at-
tivi negli anni Sessanta, prima dell’inizio dell’egemonia di Pinamonte Bo-
nacolsi), aveva dunque preparato e accompagnato la redazione del Liber 
privilegiorum.

Il Liber mantenne, nei decenni successivi alla sua compilazione e promul-
gazione, un valore evidente di “documento/monumento”, che ne salvaguardò 
l’integrità. Gli interventi successivi furono infatti tutto sommato non molto 
numerosi, e soprattutto sono oculati e razionali (perché razionale e lungimi-
rante era stata la progettazione del codice, con numerosi quaternioni provvi-
sti di carte bianche atte a ospitare integrazioni che puntualmente si rivelaro-
no necessarie).

Richiamo il dato delle aggiunte successive al 1291 perché qui interessa 
sottolineare, a conclusione di questa analisi, una circostanza di rilevante im-
portanza. Coloro che prepararono prima e integrarono poi – successivamente 
alla sua promulgazione – il Liber privilegiorum, sono gli stessi notai che fan-
no parte anche dello staff
nel ventennio 1291-1311, nella gestione degli affari patrimoniali e famigliari: 

germanico, Roma 19852, pp. 301-313, doc. III); nel 1257 redasse il mundum di un atto vescovile 
del 1255 traendolo dalle imbreviature del notaio Lafranco  (ASMn, Archivio dell’Ospe-
dale, b. 6, n. 93, 1255 gennaio 20). Per l’anno 1275 si veda ASMn, Archivio Gonzaga, b. 3307, fasc. 
4 (anni 1261-1291), c. 7v, n. 40, 1275 ottobre 7.
50 Questi i riferimenti alle varie tappe della sua carriera: ASMi, Pergamene per fondi, b. 230, n. 
1163, 1263 aprile 15 (attività privata), Archivio Storico della Diocesi di Mantova, Mensa vescovile,
reg. 4, c. 29r (curia vescovile), e Liber privilegiorum, nn. 127 (1274), 128 (1274), 130 (1286), 185 
(1291), 186 (1291), 204 (1291), 207 (1291), 45 (1293) per l’attività pubblica. Si veda anche ASMn, 
Archivio dell’Ospedale, b. 8, n. 82, 1290 marzo 6, in copia coeva nella cui autenticazione si trova 
un riferimento ad un «instrumentum concessionis scriptum per dominum Froglerinum de Fro-
gleriis notarium tunc dictatorem dicti potestatis».
51 Liber privilegiorum cit., n. 24 (1296). 
52 Vaini, Dal comune alla signoria. Mantova cit., p. 274.
53 ASMn, Archivio dell’Ospedale, b. 23, copia del 27 gennaio 1285 su mandato del vicario sede va-

domini Froglerini de Frogleriis», che roga successivamente (1290) per il capitolo della cattedrale 
(Torelli, L’archivio capitolare cit., docc. CCXXXI e CCXXXIII, pp. 324, 327). 
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città e con l’interesse cosa pubblica. 
Si torna nel paragrafo successivo su questi intrecci, che costituiscono il 

-
siani denominati liber Crucis e liber Columpne. Ma valga sin d’ora un esem-
pio ricapitolativo, che riguarda tutti i notai che sono variamente menzionati 
nel Liber privilegiorum. Tutti costoro sono chiamati a sottoscrivere l’estratto 
del testamento di Obizzo d’Este, defunto primo marito di Costanza di Alberto 
della Scala (ora moglie di Botticella Bonacolsi): l’atto è rogato da Rolandino 

 «cum subscriptis viris providis tabelionibus publicis dominis 
Vivaldo, Fruglerino, Adelberio, Anselisio et Bono»54. Più di tutti i documenti 
sinora citati, questa occasione propone dunque l’immagine di un gruppo nu-
meroso di «tabeliones publici» strettamente legata ai capitani e signori. Par-
lare di  sarebbe troppo, perché non c’è nulla di organizzato e di struttu-
rato nella loro attività; ma tutti costoro, attivi singolarmente, o a coppie, o in 

3. La diplomatica casalinga del liber Crucis e del liber Columpne

Un noto repertorio dell’archivio Gonzaga, redatto nel 1367 ad uso della 
cancelleria, consente di ricostruire la struttura di due cospicue raccolte di 

medesimi che avevano alimentato il liber privilegiorum. All’epoca, quattro 

il liber Leonis, la redazione del quale iniziò nel 1339), e due di origine bonacol-
siana. Si tratta dei già citati libri Crucis e Columpne55, assemblati in un mo-
mento imprecisato, ma come si vedrà non precocissimo, del mezzo secolo di 
storia della egemonia e signoria bonacolsiana, e successivamente smembrati 
in funzione degli interessi dei Gonzaga.

Non va mai dimenticato infatti che l’archivio Gonzaga, che istintivamente 
lo studioso contemporaneo è portato a pensare come un archivio “signori-
le”, provvisto ipso facto di una dimensione “istituzionale” e in qualche modo 
“pubblica”, resta invece «un archivio famigliare, dove cioè tutto è ordinato 
dal punto di vista della famiglia dominante»; e inoltre «tutto quello che vi si 
trova dei periodi comunale o bonacolsiano, benché sia molto o moltissimo, è 
tuttavia sempre sparso, a lacerti, premesso come fondo di corredo alle serie 
che hanno una propria e caratteristica unità solo per quanto riguarda la si-
gnoria gonzaghesca»56.

54 Si tratta di «Anselisius domini Nicolai de Anselisiis» e di «Bonus quondam domini Bertolamei 
de Axendis» (Documenti… sec. XIII cit., n. LXVII, p. 375). 
55

scomparse.
56 Torelli, Per un codice diplomatico cit., pp. 168-169, con rinvio a Torelli, L’archivio Gonzaga
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-
chivio Gonzaga, a descrivere la composizione originaria dei due libri, fornen-
do la cruciale indicazione dell’attuale collocazione archivistica dei fascicoli, 
che consente di ritrovarli: dieci per il liber Columpne, quattordici per il liber 
Crucis57. Prima di svolgere alcune considerazioni d’insieme, è opportuno pro-
cedere alla descrizione analitica della forma e del contenuto delle unità codi-
cologiche che costituivano, assemblate, i due “cartulari”. La descrizione, che 
il Torelli non fece in modo analitico pur utilizzando i fascicoli nel lavoro sul 
capitanato del 1923, fornisce abbondanti notizie sull’attività di questi notai, 
sugli intrecci e sulla intercambiabilità tra di loro, sulle collaborazioni pro-
fessionali: sempre a mezza strada tra la residenza dei Bonacolsi e il palazzo 
comunale.

Nella descrizione che occupa il paragrafo successivo ho inserito i seguenti 
elementi: 

il numero progressivo del fascicolo secondo la sequenza del liber Crucis e 
del liber Columpne, sulla base delle indicazioni del Torelli;        

di dossiers tipologicamente eterogenei – della natura diplomatistica dei 
documenti contenuti del fascicolo (utilizzando, ove presenti, le intestazio-
ni coeve), il nome del notaio rogatario (con l’eventuale data della copia), gli 
estremi della datazione dei documenti. Salvo diversa indicazione, gli atti 
concernono esponenti della famiglia Bonacolsi; 
la collocazione archivistica (numero di busta e indicazioni aggiunti-
ve, numerazione del fascicolo); una sommaria descrizione del suppor-

cartulazione58;                     
una descrizione del contenuto (che non risponde a standard rigidamen-
te pre-determinati, ma è concepita in funzione della presente ricerca e 
si sofferma in particolare sugli aspetti diplomatistici e sui documen-

“bonacolsiani”). 

cit., pp. XXVII-XXX (e anche LV). Si veda poi il puntuale contributo di A.J. Behne, Il primo re-
pertorio dell’Archivio Gonzaga nella storia degli archivi tardo-medievali, in «Archivio storico 
lombardo», 117 (1991), pp. 355-366; e un cenno anche in A.J. Behne, Introduzione, in Antichi
inventari dell’Archivio Gonzaga, a cura di A.J. Behne, Roma 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato. Strumenti, CXVII), p. 11.
57 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXVI. 
58 Si trascura la numerazione stampigliata meccanicamente e si utilizza la numerazione recente 
a matita (che assegna un numero anche ai fogli contenenti regesti settecenteschi, sciolti o legati 
insieme ai fascicoli pergamenacei). Non si menziona inoltre il riferimento al liber Crucis e al liber
Columpne -
gamenaceo di ogni fascicolo (seguito da un numero progressivo). Si tratta di annotazioni dovute 
non al Torelli, ma a qualche archivista successivo.

•

•

•

•
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3.1. Descrizione e contenuto

a) Liber Crucis

1 [Contratti di acquisto rogati dal notaio Compagnono del fu Toscanino, 
1273-1282 c.]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 4 (mm 450x 340, quaternione mutilo delle ultime tre 
carte, cc. 5r-9v; bianca la c. 9v). Porta l’intestazione «Contractus facti per me Compa-
gnonum notarium quondam domini Tuschanini» (c. 5r, in alto). 

Si tratta di acquisti e permute di Pinamonte Bonacolsi. Alle cc. 5r-6r, si legge 
una permuta del primo sognore mantovano con Andreasio e fratelli del fu Corrado 

console del comune) da Pinamonte ancora con i da Rivalta e con Bartolomeo de 
 (1275). A c. 6r, si trova l’acquisto della torre e della casa dei  (1281), 

con una aggiunta forse di altra mano («in eo die sabati», mentre l’atto è redatto gio-
vedì 10 aprile 1281); a c. 7r un acquisto dalla famiglia «de Balurdis» (ottobre 1278) 
nel territorio di Bigarello, e l’acquisto della casa di Manfredino sarto (maggio 1281, 
depennato); a c. 7v acquisto della casa di Iacopo barberius (maggio 1281, depenna-
to); a c. 8r, l’acquisto dai da Rivalta di una casa «in qua erat coquina vetus quam 
quondam tenebat dominus marchio Extensis iuxta voltam Extimatorum» (1282); a 
c. 8v un acquisto da Ubaldo  delle terre di Marcaria «quondam domini 

r altri acquisti di Pinamonte in città, depennati come a c. 8v.
Manca qualsiasi sottoscrizione del notaio, che neppure all’inizio del fascicolo appo-
ne il signum.

2 [Imbreviature del notaio Adelberio Adelberi, 1295-1296]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 10 (mm 450x320, quaternione, cc. 7r-14v). A c.7r
l’intestazione: «In Christi nomine liber abreviaturarum scriptarum per Adelberium 
notarium de Adelberiis sub milesimis infrascriptis». A c. 14v una annotazione ar-

Torelli : «in presenti quaterno continentur aliqua acta seu instrumenta que nichil 
facere videntur pro dominis de Gonçaga in quibus septem viva reperiuntur; cetera 
sunt antiquo tempore cançelata ex presumptione et ideo non rubricata neque in or-
dine sunt posita»59.

Alle cc. 7r-8r, si trovano atti relativi a beni patrimoniali di banditi dei quali 
Bardellone Bonacolsi autorizza in deroga allo statuto cittadino la vendita o il tra-
sferimento (tre atti a c. 7r sono depennati): «ex vigore arbitrii sui et plenitudine 
potestatis et per omnem modum quo plenius valeat», Bardellone dona «inter vivos» 
a Ramberto Ramberti tali beni fondiari, con clausola di restituzione nel caso che i 
banditi siano «recepti et restituti ad gratiam» (c. 7r); inoltre «ex arbitrio suo et ple-
nitudine potestatis» «non obstante aliquo statuto» autorizza il notaio Cazzadrago 

59 Già menzionata da Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXIX nota 1, che la considerava giusta-
mente «importantissima».
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di Naimerio ad acquistare da Bonavita detto Talavassio e da altri terre nel territorio 
«Cortigii dominorum de Bagnolo» presso il Po (c. 7r; segue l’acquisto, c. 7v, e altre 
autorizzazioni analoghe a cc. 7v, 12r [a Ermengarda de Rambertis, ottobre 1295]). 
A c. 8v, si legge la procura a Giovanni da Fermo «commorantem in romana curia» 
«contra postulatam electionem de domino Phylippo comite canonico Mantue in epi-
scopum mantuanum»; a cc. 9rv e 10r, confessioni di debito di Gorino speciarius
«quondam domini Bertolamei formaglerii» e di Avanzata vedova di Ottolino giudice 

Schenardo de Puianis. A c. 9v, la concessione «ex arbitrio suo et plenitudine pote-

Pegolotto di terre già di Tommasino Fontana bandito, «que quidem terre possessio-
nes et iura devolute erant et pertinebant eidem domino capitaneo et comuni Mantue 
ut de bonis bannitorum comunis eiusdem», del 26 luglio 1295, è sottoscritta (senza 
signum) da «ego Adelberius de Adelberiis sacri pallacii notarius publicus dictator 

-
terfui et rogatus scripsi» (come pure a c. 10v); nello stesso giorno e luogo (la casa 
di Bardellone), Adelberio sottoscrive «Ego Adelberius ut supra» la sostituzione del 
notaio dei consoli (c. 9v); a c. 11rv
«braida Cavalerii» a Castellaro Mantovano (settembre 1295); a c. 12r, «consilio an-
tianorum comunis Mantue congregato» in casa di Bardellone Bonacolsi, il signore 
– «arbitrio suo et plenitudine potestatis cum voluntate etiam dominorum anciano-
rum comunis Mantue» e dei proprietari fondiari di Campitello – ordina a Gerardi-
na, Filippino e Guarino de Guarinis che tengano sgombro il ramo derivato dall’Oglio 
in modo che sia navigabile; a cc. 12v e 13v si leggono acquisti di terre da parte dei 
notai Cazzadrago e Torellino Torelli (settembre 1295, gennaio 1296). A c. 13v, il 31 
dicembre 1295, Schenardo de Puianis «secretarius et familiaris domini Bardelloni 
de Bonacolsis capitanei Mantue» «rettulit et dixit» al giudice podestarile l’ordine 

potestatis velle et mandare») di assolvere e di cancellare le condanne «scripte autem 
et contente per ordinem in libro autentico comunis Mantue» per violenze contro il 
convento domenicano (tra i coinvolti, Guglielmo da Dovara, Caccianemico da Bo-
logna di Santo Stefano, Nicola e Bonifacio de Pegoloto) «volendo et attentando per 

-
verat ordinem predictorum fratrum»; «ideoque dictus iudex obediens et annuens 
mandato ipsius domini capitanei ut tenet dictas condemnationes cancellari iussit». 
A c. 14rv campanarius,
moglie di «dominus Criachinus de Ferraria» (9 gennaio 1296). 

In questo fascicolo, Adelberio Adelberi si sottoscrive in genere come «imperiali 
auctoritate notarius», ma nelle due occasioni sopra menzionate come «dictator» del 
comune, convocato dal capitano. Non appone in alcun atto di questo «quaternus» 
il proprio signum, ma a determinate tipologie di atto (le confessioni di debito, gli 
acquisti di terre di banditi, gli atti dotali) chiama a sottoscrivere sul suo registro di 
imbreviature (che evidentemente restò stabilmente nelle sue mani), col loro signum,
parecchi altri notai: volta a volta si tratta di Maffeo del fu Gislerio, Gubertino di 
Brunello da Piètole, Brunello di Bonagiunta , Ugolino di Marinello, Bona-
giunta del fu Alberto 
de Frogleriis
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3 [Imbreviature del notaio Rolandino , 1294-1299]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 9 (mm 480x340, bifolio più ternione, cc. 6r-13v; bian-
ca c. 6rv [dunque del primo bifolio è scritto solo il secondo foglio]). A c. 7r: «Hec 
sunt imbreviature facte per me Rolandinum quondam domini Bonaventure de domi-
no Bertholono sacri palacii notarium publicum millesimo ducentesimo nonagesimo 
quarto septima indictione».

A c. 7r, come da annotazione entro “cartiglio” riquadrato in calce alla pagina, 
«empcio facta per dominum Boteselam de Bonacolssis a domino Bertramo de Calo-
rosis de XI bobulcis terre iacentibus in teratorio Bocadegande»; a c. 7v, tre atti rela-
tivi alla lite tra Botticella Bonacolsi e Cagapilo settembre e ottobre 1294); a cc. 7v-8r

trascritto perché Botticella è esecutore testamentario (depennato; in calce «factum 
est instrumentum»); a c. 8v, acquisti di Botticella Bonacolsi a Roncoferraro da To-
rellino Torelli (3 gennaio 1295, rogato in casa dei Bonacolsi «in solario superiori» 
alla presenza di Iacopino de Trimario giudice console del comune che «demum … ex 

-
terposuit et decretum»). A c. 9r acquisto di Botticella Bonacolsi da Perino Bonacolsi in 
contrada Santa Croce, sottoscritto «EGO Rolandinus quondam domini Bonaventure 
de Bertholono sacri palacii notarius publicus his affui et rogatus scripsi, signumque 
meum apposui consuetum», anno 1295; a c. 9v, «in camino ubi domini comedunt 
posito in secundo solario domus habitationis dicti domini Botexelle site iuxta eccle-

predictis plura instrumenta uno et eodem tenore condere sum rogatus» (sul margine 
«factum est unum instrumentum»), e di seguito «empcio facta per dominum Botexel-

in contrata Sancte Crucis de Mantua et est precio XL l.p.». Segue, sotto, senza si-
gnum (sul margine sinistro «Anselisius», promemoria di Rolandino per ricordarsi la 
necessità della doppia sottoscrizione), «ego Anselisius de Anselisiis sacri *** palacii 

formam statutorum comunis Mantue». A c. 10r, atto dotale di Fiordaligi Bonacolsi 
che sposa Guglielmo . A c. 10r, «denunciatio facta per dominum Botese-
lam domino Muntino de Spallis quod sibi debeat defendere unam peciam terre XX 
bibulcarum» (1296 giugno 25). A c. 10v investitura a Botticella Bonacolsi da parte di 
Filippo Bonacolsi vescovo di Trento, «rector custos et administrator ac gubernator» 
di San Benedetto in Polirone (settembre 1296); sottoscrive Rolandino (che disegna 
due volte il signum, e al secondo scrive vicino EG) e annota «Anselisius de Anselisiis 
notarius rogatus fuit se subscribere», ma la sottoscrizione di Anselisio non c’è. A c. 
11r il notaio Anselisio Anselisi è invece attore, come procuratore dei Bonacolsi, in un 
acquisto di terre (1297): sottoscrive oltre a Rolandino «ego Benevenutus quondam 

v altro acquisto 

Bonapace «professor gramatice». A c. 12rv-13v, vendita di Semprebono Bonacolsi, ro-
gata da Rolandino  e sottoscritta con lui da Bonaventurino de Minaciis
(1298), e altri atti sottoscritti da Rolandino con il notaio Guberto di Campitello (tra di 

r) e col notaio Petrarato de Matel-
dis (parente del venditore delle terre del documento 1299 di cui a c. 13v). 

Rolandino  sottoscrive gli atti qualche volta da solo (si veda c. 9r), 
ma come risulta da quanto esposto in parecchi casi anche con un altro notaio, come s’è 
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visto «ad maiorem corroborationem», senza tuttavia che si possa stabilire una precisa 
corrispondenza tra tipologia di atti e duplice sottoscrizione. In un caso, la sottoscri-

comportamento di Rolandino non è diverso da quello di Adelberio Adelberi.

4 [Imbreviature dei notai della famiglia de Duce, 1295-1298]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 11 (mm 450x 320, ternione, cc. 5r-10v; scritte solo cc. 
5r, 6v-7r). 

Si tratta di documenti che riguardano Passerino Bonacolsi: permuta con due 
r; dicembre 1295), locazione di 

terre a Goito (ivi), investitura di beni a Castellaro Mantovano (c. 6v; giugno 1297); 
acquisto di case in Mantova presso le torri dei Visdomini (c. 7r, 1298). 

Gli atti delle cc. 5r-6v sono rogati da «Iriginus domini Bonaventure de domino 
Duce sacri pallacii notarius»; il successivo da Nicola del fu Omobono de Duce e si sot-
toscrive anche il padre del notaio Irigino (o Inrigino), Bonaventura del fu Duce.

5 [Imbreviature e rogationes in mundum del notaio Zeno de Patarino
concernenti il notaio Guberto da Campitello, 1296-1307]
AG, b. 316 bis, D-IV-16, «1296 ad 1307. Rogiti del notaio Zeno del q.m Omodei de Pata-
rino» (mm 420x310, quaternione, cc. 1-8 [non numerate], bianche cc. 2v, 5v, 6r, 7rv-
8rv, queste ultime due ruvide e gialle sul lato pelo). Tra le cc. 2-3, un bifolio cartaceo 
datato 25 gennaio 1297, contenente imbreviature di atti patrimoniali relativi al notaio 
Guberto da Campitello (a metà del primo foglio di questo bifolio la scritta «Guberti»). 
La cifra «5» sull’angolo superiore destro di c. [1r] si legge questa intestazione: «In 
nomine Christi. In hoc quaterno continentur instrumenta Guberti quondam domini 
Salonini <così> notarii de Campitelo per me Çenonem de Patarino notarium et alios 
subscriptos notarios scripta sub millesimis infrascriptis».

Alle cc. 2v-5r, atti patrimoniali di Guberto redatti dal solo Zeno, degli anni 1296-
1298, come confermano annotazioni trecentesche sul margine («inventarium incep-

da Botticella Bonacolsi (c. 6v
supradicta empcione»: a richiesta di Guberto di Campitello, «de certa sciencia et vi-
gore sui arbitrii e sue plenitudine potestatis» in deroga a «statuta, reformaciones vel 
scripture ipsius domini capitanei et comunis facta vel in posterum facienda» «ap-

-
riore atto concernente un acquisto di Guberto di Campitello (c. 6v). 

Con Zeno de Patarino si sottoscrive nei due atti di c. 1r (ambedue del 1296) Ia-

comunis Mantue»; in calce a c. 1v, si annota «Zanebonus a Salicibus debet se subscri-
bere» (il che non accadde) a un atto rogato in originale da Zeno, presente Iacomino da 
Governolo. La c. 2r è quasi del tutto bianca ed è di mano di Zeno; «die martis vigesi-
mo nono ianuarii», compare di fronte al console del comune Guberto di Campitello, 
«volens complere inventarium per ipsum Gubertum inceptum de bonis et hereditatis 
quondam domini Salomonis sui patris». 
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6 [Rogationes del notaio Rolandino , 1299-1301]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 12 (mm 465/490 x 320/335, quaternione, cc. 4r-11v). 
A c. 4r l’intestazione «(ST) IN nomine Patris et Filii et Spiritus sancti amen, ac bea-
tissime virginis Marie. In hoc quaterno continentur rogationes scripte per me Rolan-
dinum de Bertholono notarium publicum, millesimo nonagesimo nono, duodecima 
indictione». 

Da c. 4r, di seguito: «refutatio dominii civitatis d. Bardeloni et receptio dicti do-
minii per dominum Boteselam» (2 luglio 1299); il testo della lega tra Mantova e Vero-
na del 6 luglio 1299 (con correzioni interlineari di mano dello scrivente; si veda l’edi-
zione del Cipolla, Documenti… sec. XIII cit., pp. 343 sgg.); «pacta certa inter comune 
Mantue et comune Verone» e altri documenti editi da Cipolla (dote di Costanza della 
Scala, promessa di Passerino Bonacolsi a Bailardino da Nogarole di pagamento della 
dote di Ziletta Bonacolsi, con annotazione «factum est instrumentum et attestatum»). 
A c. 6v, vendite di beni al notaio Bono de Asandris, acquistati da parte di Botticella 
Bonacolsi con sottoscrizione unica di Rolandino (entro cartiglio) in calce a c. 7r («[SN] 
Et ego Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publichus his presens 
voluntate contrahentium predictorum scripsi et ad valibilius testimonium signum 
meum apposui consuetum»), restituzione di beni da parte di Botticella Bonacolsi a 
Rainaldino del fu Cimarosata (c. 7v, anno 1300, «actum Mantue in civitate veteri in 
contrate Sancte Marie Matris Domini in domibus habitationis ipsius domini capita-
nei», «et ego Rolandinus imperiali auctoritate notarius publicus his presens rogatus 
scripsi signo meo apposito consueto»), altri acquisti e vendite di Botticella e Butirone 
Bonacolsi (tra le quali la regolarizzazione dell’acquisto di terre a Roncoferraro, dai 
Cremaschi, effettuato «ante per unum annum quam idem dominus Guido electus fue-
rit in capitaneum generalem comunis et populi Mantue … quamquam instrumentum 
inde rogatum et confectum non fuisset» [c. 9v]). Segue a c. 10r un atto di acquisto 
da parte di Passerino di una casa in contrada di Santa Croce, e a c. 10v
parte di Botticella Bonacolsi dell’investitura dei castelli della Vallagarina (già investiti 
a Guglielmo Castelbarco) concessa nel 1301 da Filippo Bonacolsi vescovo di Trento 
al procuratore di Passerino, il notaio Federico del fu Omodeo: «voluit quoque idem 
dominus Guido quod dictum documentum et singula que notantur in eo eiusdem sint 

rv acquisti della 
famiglia notarile  (a Roncoferraro e in città, nel 1301; all’ultimo documento 
manca la sottoscrizione). 

7 [Copie autentiche del notaio Rolandino , 1301-1302]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 1 (mm 450x320, ternione, cc. 5r-10v, bianco da c. 7v). 
Sul margine sinistro, annotazioni trecentesche che sono anche in altri fascicoli del 
liber Crucis.

A c. 5rv, copia autentica (1302) del testamento di Selvatico Bonacolsi (Ferrara, 
1301; è il solo atto accompagnato da un’intestazione incorniciata, «exemplum testa-
menti domini Salvatici de Bonacolsis»), sottoscritto anche da Stevanino Passavanzi. A 
c. 6rv, procure dei canonici del duomo (Busolo da Parma, Giovanni da Parma, Guelfo 
da Castellarquato e del chierico Albertino Visdomini di Montecchio) che sono così 
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sottoscritte: «(SN) ET EGo Rolandinus de Bertholono, imperiali auctoritate notarius 
publicus, presentia quatuor transcripta ex quatuor autenticis scriptis scilicet [segue la 

atque ipsa transcripta ad dicta autentica una cum Çenone quondam domini Homodei 
-

re decreto et auctoritate discreti viri domini Nicolai de Thoscanellis de Foropopilio 

pro comuni Mantue deputati quam mihi concessit et his transcriptis interposuit die 
sabbati primo decembris anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo secundo 
quintedecime indictionis in palacio veteri comunis Mantue ipso domino Nicolao ad 

domini Blanci de Godio, Delavancio quondam domini Bonaçunte de Penseriis, Vi-
valdo domini Bonvesini capellarii, Paxbono quodam domini Antonii de Osbragerio 
et Saraceno domini Petri Torelli notariis testibus ad evidentiam pleniorem et vali-
bilius testimonium me subscripsi signumque meum apposui consuetum». Sotto di 
lui si sottoscrive Zeno del fu Omodeo «de Patarino sacri palacii notarius», con pari 
responsabilità: «ita reperimus per omnia concordare et decreto et auctoritate prefati 
domini Nicolai iudicis predictis die loco millesimo et indictione ac presentibus testi-

consuetum». A c. 7r, identica sottoscrizione di Rolandino e Zeno a un atto del 1177 di 
«Albertus Imolensis imperatoris notarius» (atto rogato a Goito). 

8 [Redactiones in mundum del notaio Duraco da Orzi concernenti per lo più 
il feudo di Castellaro Mantovano, da imbreviature del notaio Rolandino de

, 1302-1306]
AG, b. 9, B-IX, fasc. 4, cc. 557-564 (mm 460x310, quaternione). A c. 557r: «Investitura 
castri et curie Castellarii». 

Si tratta della documentazione concernente il feudo di Castellaro Mantovano e 
località viciniori (Pampuro, Villagrossa e Susano), concesso dal vescovo di Trento Fi-
lippo Bonacolsi a Botticella Bonacolsi: si veda a c. 557r (1302 febbraio 13) l’investitura 
«de castro fortilicia loco castri curia et molendinis cum eorum pertinenciis et de mero 
et mixto imperio et iurisditione et honoribus et spectantibus circa ea», «actum feli-
citer in circha castri Piskere veronensis districtus», alla presenza di Guglielmo «de 
Axandris» giudice, e di Adelberio Adelberi notaio pubblico «rogatus etiam <cioè in 
aggiunta a Rolandino
Seguono le prese di possesso di Botticella, il giuramento degli uomini di Castellaro a 

r, altri atti concer-
nenti i Bonacolsi, cronologicamente precedenti (c. 562r, Investitura di terre a Ronco-
ferraro, 1302 gennaio 28; c. 562v, acquisto della fornace «Zenevrii supra Mincium», 
1302 febbraio 18; c. 563r «emptio terre Burbassoli», 1302 aprile 6). A c. 563v un atto in 

domini Guidonis de Bonacolsis»), cui segue un atto del 18 aprile 1302 (Goito). Il fasci-
colo sembra scritto tutto di seguito, sicché è verosimile una datazione non anteriore al 
1306. Questa la sottoscrizione di Duraco: «imperiali auctoritate notarius ex concessio-
ne mihi facta a consilio generali comunis Mantue de relevandis et in publicam formam 
reducendis abreviaturis olim Rolandini de Bertholono notario ut in predicta abrevia-
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9 [Redactiones in mundum del notaio Duraco da Orzi da imbreviature del 
notaio Rolandino ; atti in originale di notai diversi concernenti 
le relazioni tra i Bonacolsi e San Zeno di Verona, 1302-1313]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 14 (mm 460x320, quaternione mutilo dell’ultima car-
ta, cc. 9r-15v; bianche 9v, 10v). Alcuni atti sono depennati. 

A c. 9r-11rv, acquisti di terre a Roncoferraro del notaio Bono , dai de 
Cremaschis e da altri (agosto 1302). A c. 12rv, il comune di Mantova acquista case 

Provincialis» (1313). Segue una serie di atti concernenti le infeudazioni concesse (a 
partire dagli anni Settanta del Duecento) dal monastero di San  Zeno di Verona ai Bo-
nacolsi, e i censi corrispettivi. A c. 13r, quietanza di Mucio di Solferino «familiaris et 
domicellus» dell’abate Giuseppe della Scala, rogata «in domibus infrascripti domini 
capitanei ubi habitat» dal notaio Guberto di Campitello (originale, 1305); a c. 13v, pre-
senti i notai Bono de Ascendis, Vivaldo Belcalzer, Nicola da Casale, atto analogo per 
il 1306. Per l’anno 1307 (c. 14rv) il notaio Bonaventura de Minaciis ricomprende sotto 
un’unica sottoscrizione (priva peraltro del signum) la procura rogata a Verona da Lan-
zarotto del fu Antonio «de mandato et voluntate» dell’abate al suo rappresentate, e la 
successiva quietanza rogata a Mantova. Privi di signum sono pure i due documenti 
analoghi del 1308 (la procura è dovuta ancora a Lanzarotto, e il pagamento a Vivaldo 
del fu Bonvesino de Capellariis). 

10 [Rogationes in mundum dal notaio Nicola de fu Omobono de Duce,
1301-1304]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 15 (mm 520x370, quaternione, legato insieme forse in 
età recente al fasc. seguente, cc. 7r-14v). 

A c. 7r-9v, acquisti dei Bonacolsi, a Castiglione Mantovano, da Tebaldino e Agnel-
lino Boccamaggiore e dai Malvezzi (1301 e 1302). A c. 9r in basso acquisti del 9 marzo 
1303 che vulnerano la progressione cronologica perché a c. 10r si leggono acquisti da 
uomini di Castion del febbraio 1303, e a c. 12v un atto del 1311 è intercalato ad atti del 
1304. A c. 13v e 14rv, e altri acquisti anche del 1307.

11 [Rogationes in mundum di diversi notai concernenti acquisti e permute a 
Castion Mantovano, 1304-1311]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 15 (mm 520x370, ternione, cc. 15r-20v, scritte sol-
tanto le cc. 15r-17r). A c. 5r in alto, al centro, di mano forse trecentesca «de iuribus 
Castioni mantuani»; a destra, una lettera «U». 

Tutti gli atti riguardano acquisti e permute di Passerino Bonacolsi a Castion. A 
c. 15rv -
goçio sacri pallacii notarius» (quattro del maggio 1304 e uno del 1311). A c. 16r origi-
nali del notaio Alidasio del fu dominus Antonio del fu dominus Dodo da Castion del 
1309 («in burgo castri Castioni, sub portichu domus Raynaldi de Bonacolsis»). A cc. 
16v-17r, dunque sul verso dello stesso foglio, documenti del 1303, 1302, 1304 e ancora 
1304 (nell’ordine), sottoscritti da Castellano del fu Guandolino o Guardolino de -
visis. (1302 e 1304). 
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12 [Atti diversi concernenti il capitaniato rogati dai notai Guberto di 
Campitello e Nicola di Orabono da Casale, 1308-1310]
AG, bb. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 17 (mm 320x460, quaternione, cc. 5r-14v). In calce 
a c. 12v, una mano trecentesca ha annotato analiticamente il contenuto della prima 
parte del fascicolo: «quaternus iste continet octo cartas et instrumenta que subscrip-
ta sunt: primum, qualiter dominus Guido suum vicarium instituit in capitaneatum 
dominum Raynaldum; secundum reformationem inde factam in consilio generali 
per Gubertum; tercium reformacionem ancianorum facta per Nicholaum super ab-
solucionem domini Guidonis de avere comunis IIIc per ipsum expenditorum; quar-
tum reformationem consilii maioris; quintum solucionem factam domino episcopo 
mantuano».

A c. 5r, Guido Bonacolsi costituisce Passerino suo vicario generale «in capitaniato 
dominio potestate et regimine civitatis comunis et populi Mantue ac districtus et cum 
omni bailia dominio signoratico iurisdicione et plenitudine potestatis quam ipse d. 
Guido capitaneus habuit et habet» (18 novembre 1308); roga Guberto de Campitello 
«imperiali auctoritate publicus et prefati domini Guidonis capitanei notarius his pre-
sens et eiusdem domini capitanei mandato scripsi». La conferma è votata nel consiglio 
«ad columpnas», seguendo cioè la procedura di votazione che prevedeva lo sposta-
mento dei consiglieri “presso le colonne”, lo stesso giorno; Guberto si sottoscrive qui 
solo «notarius publicus» e roga «mandato potestatis et de voluntate auctoritate et as-
sensu ac rogatu dominorum ancianorum et sapientum ac consiliariorum dicti consilii 
et ipsius consilii et omnium ibi astancium rogatus scripsi et quilibet etiam notarius 
ibi existens scribere rogatus fuit» (cc. 5v-6r, ove è da notare l’inusuale riferimento 
alla ideale rogatio di tutti i notai presenti). Gli atti successivi sono rogati da Nicola 
di Orabono da Casale, che seguendo le sua abitudini redazionali usa una particolare 
formula introduttiva (iniziando ogni atto con «Qualiter» seguito dal verbo dispositivo 
del documento): se ne deduce che questo fascicolo viene a lui trasmesso. All’importan-
te atto del 9 dicembre 1308 (cc. 6v-7v) nel quale Guido Bonacolsi si assoggetta agli or-
ganismi collegiali del comune, si fa cenno infra (testo corrispondente a nota 76). Nelle 
cc. seguenti, Nicola di Orabono roga gli atti relativi alla corresponsione al vescovo di 
quanto dovuto per le infeudazioni ai Bonacolsi (c. 8r, 1309), all’acquisto di una casa 
da parte dei Bonacolsi (c. 9r, 1309), ai rapporti con l’abbazia di San Zeno di Verona (cc. 
9r-10r, 1309), alcune procure al notaio Bono  (c. 11rv, 1310) e le conseguenti 
permute tra i Bonacolsi e Vivaldo arciprete di San Martino in Fissaro.

13 [Copie autentiche del 1315 del notaio Vivaldo de Capellariis di atti del 
notaio Orabono da Casale (1309-1312)]
AG, b. 83, B-XXXIII, fasc. 6 (mm 335x465; quaternione, cc. 74r-81v). A c. 74r, in alto, 
di mano trecentesca, la scritta «In isto quaterno sunt sindicatus et procurationes Boni 
de Axendis, Albertini de Bussetis ad soluciones faciendas et investiture Suçarie et 
curie ac Valarse et quedam instrumenta venditionis cuiusdam domus de Via Nova ac 
etiam donatio facta per dominum Appolonium de Geçis Temedio de Godio de certis 
terris in Castiono et quedam alia instrumenta». Sull’angolo in alto a destra, un segno 
verticale («I» maiuscola, ovvero una unità in cifre romane), seguito da un tratto di 

-
te da Vivaldo del fu Bonvesino de Capellariis su autorizzazione («et michi concessum 
fuit verbo quoque et licentia») del giudice Bartolomeo «de Fostinis» di Reggio Emilia, 
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subscripsi ac meum signum apposui consuetum»; seguono le sottscrizioni di Bonato 
de Nuvolone. Il fascicolo è impaginato con 

ampiezza di margini e ariosità.  

A c. 74r, una procura di Passerino Bonacolsi a Robacino Robazzi (rogata in casa 
Bonacolsi «ex arbitrio et plenitudine potestatis et baylie sibi collatis et atributis per 
comune et homines Mantue et quibus publice fungitur de certa sciencia») per compa-
rire di fronte al doge per questioni concernenti il sale, e una protesta del Bonacolsi al 
vescovo di Mantova Iacopo Benfatto per questioni connesse (ottobre 1309); a c. 75rv
procura di Passerino Bonacolsi al notaio Bono  e successivo pagamento al 
vescovo per le terre di Campitello, Suzzara ecc. (novembre dicembre 1309), e analo-
gamente a c. 77v per l’anno 1311; a c. 76r quietanza dell’abate di San Zeno di Verona a 
Passerino Bonacolsi; a c. 76v acquisto di una casa da parte dei Bonacolsi a Mantova 
(1309); a c. 77r procura al notaio Albertino Busseti per le questioni concernenti Ca-
stellaro Mantovano (1310); a c. 78rv, Rinaldo Bonacolsi «sacri romani imperii vicarius 
in civitate Mantue, ex vigore sui arbitrii et plenitudine potestatis de certa scientia» 
libera dal bando Apollonio  (1312), che dona terre a Timideo de Godio. Da c. 
79r, atti diversi (procure, curatele, pagamenti) concernenti la divisione patrimoniale 
tra i Bonacolsi orchestrata da Ravazzolo Bonacolsi (1312). 

14 [Copie autentiche del 1315 del notaio Vivaldo de Capellariis di atti del 
notaio Nicola di Orabono da Casale (1313-1315)]
AG, b. 245-248, D-IV-2. d, fasc. 18 (mm 505x330, quaternione, cc. 5r-12v; bianche cc. 
10v-12v). In alto, una «D» di mano trecentesca; è in serie con il precedente. 

contenuto un solo atto: permuta tra Passerino e Filippino Bonacolsi a Villagrossa, 
-

serino Bonacolsi a Agnese Bonacolsi moglie di Garofalo , permuta di 
terre a Governolo, pagamento a Graziolo da Calvisano, permuta di case in Mantova 
tra Passerino e Ravazzone Bonacolsi, pagamenti all’abate di San Zeno di Verona e al 
vescovo di Mantova, acquisto di una casa, dichiarazione giurata «de denariis ablatis 

nel fasc. 13, le copie sono esemplate da Vivaldo del fu Bonvesino de Capellaris, e con 
de Nuvolone.

b) Liber Columpne

1 [Imbreviature del notaio Rolandino , 1293-1294]
AG, b. 7, B-VIII, fasc. «Suzzara» (mm 355x510, quaternione, cc. 296-303 [conser-
vato a parte per ragioni di formato]). In alto, a sinistra, una «E» maiuscola di mano 
trecentesca; al centro «He sunt ambreviature <così> facte per me Rolandinum quo-
ndam domini Bonaventure de domino Bertholono notario, millesimo ducentesimo 
nonagessimo tercio indicione sexta. In nomine Christi». In fondo, a c. 303v, di mano 
diversa da quella dell’estensore (forse l’archivista gonzaghesco citato da Torelli), «in 
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isto quaterno continetur iuramentum Suçarie et curie eius factum domino Botexel-
le. Item ceteras acquisitiones factas per ipsum dominum Botexellam», e di un’altra 
mano ancora «Item ceteras <lettura incerta> aquisiciones factas per ipsum dominum 
Botexellam». 

Il fascicolo contiene 23 documenti (numerati progressivamente a matita sui mar-
gini, da una mano recente), tra il 12 ottobre 1293 e l’11 maggio 1294. Buona parte dei 
documenti delle cc. 296-300 reca l’annotazione «factum est instrumentum», «facta 
sunt predicta instrumenta»; altri a cc. 300v-301r sono invece depennati, e per un 
certo numero non c’è nessuna annotazione. I docc. 1-10 concernono l’investitura dei 
diritti su Suzzara a Botticella Bonacolsi da parte del capitolo della cattedrale, la presa 
di possesso di Suzzara (ove il «dominus» «representavit, consignavit et insinuando 
demonstravit» al comune di Suzzara di essere stato eletto «vicarius generalis terre 
Suçarie et tocius insule curie territorii et districtus eiusdem» «de sedili surrexit con-
cionans» e pronunziò un discorso «exortans instruens inducens omnes et quemlibet 
inhabitantem»), e i successivi passi formali (pressa di possesso del castello, nomina 
del vicario, convocazione della «concio Suçarie da parte del vicario [cc. 297v-300r]
ecc.; ottobre 1293). I successivi riguarano acquisti di terre a Roncoferraro, di case a 
Mantova, a Boccadeganda e Armanore; tra coloro che intrattengono rapporti econo-
mici coi Bonacolsi, importanti famiglie notarili come i de Guasco e Zeno de Patarino.
Rolandino non si sottoscrive mai. La disposizione delle imbreviature rispetta la cro-
nologia; a metà di c. 301r è segnalato l’anno nuovo.

2 [Atti concernenti la giurisdizione di Suzzara rogati dal notaio Rolandino 
, 1293-1295]

AG, b. 7, B-VIII, fasc. «Suzzara» (mm 350x500, quaternione, cc. 308-314, mutilo del-
l’ultimo foglio; è stata tagliata anche la porzione inferiore della c. 314; la c. 307, che 

mano trecentesca «Instrumenta investiture de Suçaria in dominum Botexellam per 
episcopatum Mantuanum»). 

Il fascicolo, strettamente connesso al precedente, contiene 11 documenti (nume-
rati a matita sul margine sinistro, da una mano recente), che in parte completano la 
documentazione concernente il trasferimento a Botticella Bonacolsi dell’autorità si-
gnorile su Suzzara, e in parte la ripresentano in mundum. Rilevante è in particolare il 
doc. 1 (c. 308rv, 11 ottobre 1293): il capitolo delibera – essendo incapace di esercitare il 
mero e misto imperio a Suzzara «tum propter convicinorum potentiam et guerrarum 
pericula, tum propter inobedientiam et temeritatem inhabitantium subiectorum» – di 
trasferire a Botticella le prerogative già concesse al defunto Pinamonte. L’atto è rogato 
da Rolandino , e «ad evidentiam pleniorem» sottoscritto da Adelberio 
Adelberi e Ansedisio Ansedisi. Circa gli atti compiuti a Suzzara (cc. 309r-310r; si veda 
supra), alcuni documenti di minore importanza (ma anche la «concio», cc. 310v-313r) 
sono sottoscritti solo da Rolandino; un altro (25 ottobre 1293) è rogato da Rolandino 
ma sottoscritto anche da Bono , e da Nicola del fu Omobono de Duce («ego 
Nicolaus quondam domini Homoboni de Duce sacri palacii notarius publicus predic-
tis omnibus et singulis contractibus scriptis per prefatum R. notarium interfui et me 
cum signo meo consueto una cum prescripto Bono notario suscripsi»). Completano il 
fascicolo alcuni acquisti di terre a Boccadeganda e Suzzara (1295 e 1294): in uno di 
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essi Rolandino funge da procuratore di Botticella Bonacolsi (con procura scritta da 
Anselisio Anselisi), e Nicola del fu Omobono de Duce roga; il secondo è scritto ancora 
da Nicola, ma «plura instrumenta uno eodemque tenore scribere fui rogatus, et ad 
evidenciam pleniorem subscriptus Rolandinus tabelio rogatus fuit se subscribere, et 

-
ta et uni scribenti alterum se subscribere» (cc. 313v-314r). 

3 [Rogationes in mundum del notaio Zanebono a Salicibus, 1294]
AG, b. 378, D-VIII, fasc. 22 (mm 320x460, quaternione, cc. 25r-32v, bianche le cc. 31v
in parte e 32rv [a c.32v una scritta «rationes Sancti Silvestri» che non sembra aver 
riferimento col contenuto]). Sull’angolo destro in alto di c. 25r una lettera maiuscola 
(una «Z»?), di mano trecentesca. È strettamente connesso con il successivo.

I documenti riguardano una controversia tra i Bonacolsi, rappresentati dal notaio 
rogatario, e i de Guasco (rappresentati da Gerardo Cagapelo de Guasco), relativa a 
una forte somma di denaro depositata dai primi presso costoro: compromesso in due 
arbitri (c. 25rv, 1294 aprile 7), statuizione di termini e altri atti procedurali, senten-
za arbitrale del 30 aprile 1294 (cc. 26v-28v) favorevole ai Bonacolsi. È menzionato 
un «consilium» dei giudici Sadeo da Pegognaga, Iacopino da Bologna e Lafranco de 
Lodritio.

Roga tutti gli originali Zanebono del fu Bonaventura a Salicibus, ma in alcuni casi 
sottoscrive anche Rolandino .

4 [Rogationes in mundum del notaio Rolandino , 1294]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 8 (mm 360x554, binione, cc. 5r-8v, bianche le cc. 7r-
8v); uso la numerazione moderna a matita che comincia a c. 5r.

Le cc. 5rv e 6rv ospitano due atti del 7 aprile e del 30 aprile 1294 concernenti la 
lite tra i Bonacolsi e i de Guasco (si veda il documento precedente). Roga Rolandino de 

 e «ad evidentiam pleniorem subscriptus dominus Çanebonus rogatus fuit 
se subscribere et insuper uterque nostrum duorum rogatus fuit publica instrumenta 

-
scrizione di Zanebono in realtà non è apposta. 

5 [Investiture  rogate da notai diversi, 1293-1294]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 7 (mm 460x330, quaternione, cc. 5r-12v; bianche le 
cc. 5v-6r, 7v-8r, 11r-12v: il fascicolo è dunque scritto solo sul lato carne). In alto a si-
nistra, sopra la elaborata I della «in» che apre l’invocatio, una «L» maiuscola, di mano 
trecentesca. L’incipit è infatti «In nomine Christi amen. Instrumenta investiturarum 

-
to (per esempio «instrumentum domini Gerardi de Massaria») e sotto l’annotazione 
pure riquadrata «factum est instrumentum dicto investito». Gli atti delle cc. 5r-6v e 
7r, scritti tutti il 30 gennaio 1294, sono cassati il 28 agosto 1294, per volontà di Pas-
serino, come conferma una scritta in testa ad ogni facciata (così per esempio c. 6v:
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«canzelata et iritata verbo domini Passarini die sabati XXVIII augusti in presentia 

M CC LXXXXIIII»). Sul verso (lato pelo) di ogni carta, una scritta – apposta dopo la 
confezione del fascicolo, come dimostra il fatto che in corrispondenza dei documenti 

scritto sul lato carne. Nella maggior parte dei casi, l’abbreviazione «F(acta)» segnala 
l’avvenuta redazione di un originale su pergamena sciolta. 

I notai rogatari (si tratta sempre di originali) sono i seguenti: Inrigino de domino 
Duce, alle cc. 5r-6v (1294 gennaio 30) e 7r (1294 gennaio 2); Bonaventura de domi-
no Duce padre di Irigino o Inrigino (c. 7r [altro documento], 1294); Semprebeno del 
fu Mantuano de Rainerio (c. 8v, 1294); Bonaventura de domino Duce (c. 9r, 1293); 
Erbolino di Zambonino de Herba (c. 10v, 1293). In considerazione della successio-
ne cronologica, è ipotizzabile che l’assemblaggio del fascicolo (con l’apposizione delle 
scritte sul lato pelo, atte a facilitare il ritrovamento) sia avvenuta dopo che i singoli 
bifolii erano stati scritti. Sembra confermarlo il fatto che la data più tarda è quella del 
documento di c. 5r: mettendo insieme il registro, si decorò con una certa eleganza la 
«I» della invocatio iniziale.

6 [Acquisti, vendite, investiture  rogate da notai diversi, 1288-1295]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 5 (mm 310x455, ternione, cc. 13r-18v, scritto solo sul 
lato carne). A c. 13r, in alto a sinistra, una «M» maiuscola, di mano trecentesca. Ana-
logamente al fasc. 5 di questo liber Columpne -
no il corrispondente documento scritto sul lato carne (a c. 13v, ad esempio, «carta ven-
ditionis facte in dominum Passarinum per dominum Iohanninum de Bovis de terra de 
Gubernullo»). Non si leggono sui margini scritte trecentesche.

I notai rogatari (si tratta sempre di originali) sono i seguenti: Zanebono del fu 
Bonaventura a Salicibus, cc. 13r (vendita dei «de Bovis», a Governolo, nel 1294), 14v
(divisione di terre già dei de Guasco tra Passerino e Graziadio de Puteo da San Gior-
gio, 1294); Inrigino de domino Duce (c. 15r, presa di possesso di case e terre già dei de 
Guasco a Porto Mantovano, 1294), Graziadio del fu Delacore de Madia (c. 15r, «carta 
refutationis facte per Rizardum Marzii de venditione simulata sibi facta de domo que 
quondam fuit domini Girardi Vaschi posita in civitate Mantue in contrata Falconi», 
annotazione sul margine inferiore), Agnello del fu Atto de Castellario (c. 16r, divisione 

Zanebono (c. 17r, acquisto da Bonaventura , 1294), Algarisio de Mercato 
Novo di Brescia (c. 18v de Guasco, 1295). Come per il 
fascicolo precedente, la successione cronologica dei documenti (in particolare, l’inse-
rimento di un originale del 1288 in un dossier pertinente al 1294-1295) lascia ipotiz-
zare che l’assemblaggio del fascicolo (con l’apposizione delle scritte sul lato pelo, atte a 
facilitare il ritrovamento) sia avvenuta dopo che i singoli bifolii erano stati scritti. 

7 [Acquisti, vendite, investiture rogate da notai diversi, 1292-1303]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 6 (mm 450x310, ternione, cc. 7r-12v, scritto solo sul 
lato carne). In alto a c. 7r: «In isto quaterno sunt scripta instrumenta adquisitionis», 
di mano più tarda; a sinistra, una «K» maiuscola, da ricollegare alle lettere maiuscole 
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La «I» che apre l’invocatio («IN Christi nomine») a c. 7r, in apertura di fascicolo, è 
decorata con una certa eleganza; una scritta sul margine, coeva, regesta il documento 
della sola c. 7r r e 12v.

I notai rogatari (si tratta sempre di originali, tutti pertinenti a Passerino Bona-
colsi) sono i seguenti: Nicola del fu Omobono de domino Duce (c. 7r, 1300), Grazia-
dio del fu Delacore de Madia (c. 8v, due documenti, un acquisto e una investitura di 
case, 1292), ancora Graziadio (c. 9r, 1292), Delacorino di Graziadio de Madia (c. 9r,
1301), Nicola del fu Omobono de domino Duce (c. 10v, acquisto di un mulino a Volta 
Mantovana, 1301), Pietro di Vivaldo Belcalzer (c. 11r, acquisto di terre da Malvezzino 
Malvezzi a Castion Mantovano, 1302), Zeno de Patarino (c. 12v, vendita dell’arciprete 
di Rendena, in diocesi di Trento, di una casa a Mantova a Passerino Bonacolsi, 1303). 
Come nei casi precedenti, la successione cronologica dei documenti lascia pensare che 
il fascicolo sia stato messo insieme dopo che i singoli bifolii erano stati scritti. 

8 [Copie autentiche dei documenti costituenti il fasc. 9 del liber Columpne]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 3 (mm 340x550, quaternione, cc. 18r-25r). A c. 18r in 
alto «Hec sunt exempla ab autenticis relavata <così>». Di mano quattrocentesca, sul 
margine superiore, «Duplicatum» (del fasc. 9: si tratta effettivamente una copia di 
altra mano delle cc. 3r-11v di tale fascicolo).

9-10 [Copie autentiche del 1297 redatte dal notaio Nicola di Omobono 
de Duce e sottoscritte da altri cinque notai di 28 documenti degli anni 
1232-1297]
AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 3 (mm 380x610, quinterno più ternione, cc. 2r-11v,
12r-17v, bianche da c. 15r). Sul margine, brevi regesti di mano più tarda, probabil-
mente trecentesca. 

I due fascicoli sono solidali e concepiti unitariamente. La documentazione del 
quinterno inizia con due documenti concernenti la divisione patrimoniale interve-
nuta tra i Bonacolsi nel 1288, rogati da Nicola del fu Omobono de Duce che «hanc 
abreviaturam in abreviaturis dicti mei patris inveni et ut in ea continebatur ita hic 
scripsi nil addens (…) habita super hoc similibus liçenciam a domino Raulle de Çe-
sena potestate Mantue et a generali consilio comunis Mantue», nel 1290 o nel primo 
semestre 1291 come si evince dal nome del podestà (c. 3rv). A c. 4r, in alto, la scritta 

-
ti consulis, tenor quorum autenticorum talis est» segnala l’inizio di una serie di 28 
documenti “rastrellati” nella documentazione dei notai bonacolsiani (ma in un caso 
si tratta di un documento del 1232) e trascritti da Nicola del fu Omobono nel 1297. I 
rogatari dei documenti originali sono i seguenti: Adelberio Adelberi (c. 4r, acquisto 
da parte dei Bonacolsi da Adelasia de Recovrato moglie di Corrado Agnelli; 1288), 
Graziadio da Riva (c. 4r, 1289), Omobono del fu Duce (c. 4v, 1289), 
(c. 4v, 1291), Zagnino de Zenasia (c. 4v), Bonaccorso Petrassi (c. 5v, 1293), Sabatino 
del fu Bernardo da Marmirolo (c. 6r, 1293; due documenti), Gerardo de Millada (c. 
6r, 1225), Amator Iohannis ferratoris (c. 6v, 1232), Agello del fu Atto da Castellaro 
(cc. 6v-7r, 1288), Bonaventura (c. 7r, 1293), Omobono del fu 
Zambonino de Herba (c. 7v, 1293), ancora Bonaventura (c. 8r: 
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«Ego Bonaventura quondam domini Ducis sacri palacii, nunc dicti domini vicarii et 
episcopatus mantuani notarius, his presens interfui et rogatus scripsi»: investitura di 
Federico Gonzaga a Passarino Bonacolsi, 1294), Semprebono 
Raynerio (c. 8r, 1294), Zanebono a Salicibus (cc. 8v-9r, 1294, più documenti), Irigino 

(c. 9r, 1294), Graziadio di Delacore de Madia (c. 
9v, 1294), ancora Zanebono a Salicibus (cc. 9v-10r, 1294; fra i testimoni, Rolandino 

), Algarisio de Mercatonovo di Brescia (c. 10r, 1295), ancora Irigino (c. 
10rv, 1295, permuta di due prebende; c. 10v, 1297), Filippino (c. 11r, 1285, 
terre a Governolo). A cc. 11v-12r seguono le sottoscrizioni. Nicola del fu Omobono 
attesta infatti: «presencia viginti octo exempla anexa in octo membranis precedenti-
bus ex viginti octo autenticis scriptis per tabeliones qui ipsa autentica notaverunt ut 

casa del Bonacolsi), e insieme con i «tabeliones publici» Zanebono a Salicibus, Çoani-
nus di Montagnana, Franceschino del fu Bonetto de Ansoldis, Irigino di Bonaventura 
de domino Duce e Bartolomeo di Gerardo da Montagnana ascoltò diligentemente la 
lettura degli originali di fronte al giudice, che acconsentì alla richiesta del «nobilis 
iuvenis» Passerino che le copie possano essere prodotte in giudizio. A conclusione, 
i cinque notai si sottoscrivono, e viene ripetuto l’elenco dei 28 documenti («primum 
predictorum auctenticorum scriptus fuit per Aldeberium de Aldeberiis»). La trascri-
zione avviene dunque in due tappe: dai 28 originali si passa a «octo membrane», e poi 
a questa trascrizione in fascicolo. 

Nella restante parte del ternione che costituisce il fasc. 10 del liber Columpne, alle 
cc. 12v-14v, si leggono «exempla ab autenticis relevata» (ma mancano le autentica-
zioni di queste copie) di acquisti effettuati nel 1303 da Passerino Bonacolsi a Castion 
Mantovano, rogati in originale da Masio di Bianco  di Goito. 

3.2. Pratiche documentarie e cultura politica

Il quadro che emerge da questo materiale così ricco è – ovviamente – 
piuttosto complesso, e richiederebbe per una compiuta valorizzazione una 
analisi esaustiva della documentazione mantovana fra Duecento e Trecento, 
che inserisca appieno le scelte dei Bonacolsi e dei notai che lavorano per loro 
e per il comune di Mantova nella vita sociale e “politica” della città. Ma già 
sulla base di questi dati descrittivi, di questa robustissima e intricatissima 
rete di relazioni tra i notai e i Bonacolsi, e all’interno del numeroso gruppo di 
professionisti della documentazione, è possibile suggerire alcune linee inter-
pretative che portano a rivedere parzialmente il giudizio del Torelli su questa 
documentazione. 

3.2.1. “Cartularii”?

Si è accennato al fatto, che già Torelli aveva ovviamente sottolineato, che il 
liber Crucis e il liber Columpne vennero assemblati dai Bonacolsi in una fase 
abbastanza avanzata, sicuramente dopo aver conseguito il vicariato imperia-
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l’ampia trattazione delle vicende del 131160, Torelli riconosce di trovarsi «in 
condizioni, riguardo al materiale documentario, di gran lunga più sfavorevoli 
di quelle del periodo precedente»61, e dopo aver analizzato ampiamente gli sta-
tuti relativi al vicariato imperiale, nonché alcuni documenti relativi a podestà 
agenti «pro Raynaldo et Butirono de Bonacolsis vicariis imperii», conclude:

Abbiamo adunque dal punto di vista documentario ben poco; quello che ci resta ha 
bensì chiaro carattere signorile, ma non possiamo riconoscervi, da parte di Rinaldo e 
di Botirone, se non l’intenzione, e forse una più larga possibilità, di applicare in pieno 
le concessioni statutarie. Mutamenti che possiamo veramente attribuire alla nuova 
dignità acquisita dai Signori, non ne riscontriamo, salvo quello formale dell’abbandono 

dell’impero62.

Ma il Torelli diplomatista, puramente diplomatista e attento alle formule, 
è qui in qualche modo scisso dal Torelli archivista e storico, e non trae le con-
seguenze da quanto lui stesso afferma altrove.

Quando si occupa del liber Crucis e del liber Columpne, il grande man-
tovano suggerisce infatti un’idea di sistematicità e di organicità, una proget-
tualità documentaria, un tirar le somme della lunga vicenda dei decenni pre-
cedenti, che nel secondo decennio del Trecento potrebbero avere un qualche 
fondamento. Dopo il conseguimento del vicariato, nel momento nel quale le 
scelte formulari fatte dai notai di Rinaldo e Butirone – lo si è appena visto 
– lasciano cadere le vecchie denominazioni per adottare quella nuova e più 
prestigiosa, risulta pienamente logica la confezione e l’assemblaggio del liber 
Crucis e del liber Columpne: i Bonacolsi “rastrellano”, selezionando, quanto 
di più utile era stato prodotto dai “loro” notai, dai notai coi quali avevano avu-

63.
-

lisi delle formule dei singoli documenti suggerisce invece, in modo un po’ con-
traddittorio, una certa qual organicità laddove tratta della struttura dei due 
libri, e la proietta addirittura sull’ultimo decennio del Duecento quando affer-

-
nacolsi, di mano del notaio redattore dell’atto sciolto corrispondente, soprat-
tutto dal 1295 in avanti, in forma di imbreviature prima di quell’anno, e per 
gli ultimi anni [1302-1315] anche di copie autentiche»64. Riconoscendo inoltre 
che i Bonacolsi ebbero obiettivi piuttosto patrimoniali che non politici, egli 
riconduce il fatto che essi «riunirono anche atti di contenuto schiettamente 

60 Torelli, Capitanato del popolo cit., pp. 119-141.
61 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 141.
62 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 148.
63 Il liber Crucis comprende infatti (fasc. 13, 14) copie autentiche esemplate nel 1315, che costi-
tuiscono un indiscutibile ; mentre nel liber Columpne sembrano prevalere 
documenti dell’ultimo decennio del Duecento.
64 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXVI nota 2, riferendosi propriamente al liber Crucis.
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pubblico» «all’accennato concetto della fusione dello stato con la persona del 
signore»65. Inoltre, se «l’aspetto esterno di questi cartulari non ricorda cer-
to la solennità del Liber privilegiorum», ed è evidente «la profonda disegua-

copie autentiche, atti originali (le copie autografe del Paoli), imbreviature»66,

come se la suggestione di unitarietà posta in essere dalle denominazioni as-
segnate ai due libri assemblati si riverberasse sul periodo precedente. Torelli 
fa credito ai Bonacolsi, in altre parole, di una strategia, della quale la redazio-
ne dei due “cartulari” era l’obiettivo: accenna infatti agli «altri [ fascicoli] coi 
quali sarà poi unito» ciascuno di questi «registri dei documenti del proprio 
interesse». 

Io credo invece che la confezione del liber Crucis e del liber Columpne
non costituisca un “passo avanti”, un progresso nella presa di coscienza del-
le esigenze di condurre una politica documentaria degna di questo nome da 

da decenni, di intensa collaborazione tra un cospicuo gruppo di colti notai 
cittadini e la famiglia del capitano del popolo (poi vicario imperiale). E lo stes-
so uso del termine di “cartulari” è come ho accennato almeno parzialmente 
improprio e può ingenerare equivoci. Certo, lo si può usare se gli si conferisce 

cartulae
in forma di  o di registro”; ma dev’essere chiaro che questi prodotti 
sono una cosa molto diversa dal vero ed unico cartulario mantovano, che è il 
Liber privilegiorum e che – l’abbiamo visto – è un registro a tutti gli effetti 
comunali, prodotto in una congiuntura politica contrassegnata da una lea-
dership signorile, ma in un “ambiente documentario” ancora pienamente e 
integralmente comunale.

Il primo dato è costituito ovviamente dalle dimensioni notevolmente di-
verse dei 24 (quattordici più dieci) fascicoli pergamenacei. La base dei fascico-
li che costituivano il liber Crucis oscilla tra un minimo di 31 cm e un massimo 
di 37, l’altezza tra un minimo di 42 cm e un massimo di 52; e per quel che 
riguarda il liber Columpne le due bande sono, rispettivamente, di 32/38 e 
45/61 cm. I due libri, per quel che possiamo ricavare dall’analisi, sono infatti 
prevalentemente costituiti da fascicoli notarili contenenti originali degli ulti-
mi quindici anni del Duecento e del primo decennio (soprattutto) del secolo 
successivo; oppure da fascicoli contenenti copie autentiche predisposti nello 
stesso periodo (sugli aspetti diplomatistici, e sulle “collaborazioni notarili”, 
tornerò tra breve). Probabilmente, inoltre, qualche fascicolo è costituito ac-
corpando bifolii pergamenacei scritti soltanto su una delle quattro facciate (la 

65 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXVI.
66 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXVI.
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facciata destra del lato carne del foglio ripiegato), come sembrano il caso dei 
fascicoli 6, 7, 9 e 10 del liber Columpne. In ogni caso, l’idea che presiede alla 
costituzione del liber Crucis e del liber Columpne non è quella del censimen-
to e della riscrittura sistematica e razionale della documentazione pregressa, 
ma del semplice accorpamento di materiale prodotto, sotto la loro propria 
responsabilità e secondo i loro schemi operativi, dai notai che nei decenni 
precedenti collaborano coi Bonacolsi. Risale al 1297 anche l’unica operazio-

manoscritti: la trascrizione di 28 documenti (uno dei quali risale al 1232) ef-
fettuata dal notaio Nicola del fu Omobono de domino Duce, e sottoscritti da 
altri cinque notai, che andò a costituire i fascicoli 9-10 del liber Columpne. E 
sempre considerando il dato materiale, occorre riconoscere come corollario 

-
vano correntemente, anche per la redazione di registri di imbreviature, fogli 
pergamenacei di grande formato, oscillante come si è visto tra i 40 e i 60 cm 
di altezza. Può darsi peraltro che li utilizzassero prevalentemente per questi 
usi “pubblici”; e il problema andrebbe forse esaminato anche in riferimento 
alle pratiche documentarie correnti a Mantova nei decenni centrali del Due-
cento, quando l’adozione della “forma registro” appare solidamente affermata 
nell’ambiente documentario della curia episcopale (con il quale un certo nu-
mero di essi ha sicuramente contatti, e dal quale anzi qualcuno, come il cita-
to de Frogleriis, proviene) e dalla curia episcopale (disabitata nel trentennio 

mantenersi viva nell’ambiente documentario del comune e di chi nel comune 
è egemone, cioè dei Bonacolsi. 

A conferma ulteriore di quanto sin qui affermato, altre considerazioni 
potrebbero aggiungersi: ad esempio, il fatto che esistettero serie di fascicoli 
di documentazione bonacolsiana non comprese nei due libri sopra citati. È il 
caso di alcuni fascicoli che raccolgono in copia autentica investiture feudali 
concernenti Solferino, Marcaria e Poletto, e atti di acquisto relativi ancora 
a Marcaria e altre località, degli anni 1315-1316. Anche in questo caso, quel 
che abbiamo è il risultato della selezione che i Gonzaga fecero, nel corso del 
Trecento, della produzione documentaria bonacolsiana, ma quel che resta 
lascia pensare che si tratti degli esiti, probabilmente abortiti, di un proget-
to piuttosto importante. Di questi tre fascicoli, tutti di grandi proporzioni 
(mm 335x495 circa), due – bene e ariosamente impaginati senza risparmio 
di spazi, con triplice solenne autenticazione di ben tre notai, tutti e tre co-
nosciuti – ospitano appunto le copie autentiche che nel giugno 1320 Vival-
do de Capellariis (beninteso sottoscrivendosi sempre come «sacri palacii 
notarius») trascrisse, e Antoniolo Oliboni e Bonagorino de Rozonibus da 
Tabellano (che avrebbe rogato poi anche per i Gonzaga67), sottoscrissero, 
da originali redatti nel 1315 da un notaio ben noto, Nicola di Orabono da 

67 ASMn, AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 2, alle cc. 41r-42v.
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menzionato68

attualmente la medesima collocazione archivistica. Orbene, questi fascicoli 
hanno caratteristiche estrinseche (formato, impaginazione) del tutto iden-
tiche al fascicolo 13, risalente al 1315, del liber Crucis; cambiano soltanto i 

de Cappellariis, che erano in precedenza Bona-
to da Cavriana e Ottobono de Nuvolono. Il mancato inserimento di un fasci-
colo come quello sopra menzionato nel liber Crucis, anche in considerazione 
del contenuto che è di qualche importanza dal punto di vista patrimoniale, 
potrebbe anche costituire un indizio per collocare tra 1315 e 1319 l’assem-
blaggio del suddetto.

La documentazione bonacolsiana è dunque caratterizzata da questa plu-
ralità di raccolte di fascicoli di notai, e da questo lavoro collettivo (sul quale 
torneremo nel paragrafo successivo) che solo raramente si riversa in testi re-
datti “in pulito”, in versioni formalmente eleganti. Non dissimile è del resto la 
situazione di altre città dell’Italia comunale69.

3.2.2. 

Ma dalla considerazione “materiale” della documentazione (inscindibi-
le peraltro dalle altre prospettive di indagine), l’analisi deve a questo punto 

inizi Trecento, riprendendo anche in questo caso le considerazioni del Torelli 
-

tosto che alla “signoria” in sé e per sé.
Va fatta una elementare, ma decisiva constatazione. In tutta la documen-

tazione esaminata (anche quella successiva al conseguimento del vicariato 
imperiale), i notai mantovani (anche i più legati ai Bonacolsi) si sottoscrivo-

68 ASMn, AG, b. 83, fasc. 7, cc. 84r-90v (mutilo della penultima carta; a c. 90v, di traverso, la 
scritta di mano probabilmente del pieno Trecento «iura de Sulferino»), 91r-98v (copie autenti-
che), 99r-105v (originali di Nicola di Orabono; mutilo della settima carta; a c. 105v, di traverso, 
due scritte trecentesca l’una e quattrocentesca l’altra «iura de Solferino» – corrispondente a quel-
la del primo fascicolo –, «iura Sulferini»). La data completa della trascrizione e sottoscrizione, 

Mantue», si legge a c. 85v (1320 giugno 26; a c. 84v manca il millesimo). I primi due fascicoli re-
cano sull’angolo in basso a sinistra le annotazioni «tercius» e «secundus» (che li segnalano come 

di Orabono da Casale è posta in posizione diversa (sull’angolo in alto a destra) e sembra anche di 
mano più tarda.
69 Per una panoramica, condotta nella prospettiva dello studio dei libri iurium, si vedano A. 
Bartoli Langeli, G.P.G. Scharf, Introduzione, in Cartulari comunali: Umbria e regioni conter-
mini -
so volume , a cura di 
G.P.G. Scharf, con veloce descrizione dei numerosi registri compositi della serie Istrumentari
(pp. 87-88). 
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no quasi invariabilmente come notai pubblici, «imperiali auctoritate» o «sa-
cri palacii», talvolta soggiungendo (in particolari circostanze che sarebbe 
qui troppo lungo censire) «civis mantuanus». A parte il lontano precedente 
del 1279, quando rogando la pace di Montichiari Gerardo del fu Guasco si 
era sottoscritto come notaio del sacro palazzo «et tunc dicti domini Pina-
montis capitanei Mantue et partis Mantue», soltanto in pochissimi casi si 

speciale tra il notaio e il “signore”; si tratta di due notai in assoluto tra i più 
importanti, Rolandino  (1300, 1301 e 1303)70 e Guberto da 
Campitello (1308)71.

Ma a parte questi rari casi, si resta totalmente all’interno di una Weltan-
schauung (se mi si passa il termine) notarile: e ciò perché non c’era consa-
pevolezza di una rottura con la tradizione comunale, piuttosto che per una 
esplicita volontà di Pinamonte e dei successori di non «turbare le ombrosità 
repubblicane dei sudditi»72. Così come era rimasto entro i limiti della formale 
legalità comunale Adelberio Adelberi, dictator del comune, chiamato nel 1295 
a redigere (e lo fa senza apporre il suo signum notarile) un mandato di Bar-
dellone Bonacolsi che autorizza la vendita dei beni di un bandito: «Ego Adel-
berius de Adelberiis sacri pallacii notarius publicus dictator comunis Mantue 

-
tus scripsi». E si tratta d’altronde dello stesso Adelberio che scrive probabil-
mente nel 1302 un registro di documentazione signorile di grande formato 
(400x590), particolarmente sostenuto sul piano formale, provvisto di larghi 
margini, del quale sono sopravvissuti un paio di bifolii (non entrati a far par-
te dei libri Crucis e Columpne)73; potrebbe essere questo il liber Adelberii al 
quale si è fatto cenno sopra.

D’altronde, della ricerca di questo equilibrio e di questi tentativi di non 
strappare il tessuto del funzionamento delle istituzioni comunali mantovane 
pur inserendovi il “decisionismo” sotteso al capitaniato, all’«arbitrium», alla 

-
liber 

70 Si veda per questi casi l’ultimo paragrafo della presente ricerca.
71 Per Guberto (1308), cfr. supra p. 25, e qui sotto, testo corrispondente a nota 117.  Non stupisce, 
poi, che la dizione «scriba episcopi», che a Mantova aveva una lunga tradizione, tranquillamente 
ricompaia – e per un notaio “bonacolsiano” pur non dei maggiori come Federico del fu Omodeo 
– anche all’inizio dell’episcopato di Iacopo Benfatto, quando il soglio episcopale è nuovamente oc-
cupato dopo una lunga vacanza (Federico si sottoscrive come «civis mantuanus imperiali auctori-
tate notarius publicus et prefati domini episcopi scriba»: 1305, ASMn, AG, b. 7, n. 21). Per qualche 
cenno alla attività di questo notaio si veda supra la descrizione del fasc. 6 del liber Crucis.
72 L’espressione è di Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 100, riferita al fatto che Pinamonte 
mantenne sempre e soltanto il titolo di capitano generale.
73 ASMn, AG, B. IX.4, 4. Scritto solo sul lato carne, il bifolio è mutilo in basso per un quarto (a 
destra); contiene documenti del 20, 23 e 27 settembre 1294 contrassegnati sul margine dalle sigle 
«BV», «BX» e «BY». La datazione  è possibile sulla base di un altro lacerto individua-
bile, conservato in AG, B.IX.4.5, che contiene un documento del 1302 e reca sul verso (lato pelo) 
la sigla «BT». 
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Crucis e dal liber Columpne ce ne dà qualche preziosissima testimonianza, 
sulla quale è utile soffermarsi.

Forse in conseguenza dei contrasti con gli Scaligeri per Ostiglia e per il Po 
insorti assai più tardi (negli anni Trenta, al tempo di Mastino II della Scala: 
poco dopo l’avvicendamento Bonacolsi/Gonzaga del 1328), l’archivio Gonzaga 
ha conservato i verbali dei dibattiti svoltisi nei consigli cittadini di Mantova 
nel 1299 in un «quaternus», privo di sottoscrizione notarile e di qualsiasi ele-

civitatis Mantue et specialiter pro laborerio facto prope Hostiliam, ambaxatas 
-

corum dominorum Bardeloni et Tagini de Bonacolssis»)74. Interessano ovvia-
mente non tanto il merito delle questioni, quanto le modalità effettive del di-
battito e della formazione della decisione politica. Le questioni principali che 
vengono discusse sono due. Nel marzo, si discute dell’eventualità di consen-
tire l’esportazione di cereali verso Bologna. La questione è dibattuta dappri-
ma nel consiglio degli anziani del comune, «congregato et habito in camino 
domini Tagini de Bonacolsis coram ipso domino Tagino de mandato domini 
Bardelloni de Bonacolsis capitanei mantuani»: Tagino appare infatti l’anello di 
collegamento tra il signore e i sei anziani presenti. La dialettica che si svolge 

Bonacolsi apre la discussione intervenendo «cum voluntate domini capitanei», 
esprimendo innanzitutto il parere del capitano di non assentire al transito di 
cereali per Bologna per paura che sotto questo velame si esporti, ed esprime 
ovvie preoccupazioni legate al consenso popolare («propter suspitionem po-
pularium ne credatur quod bladum Mantuani districtus extrahatur sub illo 
pretextu»). Ma successivamente Tagino esprime il suo parere personale «pro-
ferens comunis Mantue commoda in illa sententia non concordare, credens 
utilius esse comuni Mantue inde lucrifacere». Una proposta di mediazione è 
poi fatta dal notaio Adelberio, che è anche il notaio rogatario dell’atto, e che 
inusualmente interviene in consiglio («denique ad consilium adhibitum per 
me Adelberium notarium cui nemo contradixit placuit omnibus»). Il 2 maggio 
dello stesso anno, si discute invece dell’atteggiamento da tenere nei confronti 
del potente vicino veronese, Alberto I della Scala signore di quella città, che 
con alcuni lavori sull’argine del Po aveva allarmato l’entourage mantovano. 
Questa volta la riunione si svolge in casa di Bardellone, presente anche Tagino, 
adottando un formulario che è un capolavoro di ambiguità, alternando trat-
ti che denotano la sudditanza “psicologica” al signore e auguste formulazioni 

74 ASMn, b. 83, n. 5 cc. 4r-7v (ternione più bifolio; le precedenti cc. 1-2 sono bianche, la c. 3 è 

, Capitanato del popolo cit., p. 107 nota 4) integralmente pubblicato dal 
Cipolla (Documenti … sec. XIII, n. LXIV, pp. 281-328). Per un confronto con le procedure adot-
tate in una precedente seduta del 22 agosto 1297, per molti aspetti analoghe (la «propositio cum 
voluntate dicti domini capitanei presentis ibidem», cioè Bardellone Bonacolsi, è fatta in questo 
caso dal podestà, presenti anche in questa occasione gli anziani), si veda Torelli, Capitanato del 
popolo cit., pp. 106-107.
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pienamente comunali75. È Bardellone a effettuare il primo intervento («propo-
nit dictus dominus capitaneus»), riferendo di aver scritto con Tagino «litteras 
speciales» allo Scaligero (che aveva risposto quanto alla forma di voler trattare 
solo con Bardellone, e non con Tagino, e quanto alla sostanza che si trattava 
di lavori soltanto «pro conservatione ripe»). In questa seduta l’imbarazzo è 
evidente; intervengono diversi consiglieri, tra i quali anche il notaio verbaliz-
zante («ego Adelberius notarius consului»), che suggerisce di soprassedere per 
qualche giorno («differre et cogitare»)76. In una successiva riunione, lo stesso 
giorno, si propone di inviare un’ambasciata «de sapientibus, de popularibus 
et de antianis», ma c’è chi come il giudice Domafollo  ritiene op-
portuno gestire la cosa in modo riservato, mandando due «boni ambaxatores 
prudentes», e non gli anziani – evidentemente in contatto con il popolo – «ne 

notaio Compagnone ; ma poi si opta per l’esperto giudice Sadeo 
77, insieme con 

Montino de Spallis. Analoghi dibattiti si svolgono, nella cerchia ristretta dei 

del giorno le trattative con il comune di Bergamo, e soprattutto con Ferrara; 
ancora una volta, il notaio Adelberio Adelberi, che è tra i «sapientes» insieme 
col notaio Froglerino de Frogleriis (e ovviamente con vari giudici: Sadeo da 
Pegognaga, Guglielmo , Domafollo ), svolge un ruolo di 
protagonista e viene inviato in prima persona presso Obizzo d’Este.

L’analisi potrebbe proseguire, ma risulta evidente che il notaio verbaliz-
zante Adelberio, totalmente coinvolto nelle vicende che è chiamato a regi-
strare (al punto da intervenire nella discussione e da svolgere una funzione 
importante di rappresentanza presso gli Estensi), deliberatamente continua a 
dare a queste riunioni ristrettissime svolte in casa del signore la veste formale 
(redigendo all’inizio la lista degli anziani presenti, adottando il formulario 

Questo rispetto delle forme, negli organi collegiali e nelle assemblee co-
munali, è testimoniato, da parte dei Bonacolsi, anche in circostanze diverse, 
non meno rilevanti pubblicisticamente. Nel febbraio 1294, per esempio, Bot-
ticella Bonacolsi da poco salito al potere si vede riconosciuti dal capitolo del-
la cattedrale i diritti giurisdizionali su Suzzara. Ebbene, la sua performance

75 «Convocatis et habitis per dictum dominum capitaneum in eius domo prescriptis sapientibus 
coram eo, presente dicto domino Tagino» (e si legge in quel «coram eo» una reverenza al Bona-
colsi): ma la discussione inizia con una formula assolutamente classica («et proposito per dictum 
capitaneum negotio suprascripto et consilio postulato»: Documenti… sec. XIII cit., p. 295).
76 Questa stessa ambigua posizione del notaio, che ad un tempo fa da arbitro (cioè redige il verba-

77 Documenti… sec. XIII cit., n. LXVI, p. 352. Su Sadeo di Pegognaga si vedano i dati raccolti da 
Navarrini, Mantova fra comune e signoria cit., p. 28 («più di quarant’anni di partecipazione 
attiva alle vicende della città», dal 1265 quando è testimone al testamento di Gandolfo Bonacolsi 
avo di Pinamonte, sino al 1305).
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nella «concio» di Suzzara, ove egli «de sedili surrexit concionans» e pronun-
ziò un discorso «exortans instruens inducens omnes et quemlibet inhabitan-

politicamente irrilevante. 
Ma un valore ancora più emblematico ha l’episodio del 9 dicembre 1308. In 

questa occasione il Bonacolsi confessa di avere speso «de avere comunis» 300 
-

tis suis in quibus habitat». Pentito – anche in considerazione di una malattia 
dalla quale era stato colpito («humanam fragilitatem respiciens et conside-
rans visitationem Domini his diebus in ipsius personam immissam») – prende 
l’iniziativa di una formale restituzione, inviando un testo scritto («scriptura») 
che viene tradotto e letto nel consiglio degli anziani e assoggettandosi formal-
mente all’«arbitrium» e alla «voluntas» degli anziani, integrati per l’occcasio-
ne dal cospicuo numero di 21 «sapientes», nel novero dei quali ci sono stret-
tissimi loro collaboratori (a partire da notai come Adelberio Adelberi, Vivaldo 
Belcalzer, Torellino Torelli, per passare a giudici come Maffeo de Michaelibus
e altri). Considerata la «benignitas» del Bonacolsi, e tenuto conto del fatto 

in data 15 dicembre, dal consiglio maggiore del comune, essendo rogatario 
Nicola di Orabono da Casale78.

Del resto, il Torelli stesso ha osservato in generale che durante la signo-
ria di Botticella (dal 1299 in poi) «sembra manifestarsi una specie di arresto 
nello sviluppo formale dei documenti pubblici» del comune di Mantova, e ri-
compare con una sola eccezione «il vecchio schema che vedemmo pure e più 
volte superato» che menziona il podestà prima del capitano79, in particolare 
nei verbali dei consigli maggiori, ma anche (sia pure «con molto maggior sten-
to») negli atti del consiglio degli anziani e dei sapienti; mentre «una dizione 
più aperta e sincera» si fa strada nei documenti di politica estera80. Ma certo 
il grande studioso si lascia prendere un po’ la mano dalla retorica comunali-
stica e “democratica” laddove parla di «conservazione tenace e assurda» delle 
forme da parte dei notai, alle quali corrisponde anche una «parallela tenace e 
assurda resistenza degli animi, certo inconsapevole nei più, anzi negli stessi 
notai che trascrivevano gelidamente le loro formule viete dall’uno all’altro ver-
bale, e forse cosciente e dolorosa solo in qualche acciliato vecchio superstite 
degli antichi Consigli aspri e liberi»81. Di tenacia sicuramente si può parlare, 
ma di assurdo non mi sembra che vi sia nulla.

78 Si veda supra, testo corrispondente al fasc. 12 del liber Crucis.
79 Torelli, Capitanato del popolo cit., pp. 110-111. Per questo «arresto», che egli minimizza («il 
protocollo, che è la cornice formale, in genere resiste e continua a rappresentare quella che è or-
mai pura tradizione»), Torelli parla di «ragioni che ci sfuggono»; ma è proprio la sua prospettiva 
“evoluzionistica” che va un po’ mitigata.
80 Torelli, Capitanato del popolo cit., pp. 111-112.
81 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 119.
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3.3

I Bonacolsi non sviluppano quindi una politica documentaria che abbia un 
minimo di orientamento “signorile” perché all’assetto del loro potere in Man-
tova fa da sottofondo l’esistenza e l’incessante attività di un gruppo di notai 
culturalmente omogeneo, unito dalla comune “gravitazione” o “dipendenza” 
dalla famiglia dei signori della città, ma nello stesso tempo tranquillamente 
insediato nella cultura diplomatistica e documentaria tradizionale, di im-
pianto comunale (che produceva – non va dimenticato! – una massa enorme 
di scritture nella quale la documentazione “signorile” forse si annegava)82.

Di ciò è prova il fatto che i più autorevoli tra questi notai ricoprono nell’ul-
timo decennio del secolo, ripetutamente, la carica di dictatores del comune 
cittadino; cooperano come si è visto alla stesura di quel monumento docu-
mentario del comune mantovano che è il Liber privilegiorum; e nello stesso 
tempo redigono per il capitano del popolo quella varia tipologia documentaria 

libri Crucis e Columpne. È lo stesso ambiente: chi scrive qual-
che pagina aggiuntiva al Liber privilegiorum, in originale o in copia, compare 
anche nei due compositi volumi (Froglerino de Frogleriis, Adelberio Adelberi, 
Nicola di Orabono da Casale, Bonaventura de domino Duce, Stevanino Passa-
vanzi, Delaito del fu Ottone, Petrino )83. L’unica eccezione è costi-
tuita da Rolandino , che nel Liber privilegiorum non compare 
mai; forse per pudore, perché in qualche misura forse inclinava un po’ di più 
degli altri, come si vedrà nel paragrafo successivo, verso la funzione di «scriba 
domini». Come Torelli e Navarrini hanno ricordato, del resto, nel Liber privi-
legiorum -
ria, almeno tre dossiers (quelli sulle relazioni con Ferrara, Padova e Bologna) 
che non sono così diversi dai fascicoli, in parte coevi, che costituirono il liber 
Crucis e il liber Columpne84.

82 Solo l’incendio del primo Quattrocento ci ha privati di una massa di scritture del comune che 
in età bonacolsiana doveva essere maestosa, come di quando in quando qualche indizio lascia tra-
pelare. Si pensi per esempio al «liber autenticus comunis Mantue» – sicuramente un copialettere 

dictator comunale trascrive uno scambio 
di lettere col comune di Ferrara relativo a una rappresaglia: «Ego Delagitus domini Ottonis de 
Moneginis de Stablo, imperiali auctoritate notarius publicus ac anno domini nostri Iesu Christi 
milesimo trecentesimo decimo, indictionis octave, dictator comunis Mantue, tenorem predicta-
rum litterarum et ipsas literas in libro autentico comunis Mantue registravi cum tenore etiam 

-
cundum ipsarum seriem et tenorem». Si vedano ASMn, AG, b. 1278, fasc. 4; A. Luzio, L’Archivio
Gonzaga di Mantova. La corrispondenza familiare, amministrativa diplomatica dei Gonzaga,
Verona 1922 (rist. anast. Mantova 1993; Pubblicazioni della r. Accademia Virgiliana di Mantova, 
serie I, Monumenta, vol. II), p. 315. 
83 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXIV nota 3.
84 Oltre al fascicolo contenente il verbale del consiglio degli anziani, Torelli menziona un fascicolo 
di copie autentiche risalente al 1320 (si veda nota 66), e la documentazione concernente Suzzara; 
e soggiunge in generale «né voglio ommettere che questo sistema se trova come vedemmo larga 

-
siastica» (Torelli, L’Archivio Gonzaga cit., p. XXVII).
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-
tere vigente. Dei dictatores si è fatto cenno; e basti ricordare che Orabono da 
Casale e Froglerino de Frogleriis, che appartengono a questo gruppo pur non 

libri Crucis e Columpne, fanno parte nel 1293 del consiglio dei dodici anziani, 
l’istituzione del quale viene comunemente considerata una “svolta” nella sto-
ria politica della signoria bonacolsiana. 

Un’altra faccia della stessa medaglia è poi la dimensione “collettiva” che 
emerge dal complesso della loro attività e della loro produzione, negli anni 
Novanta e nel primo decennio del Trecento. L’analisi dei fascicoli dei libri Cru-
cis e Columpne lo ha mostrato con chiarezza: è frequente in effetti incontrare 
sottoscrizioni plurime, che solo per qualche tipologia documentaria erano ve-
rosimilimente richieste dallo statuto cittadino. Si lavora in coppia (Rolandino 
de  e Zeno de Patarino; Adelberio Adelberi e Rolandino; Guberto 
da Campitello e Orabono da Casale; Zeno de Patarino e Iacopo da Governolo; 
i notai della famiglia de Duce), qualche volta in tre. Una complessa orche-
strazione sta dietro all’importante operazione di trascrizione di 28 documenti 
duecenteschi che si riversano nei fascicoli 9-10 del liber Columpne e che sono 
sottoscritti da ben cinque notai. In un caso, tre dei notai più esperti – Adel-
berio Adelberi e Rolandino, con Anselisio Anselisi – escogitano una formula 
perfettamente equilibrata per esprimere la duplice sottoscrizione all’origi-
nale redatto da ciascuno dei tre. Si tratta dell’investitura della giurisdizione 
di Suzzara a Botticella Bonacolsi, dell’11 ottobre 1293: Adelberio roga il suo 
originale, «et ad evidentiam pleniorem infrascripti Rolandinus et Anselisius 
notarii se subscripsere rogati, et insuper quilibet nostrum trium rogatus fuit 
de predictis facere publicum instrumentum et etiam uno scribente alii alte-
rutrum se subscribere»; nell’atto perfettamente speculare redatto da Rolan-
dino, che pure è sopravvissuto, ovviamente sono Adelberio e Anselisio che si 
sottoscrivono85.

Può essere che, soggettivamente, questi notai fossero consapevoli della 
necessità di un supplemento “quantitativo”, di un surplus -
tarile per pratiche di governo che poteva apparire – in ottica squisitamente 
comunale – . O all’inverso, può essere che questo modus operan-
di fosse in qualche modo indotto dall’autorità politica; in certi casi sicura-
mente è così. Sta di fatto che se generalmente ogni fascicolo è riconducibile 
alla responsabilità di un solo notaio, piuttosto spesso la collaborazione vie-
ne segnalata, in forma programmatica in sede di impostazione del fascicolo 
mediante sottoscrizione aggiuntiva: che è spesso effettivamente apposta, ma 
che in altri casi manca, pur se preannunciata dal primo rogatario86. Non è 

85 ASMn, AG, b. 7, n. 6 per l’originale di Adelberio, e qui sopra (par. 3.1. b) la descrizione del fasc. 
2 del liber Columpne per l’originale di Rolandino .
86 Si veda supra la descrizione del fasc. 2 del liber Crucis, ove nel fascicolo di imbreviature da lui 
redatto Adelberio Adelberi non appone mai il proprio signum ma fa sottoscrivere altri sette notai, 
non legati alla più stretta cerchia dei notai “bonacolsiani”.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [201]



Gian Maria Varanini42

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

comunque eccezionale che i fascicoli passino di mano in mano. Talvolta, è poi 
il consiglio cittadino che autorizza anche notai non legati da parentela a «re-
digere in mundum» imbreviature di un notaio politicamente importante; ad 
esempio, gli atti relativi al patrimonio del notaio (legato ai Bonacolsi) Guberto 
da Campitello passano al notaio Zeno de Patarino, che li redige e li fa sotto-
scrivere. Prevale comunque la dimensione della responsabilità personale, at-
testata dalla stessa variopinta varietà delle tipologie dei fascicoli, in molti casi 
segnalata in intestazione dagli stessi notai redattori: «he sunt imbreviature», 
«contractus facti per me notarium», «liber abreviaturarum», «instrumenta», 
«in hoc quaterno continentur rogationes scripte per me», «quinternus con-

-
chivio bonacolsiano”; le sole annotazioni archivistiche antiche riconoscibili 
risalgono al periodo gonzaghesco87.

Non credo di sottilizzare troppo se ipotizzo che della piena “coscienza” 
culturale che animava questi professionisti sia prova un indizio lessicale, ap-
parentemente modesto. Quando, nel dicembre 1295, il notaio Adelberio Adel-
beri (che certo a Bardellone Bonacolsi non era ostile) vuole indicare un per-
sonaggio che collabora direttamente con il «capitaneus Mantue» lo individua 
con i termini, inusitati nella documentazione coeva, «secretarius et familia-
ris»: questi sono infatti gli appellativi di Schenardo de Puianis, mediante il 

ex arbitrio et ex plenitudine potestatis» di prosciogliere mediante una sorta di 
“indulto” i 33 imputati delle violenze contro il convento domenicano88.

Sarebbe dunque opportuno e possibile ricostruire, a complemento di 

carriere dei quali si dipanano, attraverso le generazioni, tra l’età pre-bona-
colsiana e gli inizi della signoria gonzaghesca. A qualcuno, come Adelberio 
Adelberi, si è già ampiamente accennato89; e nel paragrafo successivo ci si sof-
ferma ulteriormente su un notaio altrettanto importante, come Rolandino de

. Ma il discorso è più ampio, e restituisce come si è detto più volte 
nelle pagine che precedono l’idea di un gruppo. 

-
che il notaio Compagnono del fu Toscanino, che roga il più antico fascicolo di 
atti bonacolsiani sopravvissuto nel liber Crucis (una serie di «contractus» per 
Pinamonte Bonacolsi, 1273-1282)90, nel 1281 è «notarius massarii comunis 
Mantue», e nel 1289 è «dictator comunis Mantue»91. In tale anno, «de manda-

87 Si veda al riguardo a titolo di esempio la già citata annotazione apposta a c. 14v del fascicolo 2 
del liber Crucis (si veda supra, nota 59 e testo corrispondente). 
88 Si veda supra, testo successivo a nota 58 (descrizione del fascicolo 2 del liber Crucis).
89 Si veda supra, testo corrispondente a note 38 sgg. 
90 Si veda supra, testo corrispondente a nota 55.
91 Liber privilegiorum cit., n. 110 («sacri palacii notarius et nunc dictator comunis Mantue», 
1289 luglio 9). Il giorno successivo, il 10 luglio, egli roga semplicemente come «sacri palacii nota-
rius» un atto di «sindicatus partis illorum de Sesso» (la fazione estrinseca di Reggio Emilia; Liber
privilegiorum cit., n. 111), che si menziona qui sotto nel testo. 
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to suprascriptorum» cioè del podestà e del capitano di Mantova Pinamonte, 
sottoscrive il sindicatus della fazione dei da Sesso, ma non in quanto pubblico 

egli è chiamato a rogare l’importante documentazione relativa al contenzioso 
tra i Bonacolsi e il vescovo di Reggio Emilia a proposito di Suzzara92

Duecento, ha poi un ruolo non trascurabile la famiglia dei notai de Duce: Bo-
-

gino o Inrigino che collabora con lui e viene avviato precocemente alla carriera 
risultando molto attivo nel 1294-1295 e anni seguenti, almeno sino al 130293,
il parente Nicola di Omobono de Duce che a sua volta lavora con Rolandino 

 e con altri notai negli anni Novanta e roga in prima persona un 
importante fascicolo nei primi anni del Trecento94

il notaio Petrino di Moreno , probabilmente un po’ più giovane di 
costoro, che scrive sia nel Liber privilegiorum che nel liber Columpne, e che 
nel 1310 (come già avevano fatto, tra i notai “bonacolsiani”, gli appena citati 
Compagnono e Adelberio) ricopre anch’egli la carica cruciale di dictator del 
comune, snodo e anello di congiunzione tra i due “ambienti” documentari, 
così permeabili95

-
tus»96. Non meno interessanti le lunghe permanenze e le discendenze che si 
riscontrano nel primo trentennio del Trecento, in qualche caso proiettando la 
loro ombra (circostanza anche questa di notevole interesse) anche sulla domi-

-
le, attivo negli anni Novanta. A Nicola di Orabono, che lavora per i Bonacolsi 
e per il comune di Mantova attorno al 1315, si è già fatto cenno; ma nel 1330 
è attivo nell’ambiente gonzaghesco anche suo fratello Francesco97. Del tutto 
parallelo, poi, il caso di Ottobono de Nuvolone o de Nuvolonis, che nel 1315 è 

92 Si vedano Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 99 e nota 2 (per un atto anteriore all’ottobre 
1291) e l’intera documentazione raccolta in ASMn, AG, b. 22, docc. 1-19. Si veda in particolare 
(doc. 1) l’appello a Nicolò IV letto di fronte al clero mantovano l’11 novembre 1290, scritto da 
Compagnono su un bifolio (scritto solo sul lato carne, parzialmente tagliato; altre copie sono do-
vute a Zanebono «a Salicibus»), ma anche numerosi altri documenti successivi (ad esempio i nn. 
11, 19). Sulla questione si veda G. Gardoni, 
doctor’ nello Studio padovano († 1301), in «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 37 
(2004), pp. 3-30.
93 Si veda supra, in riferimento al fasc. 4 del liber Crucis e al fasc. 6 del liber Columpne per gli 
anni Novanta; nota 106 per la sua attività nel 1302.
94 Si veda supra, in riferimento ai fasc. 4 e 10 del liber Crucis.
95 Si veda supra, testo corrispondente a nota 83 e infra, nota 101.
96 D. Ferrari, Nota al testo, in , a cura 
di D. Ferrari e P. Venturelli, Mantova 2008, p. 82. La sottoscrizione è trascritta dallo scriba che 
redige, in elegante libraria, lo statuto.
97 Del quale si conserva un registro di imbreviatura (ASMn, AG, b. 245-48 D-IV-2.d, fasc. 20, 
quaternione mutilo  dell’ultimo foglio, di non grande formato), sottoscritto soltanto 

contractus suprascriptos in hoc meo libro abreviavi et suprascriptas abreviaturas scripsi»).
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tra gli autenticatori delle copie tratte dagli originali di Nicola di Orabono da 
Casale, ma nel 1328, si sottoscrive subito come scriba di Luigi Gonzaga98, e 
negli anni successivi svolge una carriera importante99.

4. Gli ibridi cancellereschi del notaio Rolandino de Bertholono (1299-1303)

Se la cultura documentaria dell’entourage bonacolsiano è quella sin qui 
delineata, non sorprende che la documentazione che esprime direttamente 
la volontà dei signori non abbia un’evoluzione rettilinea in direzione del do-
cumento cancelleresco: ma pur in presenza di tutte le premesse concettuali 
(«plenitudo potestatis», «arbitrium») che potevano supportare l’adozione di 
forme diplomatistiche diverse e più francamente  signorili ci si mantenga an-
cora una volta dentro le forme dell’instrumentum notarile, reso tuttavia ibri-
do, e per così dire “inquinato” da più o meno espliciti riferimenti all’autorità 
del signore.

modelli per la redazione di diplomi, nel senso proprio del termine. Lo provano 
le copie e gli abbozzi predisposte fra Duecento e Trecento dei diplomi median-
te il quale i principi vescovi di Trento investono i Bonacolsi del feudo di Ca-
stellaro Mantovano, predisposti negli anni nei quali risiede a Mantova o nelle 
vicinanze il vescovo eletto di Trento, il francescano Filippo Bonacolsi, che si 
avvale dei notai “di famiglia”. Ha un certo interesse in particolare l’abbozzo di 
copia, bene impaginato, dell’investitura del 2 dicembre 1275, effettuata a Ve-
rona dal vescovo Enrico II, peraltro non databile con precisione (e attribuibile 
per il dettato forse anche ai notai veronesi che sottoscrivono con Gerardo de
Guasco)100. Non manca documentazione attribuibile al 1307 (quando i pro-
curatori dei Bonacolsi si presentano a Trento al nuovo vescovo Bartolomeo 
Querini) oppure al 1310 (quando si presentano ad Asti, incontro a Enrico da 
Metz che arriva con Enrico VII)101. Analogo materiale riguarda poi le vellei-

98 ASMn, Archivio dell’Ospedale, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 7.
99 Tra 1330 e 1339 redige un registro di grande formato (ASMn, AG, b. 245-48, D-IV-2.d, fasc. 19 
[mm 330x440]), nel quale comincia a sottoscrivere col signum un paio di documenti, poi non più, 
e appone in fondo una sottoscrizione riassuntiva: «Ego Ottebonus de Nuvolonis imperiali auctori-
tate notarius publicus hiis omnibus suprascriptis in hoc quaterno presens fui et rogatus scripsi».
100 Si veda supra, nota 46 e testo corrispondente.
101 Tutto il materiale relativo è raccolto in ASMn, AG, b. 9, IX, fasc. 4 (

). Per gli episodi 

dei Bonacolsi è disposto a presentarsi «in loco tuto videlicet Brixie vel Verone vel alibi (…) cum 
timeam Tridenti ipsam copiam exhibere»; il notaio mantovano coinvolto è Stefanino Passavan-
zi); e inoltre il n. 7 del 16 novembre 1310 (il notaio coinvolto è Petrino , all’atto di 
procura per il quale sono presenti Adelberio Adelberi e Bono  massaro del comune): 
in questa data è autenticata una copia, scritta da Franceschino del fu Crescimbene de Soavo «ad 
petitionem» dei Bonacolsi, sottoscritta anche da Delacorino del fu Graziadio de Madia e appunto 
Petrino .
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tarie investiture che Filippo Bonacolsi fece ai parenti signori di Mantova dei 

documento del 17 dicembre 1303 (Mantova, presso la chiesa di Ognissanti): 

sigillo perduto, decorazione della I della invocazione iniziale, qualche grazia 
sulla prima riga, ma soprattutto testo corretto e bene articolato. Il fatto che 
sia redatto da un notaio ignoto («Matheus Gallensis») e forse non mantovano 
non ne diminuisce l’importanza102.

Ma l’analisi diretta di alcuni documenti prodotti tra il 1299 e il 1303 con-
sente di accertare, nonostante questo, il tenace attaccamento alla “cultura” 
comunale. Lo faremo analizzando da un lato un importante atto del 1299, già 
noto al Torelli, tràdito da uno dei fascicoli bonacolsiani dell’archivio Gonzaga, 
e dall’altro tre documenti rogati per volontà di Guido (del 1300 e del 1303), 
conservati in archivi mantovani e veronesi103. I quattro documenti sono re-

pool
bonacolsiano: Rolandino de , sul quale è utile raccogliere qui le 
informazioni disponibili a dimostrarne il profondissimo coinvolgimento nelle 
pratiche documentarie mantovane nei due decenni a cavallo del secolo. 

Se si considerano i nove fascicoli di imbreviature o di «rogationes» da 

meno importante – in copia autentica dei decenni successivi) nei libri Crucis
e Columpne, il ruolo di Rolandino  non ha in effetti bisogno di 
ulteriori sottolineature. Egli è costantemente al centro dell’incessante lavorio 
che coinvolge i notai “bonacolsiani”. È utile tuttavia richiamare qui il fatto che 
egli compare con particolare frequenza nella documentazione che riguarda le 
istituzioni ecclesiastiche veronesi e i loro rapporti con Mantova. Nel 1297 è 
tra i più attivi protagonisti della transazione tra i Bonacolsi e il monastero di 

e Mantova. È molto notevole che l’abbozzo dell’atto col quale il capitolo di San 
Zeno avrebbe deciso la questione di Villimpenta si trovi nell’archivio Gonzaga 
e sia rogato da Rolandino de , che si sottoscrive come «notarius 
publicus de Mantua»104. Egli roga in quanto «civis Mantue» e notaio pubblico 

102 ASMn, AG, b. 9, IX, fasc. 9, n. 8. 
103 Mentre nel primo caso la vicenda archivistica è del tutto lineare (il documento è conservato nel-
l’archivio dell’ente destinatario), nel secondo il documento – originariamente conservato nell’ar-
chivio vescovile veronese – fu estratto dalla sua sede naturale, nel Settecento, da Scipione Maffei, 
molto interessato alle origini bolognesi della sua famiglia (fuoruscita a Verona nel tardo Duecento) 
e si trova oggi in un piccolo archivio Maffei presso l’Archivio di Stato di Verona. Si veda la nota pre-
messa all’edizione (ove sulla base di un appunto settecentesco conservato insieme con il documen-
to si ricorda anche come l’erudito marchese menzioni la concessione nelle Memorie del generale 
Alessandro Maffei, suo fratello), e per il contesto G.M. Varanini, Scipione Maffei e il medioevo 

, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento. Atti del 
convegno, Verona 23-25 settembre 1996, a cura di G.P. Romagnani, Verona 1998, pp. 65-92.
104 Torelli, L’archivio Gonzaga cit., p. XXIV («Insieme colla pergamena originale della procura 
di cui al numero 1 si trova un fascicolo cartaceo, di mano di Rolandino di Bertholono che vi scrive 
l’abbozzo di due atti, uno diffuso e l’altro breve, che Cipolla non ha trovato»).
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l’atto col quale Passarino, Butirone e Guido Bonacolsi designano un procura-
tore (che è poi un altro notaio “bonacolsiano”, Orabono da Casale) perché re-
goli, d’intesa con Giuseppe della Scala abate di San Zeno in Verona, la cessione 
del castello di Villimpenta a Verde della Scala, la moglie di Alberto I, a seguito 
della rinuncia dei Bonacolsi dietro corresponsione di 6500 lire105. Nel 1302, 
a Peschiera, roga l’investitura di Castellaro Mantovano, concessa dal princi-
pe vescovo di Trento Filippo Bonacolsi a Botticella Bonacolsi, e nello stesso 
anno agisce come «sindicus» del capitolo della cattedrale per le investiture di 
Suzzara106

qui di seguito analizziamo (che è del 6 maggio 1303), il 14 giugno dello stesso 
anno Rolandino  è nuovamente presente a Verona, questa vol-
ta nel palazzo episcopale, alla presenza tra gli altri di Zampolo vicario della 
chiesa di Mantova sede vacante, del potente «miles» Bailardino Nogarola e 
di alcuni esponenti della «familia» del vescovo veronese Tebaldo (compreso 
Gerardo del fu Bonaventura, «curie episcopalis Veronensis scriba»). Ivi viene 
letta la lettera di Zampolo a Tebaldo, compresa in un documento rogato da 
Rolandino appunto il 14 giugno, nella quale si chiede al vescovo veronese il 
conferimento della tonsura a Giovanni di Rinaldo Bonacolsi e si incarica il no-
taio di stendere l’atto («ad evidentiam pleniorem iniungentes Rolandino nota-
rio quod premissa reddigat in formam publici documenti»)107. Nel settembre 
dello stesso anno si reca a Piacenza per la stipula di un accordo con Alberto 
Scotti108. Morì prima del 1319109.

un Bonacolsi – si tratta di Guido, agli inizi del suo governo – «ex suo arbitrio 
et plenaria potestate de certa scientia dixit, voluit, mandavit atque decrevit» 

Alberto I signore di Verona, avesse vigore in deroga ad ogni statuto110. Il ter-
mine «decretum» compare in effetti nel fascicolo (si tratta di copie) che ci ha 
conservato l’atto; non si sa se esso sia stato usato dal rogatario dell’originale, 
che fu con quasi assoluta certezza (tale è l’opinione del Cipolla111, alla quale il 
Torelli si appoggia) appunto Rolandino , che lo stesso giorno 
aveva redatto l’atto dotale, presenti in Mantova Alberto I, Costanza e tutto il 
Gotha scaligero112. Rolandino era in quell’anno «dictator comunis Mantue» e 

105 Documenti… sec. XIII cit., n. LXIII, p. 275: «Ego Rolandinus quondam domini Bonaventure 
de Bertholono civis Mantue, sacri palatii notarius publicus, predictis affui et rogatus scripsi, si-
gnumque meum apposui consuetum».
106 Torelli, L’archivio capitolare cit., doc. CCLXIX, pp. 371-372; l’atto di sindacato è rogato da un 
altro notaio bonacolsiano DOC, «Yriginus domini Bonaventure de domino Duce».
107 ASMn, AG, b. 3350; si veda anche Biblioteca Civica di Verona, Carteggio Cipolla, b. 1181.
108 Documenti… sec. XIV cit., doc. VII, pp. 34-36 (ASMn, Archivio Gonzaga, b. XXVI [1302]); 
G.B. Verci, , IV, Venezia 1787, doc. n. CCCCXXXI. 
109 Torelli, L’archivio capitolare cit., doc. CCCLV, p. 474.
110 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 113.
111 Documenti… sec. XIII cit., n. LXVII, p. 364. 
112 Documenti… sec. XIII
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poche settimane prima, il 6 luglio, nel palazzo scaligero – accompagnato nella 
breve trasferta da primari notai (Adelberio Adelberi e Froglerio de Frogleriis)
e giudici, come Sadeo di Pegognaga – aveva steso la versione “veronese” della 
lega stretta tra Mantova e Verona, agendo di concerto coi più eminenti notai 

-
que sia, nel contesto di un atto che riguarda “personalmente” il Bonacolsi vie-
ne tranquillamente accettato l’uso del termine «decretum»; né va trascurato 
il fatto che si sottoscrivono subordinandosi al rogatario buona parte dei notai 
bonacolsiani a noi ben noti (Vivaldo di Graziadio, Frugerino de Frogleriis,
Adelberio Adelberi, Anselisio Anselisi, Bono ). 

Ma negli altri tre documenti, redatti negli anni immediatamente succes-
sivi, Rolandino  dosa termini e concetti, e fa scelte alquanto di-

sorti del documento di autorità, ma piuttosto una valutazione caso per caso, 
un tirar fuori lo strumento opportuno dalla cassetta degli attrezzi concet-
tuale: anche se un  per distinguerlo dagli altri notai 
“bonacolsiani” come si è sopra accennato113 esiste, ed è il suo mancato inter-
vento come aggiornatore del Liber privilegiorum. Né va trascurata l’accurata 
impaginazione semi-cancelleresca e la sicura eleganza della scrittura che egli 
adotta in tutti e tre i casi.

Il 2 febbraio 1300, alla presenza di Butirone Bonacolsi, del giudice Guido 
della Torre e di Manfredino , Rolandino  redige l’at-
to col quale Guido Bonacolsi autorizza tale Bonvicino di Oliviero e l’ospedale 
di Santa Maria Maggiore di Mantova a operare una permuta di case e terre. 
Rolandino usa il verbo dispositivo «voluit et decrevit», e precisa che l’espressa 
volontà signorile «de certa scientia decernens» obbliga podestà e comune di 

-
pitanei». Utilizza dunque anche in questo caso, come termine di riferimento, 
il termine «decretum». L’anno successivo, il 9 novembre, il capitano generale 
agendo «ex sui arbitrii et potestatis plenitudine», garantisce preventivamente 
tale Cremosano del fu Pietro Cremosani della validità giuridica di un acqui-
sto di terre che si appresta a fare; l’intervento del «dominus» in deroga alla 
normativa statutaria è necessario perché il venditore, Aicardino del fu Beo, è 

Il 6 maggio 1303, poi, alla presenza tra gli altri di Passerino Bonacolsi e di 
un notaio importante (Anfelisio Anfelisi), Rolandino  è chiama-

-
minus Guido de Bonacolsis, comunis et populi Mantue capitaneus generalis 
et perennis», che agisce «ex sui capitaneatus arbitrio et plenaria potestate, de 

de Altemanno e Matteo de Romano (fratello di Ubertino), Bailardino da Nogarole, Giovanni da 
Palazzo, Aigerio da Lendinara e altri nobili, nonché tra i notai il celebre Giovanni di Bonandrea.
113 Si veda supra, testo corrispondente a nota 83.
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certa scientia per omnem modum et formam per quem plenius et perfectius 
valet et effectum potest suscipere pleniorem», su richiesta di Antonio Maffei 
di Bologna, procuratore del vescovo di Verona Tebaldo. Al Maffei Guido Bona-
colsi concede, con l’avallo del giurisperito mantovano Bernardino de Nuvolo-
no, l’assoggettamento dei beni dell’episcopio veronese ubicati nella città e nel 

mantovani («quemadmodum si prefatus dominus episcopus, successores eius 
et episcopatus Verone cum comuni et hominibus Mantue subeuntibus onera 
et factiones et iurisditioni comuni Mantue forent conexi»). «Ex suo arbitrio 
et plenitudine potestatis», inoltre, il capitano «de certa scientia dixit voluit 

-

«domini capitanei constitucio et constitutum speciale». 

possono valutare nel confronto tra i due formulari adottati dallo stesso no-
taio a distanza di pochi anni, scarti e omogeneità. Identiche sono le scelte 
per quello che riguarda il lessico della sovranità: la «plenitudo potestatis», 
l’«arbitrium». Pari è, nei due casi, lo scrupolo nell’assicurare – rispetto ad una 

provvedimento, menzionando con precisione la deroga che la volontà signori-
le introduce: nel 1300 si tratta di sanare il fatto che l’ospedale non è soggetto 
alla «iurisdictio comunis Mantue», nel 1303 di fare in modo che il vescovo di 
Verona sia in grado di ottenere di fronte ai giudici del comune piena giustizia 
(«plenitudo rationis») come se fosse cittadino di Mantova («quemadmodum 
si prefatus dominus episcopus successores eius et episcopatus Verone cum 
comuni et hominibus Mantue subeuntibus / onera et factiones et iurisditioni 
comuni Mantue forent conexi»). Solo lievissimamente diverse – eppure anche 

de  si mostra più sensibile alle “radici” comunali (e dunque men-
ziona «comune et populus», così come fa pure nel 1301; laddove nel 1300 ave-
va sbrigativamente fatto riferimento alla città nel suo insieme) – le locuzioni 

’auctor del documento:

Mantue capitaneus.
-

tue capitaneus generalis et perennis.

capitaneus generalis et perennis.

notarili: redatti in terza persona, provvisti della invocatio, con corretta data-
zione e menzione di testimoni. Ma nella sottoscrizione il notaio giustappone 
scientemente elementi contraddittori, con una sfumatura interessante e sicu-
ramente frutto di scelta meditata. 
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1300: (SN) Et ego Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus 
dictique domini capitanei scriba eius iussu hiis presens scripsi signumque meum ap-
posui consuetum. 
1301: (SN) ET EGO Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus 
dictique capitanei scriba his omnibus presens scripsi / iussu domini capitanei signu-
mque meum apposui consuetum. 
1303: (SN) Et ego Rolandinus de Bertholono civis mantuanus, imperiali auctoritate 
notarius publicus dictique domini capitanei scriba eius iussu his omnibus presens 
scripsi signumque meum apposui consuetum.

auctoritate notarius publicus», ma anche «civis mantuanus», come aveva fat-
to redigendo nel 1297 un altro importante documento bonacolsiano114. Ma in 
ambedue – tanto negli atti del 1300 e del 1301 indirizzati ad intus, a uomini 
e istituzioni della città di Mantova, quanto in quello del 1303 rivolto 
moenia a destinatari veronesi – lui che che cento volte aveva rogato per i Bo-
nacolsi atti importantissimi come semplice notaio pubblico, dà di sé e del po-

tradizionale dell’imperatore come fonte della legittimazione, la locuzione di 
«dicti domini capitanei scriba» che agisce per suo «iussus»: formula che non 
ritorna frequentemente, almeno allo stato attuale della ricerca, nelle carte 
bonacolsiane115.

Entro la gabbia concettuale e formulare del documento notarile è dunque 
pienamente costretta la dimensione cancelleresca; si esprime una “tensione”, 
ma consapevolmente disciplinata e raffrenata, verso le forme esteriori del do-
cumento d’autorità. 

omaggio al grande studioso che ci ha fatto da guida sicura. Anch’egli aveva 
infatti sottolineato, in altri e ancor più tardi (anche se di poco più tardi) do-
cumenti bonacolsiani del primo decennio del Trecento (1304, 1305), le carat-
teristiche di «atti di volontà sovrana in forma pienamente notarile anche se 
fanno riferimento “ex arbitrio suo e plenitudine potestatis qua fungitur in co-
muni Mantue”»116: privi anche nella sottoscrizione di riferimenti alla funzione 
cancelleresca del rogatario. La menzione dello «scriba domini» resta dunque 
alquanto rara nella documentazione bonacolsiana del primo decennio del 
Trecento. A seconda delle circostanze la si può adottare o non adottare, come 

114 «Civis Mantue»: si veda supra, testo corrispondente a nota 104. 
115 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 116.
116 Torelli, Capitanato del popolo cit., p. 115 (corsivo mio), con particolare riferimento a docu-
menti del 12 maggio 1304, del 16 luglio 1305, del 6 novembre 1305: «

populi et universitatis Mantue fecit constituit et ordinavit …. Questi documenti hanno in tutto 
il resto l’aspetto del consueto atto notarile, e neppure la sottoscrizione accenna ad una funzione 
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accortamente fa Guberto da Campitello nel 1308. Chiamato a redigere un atto 
di decisiva importanza come l’associazione di Rinaldo Bonacolsi al potere da 
parte di Guido, egli si sottoscrive come «publicus et prefati domini Guidonis 
capitanei notarius» (espressione che possiamo considerare parallela, anche 
se forse meno “forte”, di «scriba domini (capitanei)» nell’atto compiuto «in 
camara domini»; ma usa solo la formula «notarius publicus» – col consueto 

nel consiglio maggiore, quando i consiglieri approvano (spostandosi verso le 
colonne della sala e ivi raggruppandosi, secondo il rituale di votazione adotta-
to a Mantova) e precisa anzi che «quilibet etiam notarius ibi existens scribere 
rogatus fuit»117. La cerimonialità comunale, per così dire, lo inibisce. 

Sembra non esserci in nessun modo progressione o superamento, neppu-
re negli anni successivi, se ancora nel 1323 il notaio Forese del fu ser Manetto, 
rogando in casa del signore un atto compiuto «arbitrio suo et auctoritate qua 
fungitur in civitate Mantue et districtu» da un Butirone Bonacolsi appellato 

-
perium vicarius Mantue et dominus civitatis Mutine», si sottoscrive sempli-
cemente come «publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius»118. E 
tuttavia il 13 ottobre 1328, pochissimi mesi dopo l’avvento dei Gonzaga, un 
notaio sulla breccia già da quindici anni almeno, che svolse una funzione di 
“ponte” tra la signoria bonacolsiana e quella gonzaghesca come il conosciuto 
Ottobono de Nuvolonis (questa, nell’occasione, la forma del cognome), poteva 
tranquillamente sottoscriversi «imperiali auctoritate notarius et tunc scriba 
domini»119. Varie possibilità erano aperte dunque; e qualcosa incomincia a 
cambiare. 

117 Torelli, Capitanato del popolo cit., pp. 116-117. In precedenza anch’egli era rimasto allineato 
alla pratica documentaria corrente; si vedano le sue «abreviature» raccolte in AG, b. 245-248, 
D-IV-2d, fasc. 13 [ternione mutilo dell’ultima carta, cc. 5r-9v, bianche cc. 8v e 9rv]: «In nomine 
domini nostri Iesu Christi et beatissime virginis Marie Matris eius Domini. Hec sunt abreviature 
facte per me Gubertum quondam domini Galvani de Campitello notarium in millesimo trecentes-
simo indictione tercia»).
118 ASMn, Archivio dell’Ospedale, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 6 
(1323 gennaio 22). L’onomastica suggerirebbe che si tratti di un immigrato toscano.
119 ASMn, Archivio dell’Ospedale, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 7.
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I notai e la signoria cittadina

Appendice

Guido Bonacolsi, capitano generale e perpetuo di Mantova, autorizza Bonvicino del 
fu Oliviero e il priore e i confratelli dell’ospedale di Santa Maria Maggiore di Manto-
va a effettuare una permuta, tra un appezzamento arativo e vignato nel territorio di 
Porto Mantovano e una casa in Mantova in contrada Putei Pensarola.

ASMn, Ospedale civico di Mantova, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di 
Mantova, fasc. 1, 1.

Mm 250x307, in buono stato di conservazione. Sul verso, di mano trecentesca, 
«Instrumentum unius licentie facte de I. pecia terre spectante hospitali posita in 
Pezalonga».

-
neralis et perpetuus Man- / tue capitaneus ex sui arbitrii et potestatis plenitudine, 

aratoriea et / vineate trium bubulcarum iacentem in territorio burgi Portus in contra-
tab Peçalonge penes fratres hospitalisc Sancte Marie Ma- / ioris, ab uno latere et viam 
comunis, a secundo ****d, cum priore fratribus et conventu hospitalis Sancte <Marie> 
Maioris de / ultra pontem Molendinorum vice et nomine ipsius hospitalis pro una 
pecie terre casamentive cum domo supra / copatae murata, posita in civitate Man-

a secundo ****f. Qui dominus capitaneus voluit et decrevit quod dicti prior et fra-
tres e conventus hospitalis / predicti pro ipso hospitali cambire et permutare possint 

et instrumentum cambii et permutationis sicut / forma ipsius contractus desiderat et 
requirit non obstante quod dicti prior et fratres, conventus et hospitale memoratum 

et de certa scientia de- / cernens hanc concessionem et omnia et singula presenti no-
-

non repugnante statuto posito sub robrica / de alienationibus prohibitis volumine 

a aratorie sopra il rigo
b nel testo contra
c hospitalis sopra il rigo
d segue spazio bianco di modeste dimensioni, pari a circa 4-5 lettere, che segnala convenzional-

e ta sopra il rigo, su correzione
f segue spazio bianco di modeste dimensioni, pari a circa 4-5 lettere, che segnala convenzional-
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ASMn, Ospedale civico di Mantova

verso -

segue segno alfabetico non deci-
frabile

-

-

-

-
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Guido Bonacolsi, capitano generale e perpetuo del comune e del popolo di Mantova, 
concede ad Antonio Maffei di Bologna, procuratore di Tebaldo vescovo di Verona (e 
in futuro ai procuratori dell’episcopio veronese), di poter recuperare insieme con il 
giurisperito Bernardino Nuvoloni di Mantova (e in futuro coi giudici del 
comune di Mantova) beni e diritti dell’episcopio di Verona nella città e nel distretto 
di Mantova, e di prenderne possesso e di esigere quanto ad esso compete per via 

comune di Mantova piena giustizia come se il vescovo di Verona fosse cittadino di 
-

vedimento 

Archivietti privati, Maffei

Memorie del generale Alessandro Maffei
-
-

sic, per ‘Tibaldo’ o Tebaldo -
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a
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a c
b Nel testo iurisditoni
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di Guido Castelnuovo

1. Les cadres d’une rivalité scripturaire

Ce fut sans doute une réunion houleuse bien qu’elle se terminât par une 
lueur d’espoir: en ce jour d’automne 1396, le conseil de la bonne ville princière 
de Chambéry donna mandat à ses deux syndics d’écrire une vibrante lettre 
de protestation qu’ils devaient adresser à l’un des plus importants organes 
judiciaires et politiques du comté de Savoie, le «conseil du prince résident à 
Chambéry». Comme les notables urbains le craignaient, et bien qu’une bonne 
partie des membres du conseil princier eut de forts liens, personnels et pro-

consilium 
Chamberiaci residens, après avoir convoqué au château, le 3 janvier 1397, 
les deux syndics Antoine Ambroise et Guigues du Pont en tant que repré-
sentants d’une des deux parties en contentieux, se contenta de renvoyer au 
conseil urbain des «licteras testimoniales» attestant juridiquement les prises 
de position chambériennes. C’est ainsi qu’une deuxième missive partit pres-
que aussitôt, dans les bagages des deux envoyés qui quittèrent Chambéry dès 
le 7 janvier 1397. Guillermet De Challes et Guillaume Chabod, car tels étaient 
les noms des deux ambassadeurs chambériens, devaient remettre cette se-
conde lettre directement au prince savoyard, le jeune comte Amédée VIII qui 
commençait alors, et avec peine, à se libérer de la tutelle de ses parents de 

* Je dédie cet article à Bernard Andenmatten, à Alessandro Barbero, à Christian Guilleré et à Oli-
vier Mattéoni. Sans les innombrables discussions menées tantôt avec l’un tantôt avec l’autre, sans 

l’écriture à quatre mains, les thèmes et les problèmes qui sous-tendent ce travail ne me seraient 
même pas venus à l’esprit. Qu’ils soient ici tous les quatre remerciés pour leur patience, pour leurs 
propos et pour leurs conseils toujours avisés.
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de ses relais savoyards et alpins. Que s’était-il donc passé pour que l’on criât 
au scandale, en se référant à une décision «tam miranda et insolita (…) contra 
morem solitum et contra consuetudinem», contre laquelle les voix des élites 
chambériennes s’élevaient avec une énergie sans pareille1? De prime abord, 
il ne s’agissait pourtant que d’un simple déménagement de fonds qui impli-
quait le transfert d’une série de coffres, d’armoires et de bahuts de Chambéry 
à Bourg-en-Bresse. Qui plus est, la grande majorité d’entre eux était fermée à 
clef et leur contenu ne risquait guère de s’éparpiller au cours d’un voyage au 
demeurant relativement bref.

Il nous faut en déduire que les préoccupations des édiles chambériens se 
concentraient sur l’abandon des contenus de ces meubles qui avaient été jus-
qu’alors entreposés dans un bureau et dans une salle voûtée – une crotta,
comme l’appelaient les sources de l’époque – sis dans le château princier de 
Chambéry. Pourquoi cette réaction aussi outrée de la communauté urbaine? 
C’est qu’elle est avant tout politique: les syndics se battent avec fougue pour 
conserver sur place les archives comptables de la principauté qui, arguent-
ils, avaient été «inviolabiliter» conservées à Chambéry ab antiquo, à savoir 
«tanto tempori spacio, quod de contrario memoria hominis non existit».

Il était hors de question d’accepter que les «computos seu libros et racio-
nes computorum dicti domini nostri comitis in suis archivis publicis solitis 
et ad hoc specialiter et sollempniter (…) ordinatis et in castro Chamberiaci 
repositis, extra dictum locum et archivos quinymo extra provinciam Sabau-
diae transportare». Ces «computi reddituum patrimonii rerum et iurium ves-

avoir le droit ni l’audace de les «extraire du château, de la ville et des environs 
de Chambéry» pour les «ad loca remota ab eis, scilicet ad partem Breysse, 
transferre et exportare». Nous ne connaissons pas tous les détails du règle-

1 Ces deux lettres ont été publiées par P. Costa de Beauregard, Matériaux historiques et docu-
ments inédits extraits des Archives de la Ville de Chambéry, in «Mémoires de l’Académie de 
Savoie», 11 (1843), pp. 166-174. Elles nous sont parvenues comme encastrées dans les comptes 
des syndics de la ville de Chambéry, en tant que pièces d’appui des dépenses (libratae) de ces 

mandat (d’octobre 1396 à octobre 1398) que le 15 mai 1405 au-devant du conseil urbain (Archi-
ves départementales de Savoie, Archives municipales de Chambéry, Comptes des syndics, CC 
14/210). L’étude de ces textes n’a jamais été approfondie depuis l’édition incomplète de Costa 

à cette publication. Plus en général, je me suis efforcé dans cet article de limiter au maximum 
les références bibliographiques en note, en ce qui concerne tant la principauté savoyarde que, 
surtout, les comparaisons princières et royales. Pour de plus amples informations, je me per-
mets de renvoyer à deux contributions toutes récentes: G. Castelnuovo, 
et le pouvoir de l’écrit. Pour une histoire documentaire de la principauté savoyarde (XIIIe-XVe

siècles), in e-XVIIe siècle), éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome 2007 
(Collection de l’École française de Rome, 386), pp. 17-46, et surtout B. Andenmatten, G. Castel-
nuovo, Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabaudo, XIII-XV 
secolo, in «Bullettino dell’Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 110 (2008), 
sous presse.
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gain de cause. Après avoir passé un fort mauvais quart d’heure devant les 
membres du conseil princier qui, non sans humour, s’étaient permis de qua-

-
bériens avaient trouvé, dans la défense de ceux qu’ils considéraient comme de 
véritables privilèges urbains, une oreille plus attentive auprès du jeune comte 
qui, à treize ans, atteignait justement alors sa majorité légale. Amédée VIII 
commença par évider le projet de ses gens des comptes en décidant que seuls 
les plus récents rouleaux comptables seraient amenés à Bourg2

et très rapidement, la «detractura» que craignaient les notables chambériens 
ne fut plus qu’un mauvais souvenir: non seulement cette «mutacio, exportacio 
(et) translacio» bressane n’eut point lieu mais le château de Chambéry allait 
devenir, au cours du XVe siècle, le cœur de toutes les archives princières, ou 
peu s’en faut. En fait, cette simple péripétie de l’histoire documentaire sa-
voyarde, longtemps négligée par l’historiographie3, nous pose une question 
captivante, celle du rôle de l’écrit dans la construction d’une principauté régio-
nale, de sa société politique et de sa mémoire administrative.

Toutes proportions gardées, nous pouvons comparer l’émoi chambérien 
face à ce projet de transfert des archives comptables à l’effroi et à la fureur 
qui avaient pu s’emparer des communautés religieuses confrontées aux trans-
lations, souvent forcées, de leurs reliques4. Plus généralement, voilà qui nous 
fait penser à ces objets considérés comme sacrés, c’est-à-dire «qu’il ne faut 
ni vendre ni donner, mais garder pour les transmettre»5. À Chambéry en 
1397, le rapt tant redouté était celui de reliques scripturaires et comptables 
qui constituaient une part non négligeable du pouvoir princier et, partant, de 

donc aussi factuels que symboliques. Leur étude nous permet d’aborder de 
plain pied la question des liens en devenir entre l’essor structuré des écritures 

du Moyen Âge.
Commençons par traiter de manière approfondie les faits, qui sont rare-

ment neutres: pour quelles raisons cette rivalité scripturaire entre Chambéry 
et Bourg se dévoila-t-elle justement en 1396-1397? Qui furent les protagonis-
tes de cette tentative d’enlèvement documentaire, selon la version chambé-
rienne? Pourquoi semblaient-ils s’intéresser tout particulièrement aux archi-
ves comptables?

2 «De quolibet computo apportaretur ultimus computus»: Costa de Beauregard, Matériaux his-
toriques cit., p. 172.
3 Des remarques rapides dans P. Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Ame-
deo VIII (1398-1451), («Archivalische Zeitschrift», 67 [1971], pp. 11-65), Roma 1977 (Quaderni 

Chambéry. Histoire d’une capitale,
Lyon 1988, pp. 54-55 et dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documentaria cit.
4 Voir P.J. Geary, Le vol des reliques au Moyen Âge. Furta Sacra, (Princeton 1991) Paris 1993.
5 M. Godelier, Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris 
2007, p. 65 (titre du 1er chapitre).
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Le foisonnement, qui n’est pas que récent, des recherches sur l’essor de 
cette principauté (péri)alpine et sur l’invention de Chambéry comme capita-
le administrative savoyarde permet de répondre très schématiquement aux 
deux premières questions6. À partir des ouvrages pionniers, chacun dans 
leur genre, de Mario Chiaudano7 et surtout de Peter Rück8, maints travaux 
se concentrent à présent sur l’univers scripturaire princier sondant de ma-

-
niques)9, son métissage originel (entre chancellerie et notariat)10, les diverses 
modalités de ses conservations archivistiques (des fonds comptables au trésor 

6 Quelques travaux récents: Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451).
Actes du colloque, Ripaille-Lausanne 22-23 octobre 1990, éd. B. Andenmatten et A. Paravicini 

-
tiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Pierre II de Savoie, 
“le petit Charlemagne”. Actes du colloque, Lausanne 30-31 mai 1997, éd. B. Andenmatten, A. 

Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle. Pouvoir, château et État au Moyen Âge, Genève 
Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano,

Roma-Bari 2002, ainsi que la bibliographie utilisée dans les articles cités supra, note 1.
7 M. Chiaudano, , vol. 1, I rendiconti del Dominio dal 1257 al 
1285 I ‘Rotuli’ e i ‘Computi’ della Corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgogna dal 
1269 al 1285 Le «Extente» e altri documenti del Dominio (1205-1306), Torino 1933-1937 
(Biblioteca storica subalpina, 131-133, Fonti e studi di Storia sabauda, I-III).
8 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit.
9 Comptes locaux: J.-L. Gaulin, C. Guilleré, Des rouleaux et des hommes: premières recherches 
sur les comptes de châtellenies savoyards, in «Études Savoisiennes»,
Guilleré, G. Castelnuovo, De la comptabilité domaniale à la comptabilité d’Etat: les comptes de 
châtellenie savoyards, in Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques,

réunies dans .
Actes de la table ronde, Chambéry 11-12 octobre 2001, éd. G. Castelnuovo et O. Mattéoni, Paris 
2006. Comptes centraux: C. Guilleré, 
et de Savoie au début du XIVe siècle, in Savoie et Région alpine. Actes du 116e congrès national 

G. Castelnuovo, 
C. Guilleré, e siècle, in Pierre II de 
Savoie cit., pp. 33-125. Chroniques: A. Perret, Chroniqueurs et historiographes de la royale Mai-
son de Savoie aux XVe et XVIe siècles, in Culture et pouvoir au temps de l’Humanisme et de la 
Renaissance. Actes du congrès Marguerite de Savoie, Annecy-Chambéry-Turin 29 avril-4 mai 

nel Piemonte tardomedievale, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi in 
onore di Giovanni Tabacco Le mythe des origines saxonnes 
des princes de Savoie, in «Razo. Cahiers du Centre d’études médiévales de Nice», 12 (1992), pp. 

Nobles des champs ou nobles de cour? Princes et noblesse dans les chro-
niques savoyardes du XVe siècle, in Noblesse et États  princiers en Italie et en France au XVe

siècle. Actes des journées d’études, Rome 26-27 novembre 2004, éd. M. Gentile et P. Savy, sous 
Écrire l’histoire et penser le pouvoir. États de Savoie, milieu XIVe e siècle. Actes de 

la table-ronde, Chambéry novembre 2007, éd. L. Ripart, à paraître.
10 Voir les nombreux travaux de Patrizia Cancian parmi lesquels P. Cancian, Notai e cancellerie: 
circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII, in La Frontière. 

 Actes du XIIIe colloque franco-italien d’études alpines, Grenoble 8-10 oc-
Aspetti problematici del notariato nelle Alpi 

occidentali, in Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini. Atti del convegno, Ve-
rona 6-8 novembre 1996, a cura di G.M. Varanini, Napoli 2004 (Europa mediterranea, Quaderni, 
17), pp. 249-261.
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des chartes)11: voilà qui permet de mieux cerner la troisième question tout en 
apportant de nouveaux éclairages à l’ensemble de l’enquête.

2. Les raisons d’un projet: géopolitique, administration, documentation

Le projet de translatio archivistique de 1396-1397 avait, au moins, une 
triple raison d’être: un motif géopolitique, une inspiration administrative, un 
fondement scripturaire.

La conjoncture politique était alors, en Savoie, tout à fait particulière: 
comte depuis six ans, Amédée VIII était jusqu’alors demeuré sous une tu-
telle multiple dont les acteurs principaux, plus encore que sa mère Bonne de 
Berry ou sa grand-mère Bonne de Bourbon, n’étaient autres que les protago-
nistes de la politique française du moment, à savoir les chiers oncles de Berry, 
de Bourbon et, surtout, de Bourgogne. Le poids prépondérant que le duc de 
Bourgogne avait acquis en terre savoyarde au cours de la dernière décennie 
du XIVe siècle12 était l’une des raisons qui poussait la cour et l’administra-
tion princière vers le nord-ouest, c’est-à-dire vers la Bresse et son chef-lieu 
savoyard, Bourg, avantageusement situé presque à la frontière avec les terri-

la donne géopolitique et administrative: Amédée VIII, devenu majeur, allait 
13.

N’oublions toutefois point l’importance d’une seconde raison politique à ce 
choix excentré, du moins par rapport à Chambéry: comme la grande majorité 
des principautés qui se construisaient en ces derniers siècles du Moyen Âge, le 
comté de Savoie demeurait une réalité multipolaire au sein de laquelle divers 

la Bresse et sa capitale en étaient un excellent exemple, qui se maintiendra, 
d’ailleurs, dans les siècles à venir14.

ses lettres de noblesse administratives. Dès 1295 au plus tard, l’achat du 
château par le comte de Savoie avait enclenché une dynamique favorisant la 
concentration des services centraux dans les salles castrales, dont certaines 

11 Voir les travaux cités supra, notes 1 et 9.
12 F. Cognasso, , in 
«Mémoires de l’École française de Rome», 35 (1916), pp. 257-326 et Castelnuovo, -
tiluomini cit., pp. 63-71.
13 Il est vrai que les ducs de Bourgogne et de Berry réussirent encore, l’année suivante, à pro-
mulguer en détail des «ordonnances avisées (…) pour le gouvernement de monseigneur le Conte 

Cognasso,  cit., pp. 315-325.
14 Voir A. Kersuzan, Défendre la Bresse et le Bugey. Les châteaux savoyards dans la guerre 
contre le Dauphiné (1282-1355) Filippo II Senzaterra,

Savoiardi e Piemontesi nello stato sabaudo (1418-1601), I, 1418-1536,
Il ducato di Savoia cit.
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se transformaient avec le temps en de véritables bureaux administratifs15. En 
moins d’un siècle la trésorerie comtale, la deuxième cour de justice princière 
(1329), la chancellerie et la Chambre des comptes (1351) s’étaient ainsi instal-
lées dans un château dont les fonctions administratives prenaient le dessus 
sur des attributions militaires en perte de vitesse, dans l’attente de l’éclosion 
de ses fonctions cérémoniales et de cour pendant le XVe siècle. L’essor de ce 

perception et la conscience de soi des élites chambériennes, dont les liens avec 
le prince et son administration s’étaient à ce point resserrés que les syndics 
urbains considéraient tout naturellement que le prestige de leur ville s’accom-
pagnait d’une défense tenace des prérogatives administratives et princières16

c’est bien cela qui les porta, en 1396-1397, à s’émouvoir non pas d’une éven-
tuelle perte de contrôle sur leur propre administration ainsi que sur la do-
cumentation urbaine mais des risques qu’une délocalisation scripturaire et 
archivistique pouvait faire encourir à la communauté dans son ensemble.

cœur même du château chambérien et contribuent à la réussite d’une prin-
cipauté capable d’associer un essor territorial évident aux progrès apparem-
ment inéluctables d’une administration plus centralisée et mieux organisée17,
il serait captieux de transformer ce faisceau d’indices en une simple lecture 
téléologique de l’histoire de la Savoie médiévale18. Il me semble toujours plus 
nécessaire d’aller au delà de l’opposition binaire, commode mais souvent som-
maire, entre réussite et échec, entre progrès et crise, ou encore entre moder-

15 A. Calzolari, R. Cosentino, La prima attività contabile della cancelleria sabauda e l’organizza-

Produzione documentaria cit.
16 Sur Chambéry, son château, ses élites et ses liens princiers: Brondy, Chambéry

e siècle, in 
Age (Occident méditerranéen), 3, La redistribution de l’impôt, coord. D. Menjot et M. Sánchez 

Âge, in Bayard et la Maison de Savoie. Actes des Rencontres Bayard 2002, Chambéry 18-19 oc-
Entre ancrage et déracinement. Les élites 

e- XVe s.), in De part et d’autre des Alpes cit., pp. 
Les élites chambériennes et la cour de Savoie (XVe siècle), in Corti, poteri 

ed élites fra Savoia e Piemonte dal Basso Medioevo alla prima età moderna (secc. XV-XVII), éd. 
L.C. Gentile et P. Bianchi, Torino 2006, pp. 177-192.
17 Voir les ouvrages cités supra, note 6.
18 Le risque est particulièrement évident dans le cas savoyard, dès lors qu’au réel prestige ré-
gional et européen d’Amédée VIII succède en moins d’un siècle la disparition presque complète 
d’une principauté dont l’autonomie politique ne renaît que grâce au tour de magie de la paix de 
Cateau-Cambrésis en 1559. Ainsi, selon la chronologie privilégiée, il devient facile de parler soit 
de principauté réussie (c’est, par exemple, le sous-titre de la thèse d’état de Bernard Demotz, 
Le comté de Savoie du début du XIIIe siècle au début du XVe siècle. Étude du pouvoir dans une 
principauté réussie, thèse d’état dactyl., Lyon 1985, publiée quinze ans plus tard, sans notes ni 
bibliographie, avec un titre plus neutre: B. Demotz, Le comté de Savoie cit.), soit de duché guetté 
par une décadence politique presque sans appel, comme le laissent sous-entendre, entre autres, 
certains chapitres de Barbero, Il ducato di Savoia cit. En fait, aucun spécialiste de la Savoie des 
XIVe-XVIe siècles n’échappe entièrement à cette grille de lecture binaire dont les raisons d’être 
historiques et historiographiques sont loin d’être dénuées d’intérêt.
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nité et tradition, quel que soit le pôle de lecture privilégié. Pourquoi ne pas 
substituer à ces modèles antagonistes et fréquemment idéologiques une grille 
de lecture ouverte, aux entrées multiples, qui exprime et respecte les diffé-
rences de parcours institutionnels, administratifs et documentaires propres à 
toute société politique en construction permanente?

Restons, alors, dans le concret et revenons à ce 1397 scripturaire qui 
conduit les syndics chambériens à exprimer avec une hargne si maladroite 
leurs doléances archivistiques. Les deux lettres qu’ils écrivent et envoient aux 
autorités savoyardes énoncent dans le même temps l’existence d’une réalité 
documentaire caractéristique et les problèmes qu’elle pose au quotidien.

d’être peut se résumer comme suit: depuis plus d’un siècle les princes et les 

politiques par le biais de l’écrit. Il s’agissait, tout à la fois, d’inventer une tradi-
tion documentaire autonome, d’organiser par écrit la collecte d’informations 
(féodales et seigneuriales, militaires et comptables), de structurer en consé-

pièces un maillage documentaire toujours plus serré, d’en contrôler au mieux 
les tenants et les aboutissants, d’avoir recours pour ce faire à des compétences 

détenteurs contribuaient à asseoir les pratiques et le prestige de nouveaux 
-

cellerie, trésorerie, Chambre des comptes).
En 1396-1397, tout cela avait déjà amené de nombreuses transformations 

du panorama documentaire savoyard. Les écritures administratives terri-
toriales et comptables (comptes de châtellenie, de judicature et de subsides, 

19

la trésorerie générale comme dans ceux des sceaux de chancellerie20 -
riographie princière, qui prendra son véritable essor au XVe siècle, connaissait 
ses prémices généalogiques et monastiques à l’abbaye d’Hautecombe21

progressivement remplacé par l’essor des protocoles, des cahiers papier tenus 
par les notaires au service du prince22

19 Voir supra, note 9 et l’imposant corpus du XIIIe siècle édité par Mario Chiaudano (supra,
note 7).
20 Sur les débuts de la trésorerie, voir les analyses de Christian Guilleré dans Castelnuovo, Guille-
ré,  cit. Les plus anciens comptes de la chancellerie ont récem-
ment été édités: A. Barbaglia, A. Calzolari, R. Cosentino, Documenti sull’attività della cancelleria 
sabauda a metà del secolo XIV, Torino 2001 (Biblioteca storica subalpina, 217).
21 Voir bientôt L. Ripart, Aux sources des Chroniques de Savoie: la généalogie comtale d’Hau-
tecombe (vers 1342), in Écrire l’histoire et penser le pouvoir cit.
22 Ce double dossier est approfondi dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documenta-
ria cit.
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pourvue de ses plus anciens statuts en 1351, puis à nouveau en 138923 -
tion de la conservation archivistique des divers fonds documentaires commen-
çait à être prise en compte et l’on pouvait remarquer l’ébauche d’une distinc-
tion entre les fonds comptables et une documentation plus politique, et par 

L’épisode de 1397, qui se situe justement dans ce contexte mouvant, mon-
tre les limites de l’interprétation univoque et purement progressive d’une évo-
lution centralisatrice, hiérarchique et rationnelle des cadres documentaires 

e siècle, la 
concentration des fonds archivistiques ne va pas nécessairement de pair avec 
la mise en place d’archives durablement centralisées et stabilisées en un lieu 

-
jours croissant: j’ai nommé Chambéry et son château, concurrencés ici par 
Bourg-en-Bresse. Non, serait-on tenté d’ajouter, la distinction entre le trésor 
des chartes et les archives comptables ne suit pas une logique fondamenta-

«computos seu libros et raciones computorum»24

ces fonds comptables que l’on entend empêcher sans que les syndics urbains 
se préoccupent – ou qu’il aient le droit et les raisons de se soucier – de ce qu’il 
pourra advenir d’un trésor des chartes par ailleurs sous des nombreux points 
de vue encore virtuel. Qui plus est, si nous nous demandons qui sont, en 1396-
1397, les adversaires des notables chambériens, la réponse va encore une fois 
dans le sens de cette complexité documentaire et politique: honni par les syn-
dics urbains, le projet bressan fut porté et défendu par deux autres notables 
chambériens, Antoine Barbier et Pierre Magnin, qui agissent alors en qualité 

3.
manqué

De prime abord, donc, rien ne devrait permettre de distinguer les deux 

connaissances, voire de leur parenté25. Rien, si ce n’est que, dans le contexte de 

23 Castelnuovo, Une clé de la réus-
site d’une principauté aux XIIIe et XIVe siècles: naissance et développement de la Chambre des 
comptes de Savoie, in La France des Principautés. Les Chambres des comptes XIVe et XVe siècles.
Actes du colloque, Moulins-Yzeure 6-8 avril 1995, éd. P. Contamine et O. Mattéoni, Paris 1996, 

Service de l’État et identité sociale: les Chambres des comptes princiè-
, in «Revue Historique», 124 (2000), 2, pp. 489-510.

24 Voir supra, note 1.
25 Un exemple paradigmatique de la force des liens entre la ville et son prince est celui de Gui-
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-
sentent le pendant presque parfait des syndics chambériens. Ils symbolisent, 
en effet, le groupe des notaires-secrétaires, autant de techniciens de l’écrit 
auxquels l’administration savoyarde a toujours plus fréquemment recours. 
De formation notariale26, Barbier et Magnin organisèrent leur longue carrière 

la charge de «maître et auditeur des comptes», l’un – Barbier – pendant plus 
de vingt ans, l’autre – Magnin – pendant près de quarante ans27. Qui plus est, 
Antoine Barbier, le plus âgé des deux, fut longtemps l’un des seuls archivistes 
princiers28, ce qui l’avait amené, dès 1396, à recevoir un gage extraordinaire 

-
diam litterarum thesauri in croctis domini Chamberiaci existencium, quarum 
claves in custodiam habet»29. Ce notaire, secrétaire comtal devenu auditeur 
princier, possédait ainsi un jeu complet de ces clefs presque magiques qui 
permettaient de contrôler les deux dépôts d’archives conservés dans la crotta
castrale de Chambéry. Tel n’était peut-être pas le cas de son compère Magnin, 
mais les deux secrétaires faits maîtres des comptes incarnent bien une double 
évolution scripturaire et politique.

pour leurs compétences techniques dans le vaste domaine de l’écrit. Techni-

gonet Maréchal. Légèrement plus jeune que nos deux maîtres des comptes, Maréchal avait com-

ambassadeur urbain auprès d’Amédée VIII avant que de participer, en tant que conseiller de la 

de Beauregard, Matériaux historiques
au service du prince dont il sera, au cours des premières décennies du XVe siècle, secrétaire, archi-
viste, trésorier, maître de la Chambre des comptes et fermier de la scribania du conseil de justice: 
G. Castelnuovo, Maréchal, Guigonet, in , sous presse. Deux 
encadrements plus larges: G. Castelnuovo, Le prince, ses villes et le politique: pouvoirs urbains 
et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, XIVe-XVe siècles), in Le politi-
que et la ville (XVe-XVIIIe siècles). Actes de la journée d’études, Nanterre 26-27 avril 2001, Paris 

e siècle voir Lafargue, Les élites chambériennes cit., qui traite aussi 
d’Antoine Barbier (pp. 179-180).
26 Pierre Magnin avait été «clericus» de dame Catherine de Viry en 1362 (Archivio di Stato di 
Torino [dorénavant ASTo], Archivio di Corte, Protocolli ducali 33, f. 21) et il continua dans les 
années suivantes à lever de nombreux actes privés: divers exemples dans les archives hospitaliè-
res chambériennes déposées aux Archives Départementales de Savoie, Série H: F. Perpéchon, A. 
Biver, Inventaire sommaire des archives hospitalières de la ville de Chambéry. Fonds I, Hôpi-
taux de Saint-François et de Maché, Chambéry 1927, pp. 13 (1394 et 1415), 56 (1408 et 1418), 81 
(1388).
27 Indications bibliographiques et archivistiques dans Castelnuovo,  cit., 
p. 196 et note 43. Le testament de Pierre Magnin, de 1420, se trouve aux Archives départementa-
les de Savoie, Série H, 1 B 39.
28 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit., pp. 58-59.
29 ASTo, Sezioni Riunite, Camerale Savoia, Inventario 16, vol. 42, f. 211v
Castelnuovo, Produzione documentaria cit.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [227]



Guido Castelnuovo10

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

ciens ès écritures, Barbier et Magnin participent de l’un des deux grands grou-

politique à des liens privilégiés avec l’écrit, l’autre groupe étant plutôt constitué 
-

chands qui allaient grossir in primis les rangs de la trésorerie. Malgré la maî-
trise de techniques partiellement différentes (le calcul d’une part, l’écrit – y 
compris la calligraphie – de l’autre) et bien que leurs assises socio-économi-

ne trouve pas son équivalent auprès des notaires-secrétaires de la Chambre des 
comptes)30

l’élargissement des bassins de recrutement des administrateurs centraux qui 

que sur ses classements internes. Même dans une Savoie où le semis urbain 
demeure en valeur absolue fort limité, la promotion socio-politique des élites 
de la ville est à l’œuvre. Elle se présente sous les traits de divers techniciens 
de l’écrit (et du calcul), en provenance de l’une ou l’autre des bonnes villes du 
prince, dont la réussite sociale va désormais de pair avec la carrière adminis-
trative. Voilà qui permet à certaines catégories de la notabilité urbaine de ren-
forcer leurs liens avec la noblesse seigneuriale et d’acquérir un véritable poids 
politique au sein de l’entourage du comte, puis du duc de Savoie, tout en favori-
sant la mainmise princière sur ses bonnes villes et leurs élites31. C’est ainsi que 
les deux secrétaires-auditeurs dont nous avons rapidement brossé le portrait 
sont, rappelons-le, tous deux chambériens de souche: l’un des frères d’Antoine 
Barbier était même prieur de Lémenc, un établissement prestigieux au sein du 
petit panorama religieux urbain32. C’est ainsi, aussi, que parmi les représen-
tants chambériens de 1397, nombreux furent ceux qui servirent Amédée VIII 
au sein de son administration centrale. Guigues de Pont, noble et syndic urbain 

éclatant, Guillermet de Challes, l’un des deux ambassadeurs qui, le 7 janvier 
1397, avaient quitté Chambéry pour présenter de vive voix et à leur prince les 

30 Voir une série d’études de cas, en particulier celle du trésorier Pierre Gerbais dans la seconde 
moitié du XIVe siècle, dans G. Castelnuovo, 

e-milieu XVe siècle), in Entre monts et rivages. Les contacts en-
tre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge, éd. Ph. Jansen, Antibes 2006, 

comptes voir maintenant les remarques judicieuses de O. Mattéoni, 
, in «Revue 

Historique», 131 (2007), 1, pp. 31-69, p. 66.
31 Deux travaux relativement récents: G. Castelnuovo, Les élites urbaines et le prince dans les 

, in Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes du XXVIIes

congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement superieur public, Rome 23-25 
Bourgeois et crédit: les Bonivard et les comtes de 

Savoie, in Crédit et Société: les sources, les techniques et les hommes. 39e rencontres du Centre 
européen d’études bourguignonnes, Asti-Chambéry 24-27 septembre 1998, Neuchâtel 1999, pp. 
165-185.
32 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit., p. 59 et note 3 qui renvoie aux comptes de la 
trésorerie générale (ASTo, Sezioni Riunite, Camerale Savoia, Inventario 41, vol. 32, f. 12v.).
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33. Nous pouvons 

-
pales entre les syndics, censés ici représenter la communauté des bourgeois, 

princier qui, s’appuyant justement sur la transformation de la société politique 
savoyarde, peut obliger ses villes à entrer dans une concurrence scripturaire 
et administrative féroce tout en se permettant de les dépouiller de leur propre 
mémoire documentaire. Alors même que les sources disponibles ne nous in-
forment en rien de l’éventuelle réaction de Bourg-en-Bresse, les Chambériens 
semblent uniquement préoccupés par la perte des archives de l’État et non par 
l’état de celles de leur bonne ville. Dans ce contexte, impossible de sous-esti-
mer le rôle majeur joué par les techniciens de l’écrit au service des princes de 
Savoie que sont Antoine Barbier et Pierre Magnin. Ces derniers sont en effet 
favorables, en 1397, à un transfert documentaire en relation avec la conjonc-

à la mise en œuvre d’inventaires détaillés.
Il y a plus encore, car nos deux maîtres des comptes semblent se présen-

se concentrent sur une partie seulement de l’univers de l’écrit. Écoutons en-
core une fois Antoine Barbier, dès 1396. Il est alors défrayé pour examiner les 
comptes («examinacio computorum») et pour veiller sur les lettres du trésor 
(«custodia litterarum thesauri»)34

-
se entendre l’existence d’une certaine division du travail entre qui produit de 

production et les services de conservation de l’écrit a été souvent considérée 
comme «une des principales manifestations, bien discrète sans doute, mais 
fondamentale, de la construction du pouvoir d’État»35.

4. Écrire pour le prince

Les services scripturaires sont, nous l’avons dit, en partie disjoints: à la 
chancellerie, à ses clercs et à ses notaires-secrétaires la confection, la rédac-

33 Guillermet de Challes participe alors à la réception du compte du chancelier Guichard Mar-
chand, lui-même chambérien, grand commis princier et parent de nombreux syndics urbains,  

 Inventario 41, vol. 42, f. 385r. Voir 
P. Cancian, La cancelleria al tempo di Amedeo VIII, in Amédée VIII-Félix V cit., pp. 151-153 et, 
pour la famille Marchand, Brondy, Chambéry cit., pp. 242-243.
34 Document cité supra, note 29.
35 A. Jamme, O. Poncet, 

e-XVIIe siècle), in  cit., pp. 12-13.
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des comptes et à son personnel, qui comprend de nombreux notaires (-secré-
-

ment et la conservation des rouleaux, puis des cahiers, comptables comme 
-

telains, juges-mages) la première mouture des comptes locaux qui seront vé-

e siècle, la situation paraît en-

-
tion de base des préposés aux écritures est le plus souvent commune: elle est 
avant tout notariale, de iure (les notaires) ou de facto (les clercs). Les niveaux 

Decreta Sabaudiae ducalia de 1430, seule la Chambre des comptes reçoit des 
36

et pour tout d’un seul et unique service37 -
ces techniques et d’obédience administrative semblent à l’ordre du jour. Ne 
considérons pourtant pas cet état de fait composite uniquement comme un 
simple palier au sein d’une irréversible progression vers la rationalité et la cla-

à tout le moins, à une forme de concurrence entre services en cours d’institu-

mise en place d’une dimension scripturaire des pouvoirs du prince et de ses 

les activités documentaires plus ciblées d’Antoine Barbier. Si ce dernier ne se 
consacre pas avant tout à confectionner les actes qu’il est amené à examiner 
et à conserver (en sa qualité de notaire, et comme Pierre Magnin, il continue 
pourtant à dresser des actes publics et privés), il contribue personnellement 

-
ment et de classement documentaires: j’ai nommé les inventaires. Ce travail 
d’écriture sur l’écrit avait longtemps été méconnu en terre savoyarde, si l’on 
excepte les quelques cartulaires princiers des années 1270-133038 ainsi que 
l’établissement d’inventaires de certains protocoles des secrétaires dans la 
seconde moitié du XIVe siècle39. Sa mise en œuvre est à mettre en relation di-

36 Voir en dernier Castelnuovo,  cit., pp. 29, 37-38, 
ainsi que supra, note 23.
37 Voir G. Castelnuovo, Girard d’Estrées, chancelier des comtes de Savoie (1362-1391), et la 

e siècle, in 
du Moyen Âge. Actes de la table ronde, Chambéry 5-6 octobre 2006, éd. G. Castelnuovo et O. 
Mattéoni, sous presse.
38 Bernard Andenmatten a remarquablement examiné ce dossier tant dans sa thèse (B. An-
denmatten, La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe s.): supériorité féodale et 
autorité princière, Lausanne 2005 [Mémoires et Documents de la Société d’histoire de la Suisse 
romande, 4/VIII], pp. 123-137, 229-240), que dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione do-
cumentaria cit.
39 A. Barbaglia, Antonio Beczon: un notaio comitale nella Savoia del Trecento, in «Bollettino 
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en 1397, cette technique scripturaire semble encore n’apparaître qu’en poin-
tillé au sein de l’univers documentaire princier. Les premiers registres d’in-
ventaires, à la confection desquels Antoine Barbier participe pleinement, sont 
tout à la fois ponctuels, aléatoires et dispersés40. Ponctuels, car ils ne traitent 

-
parence41, car il peut s’agir de fonds techniquement très différents (lettres, 
instrumenta, extentes)42

dans divers châteaux et villes du prince, comme cela était le cas du dépôt de 
Rivoli qu’Antoine Barbier avait lui-même contribué à inventorier43. Ce labeur 
archivistique tous azimuts annonce toutefois des lendemains heureux: moins 
de dix ans plus tard, un autre secrétaire archiviste, Jean Balay, sera amené 

Chambéry et ne traitera de préférence que la documentation conservée dans 
le trésor des chartes princier44.

Ainsi mis en perspective, l’activisme scripturaire et pluridécennal d’An-

e siècle la volonté de concentration documen-
taire ne rime pas impérativement avec une centralisation de la conservation 
scripturaire à Chambéry et en son château45

privilégiés ne sont pas tout à fait ceux qui nous viendraient à l’esprit à l’aune des 
évolutions du XVe siècle46. Les fonds comptables semblent jouer ici un rôle au 

-
tive, elle renvoie plutôt à une distinction de conditions d’usage et de buts docu-
mentaires à atteindre. Les comptes s’examinent, les litterae se conservent.

40 Une analyse plus détaillée dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documentaria cit.
41

du XIVe siècle. La question mérite d’être encore creusée, pour éviter tout risque de surinterpréta-
tion: ces absences archivistiques peuvent toujours, aussi, être dues au hasard de la conservation 
documentaire, bien que j’en doute. Sur la nécessité de ne jamais oublier de relativiser la portée 
de la documentation transmise par le biais des archives voir, dans d’autres contextes médiévaux, 
F. Menant, Les transformations de l’écrit documentaire entre le XIIe et le XIIIe siècle, in Écrire,
compter, mesurer cit., p. 36.
42 Les fonds disparates qui sont l’objet des activités archivistiques d’Antoine Barbier apparaissent 
clairement dans diverses rubriques de l’inventaire dû à Jean Balay: M. Bruchet, Inventaire partiel 
du Trésor des Chartes de Chambéry à l’époque d’Amédée VIII, in «Mémoires et Documents pu-
bliés par la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie», 39 (1900), pp. 234-236, nn. 94-105.
43 Bruchet, Inventaire partiel cit., p. 236, note 103.
44 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit., pp. 75-102.
45

principauté savoyarde, la longue durée de l’alternance entre centralisation et décentralisation 
comptable et archivistique a été tout récemment mise en avant: A. Jamme, De la banque à la 
chambre? Naissance et mutations d’une culture comptable dans les provinces papales entre 
XIIIe et XVe siècle et O. Poncet, Les archives de la Papauté (XVIe-milieu XVIIIe siècle). La genèse 
d’un instrument de pouvoir, tous deux in  cit., respectivement pp. 157 et 
742-743.
46 Ces évolutions ont été soulignées par Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit., et Anden-
matten, Castelnuovo, Produzione documentaria cit.
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Voilà qui pourrait fournir une raison subsidiaire à l’insistance de 1397 
sur les seuls «computi reddituum patrimonii rerum et iurium» de la princi-
pauté. Ce qu’il fallait examiner pouvait l’être partout où se trouvait le comte 

ubi 
consistam qu’il y avait de foyers du pouvoir princier. En conséquence, les 
syndics urbains se battaient pour conserver près d’eux les dépôts comp-
tables, sachant que le trésor des chartes princières était pour l’heure un 

ainsi mais cela ne nous aide pas tout à fait à comprendre ce que représen-
tait chaque dépôt, ce qui les distinguait et pourquoi les archives comptables 
constituaient un tel enjeu.

5. Deux laboratoires scripturaires: le dépôt comptable et le “trésor des 
chartes”

À quoi ressemblaient donc ces archives constituées avant tout de rou-

homogénéité d’ensemble, le dépôt comptable ne contenait pas que des rou-
leaux des comptes territoriaux et centraux. À côté des comptabilités en pro-
venance des châtellenies, des judicatures, de la trésorerie ou des sceaux de 
chancellerie, on pouvait trouver d’autres instruments de connaissance et de 
pouvoir, locaux (extentes et comptes de subsides) ou centraux (comptes spé-
ciaux, des trésoriers de guerre, et bien d’autres encore)47, ainsi que ceux par-
mi les cahiers des notaires-secrétaires princiers qui avaient été, comme le 
prévoyaient les statuts48, reversés aux archives savoyardes. Il y a plus encore 
car ces archives comptables créaient elles-mêmes, si on peut le dire, leur 
propre objet et leur propre cohérence documentaires. Ainsi, par exemple, 

suite conservés dans ce dépôt différait le plus souvent de la documentation 
qui leur était initialement parvenue: il s’agissait soit d’une nouvelle version 
dûment rédigée et consignée après que les clercs et les auditeurs des comp-

des pièces qui avaient constitué le premier versement à la Chambre, soit 
d’une retranscription plus polie d’une précédente mouture du compte, soit 
encore de la transcription originale à laquelle avaient été ajoutées des gloses 

47 Quelques vues d’ensemble: M.V. Bernacchini, Archivio di Stato di Torino. Serie di Nizza e 
della Savoia, Inventario
Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence, Comtat Venais-
sin, Dauphiné, Etats de la Maison de Savoie, voll. 1-3, Paris 1968-1974 (Les sources de l’histoire 

Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit.
48 C. Nani, Nuova edizione degli statuti di Amedeo VI dell’anno 1379, in «Miscellanea di Storia 

Antonio
Beczon cit.
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et d’autres remarques cursives49. Dans le même ordre d’idées, les cahiers 
contenant les registres des minutes dues à la plume des notaires-secrétai-

en volume qui nous est coutumière, très probablement aussi en relation 
avec le laboratoire scripturaire qu’est la Chambre des comptes50. Laissons 

en œuvre sur les actes qu’ils avaient eux-mêmes levés en vue d’améliorer la 
clarté d’une information ainsi classée, hiérarchisée et plus facilement utili-

-
ristiques de ces protocoles qui peuvent faire penser à leur réorganisation en 
relation avec la Chambre des comptes dans les cas, toujours plus fréquents, 
où les protocoles étaient effectivement déposés dans ses murs51. Certains 
cahiers comportent des pages blanches, déjà pourvues de titres, prêtes pour 

-

en recto/ verso de sorte à contenir, dans un même cahier, à la fois les actes 
levés par leur auteur pour le comte et son entourage et ses actes plus pro-

actes d’un même type (reconnaissances féodales et seigneuriales, accords 
diplomatiques). Une histoire critique des reliures documentaires savoyardes 
doit encore être entreprise qui permettrait de mieux comprendre les apports 
respectifs des notaires-secrétaires auteurs de ces recueils d’actes et de leurs 

52. En l’état actuel de la 
recherche, il paraît toutefois probable que les dépôts documentaires auprès 

déterminer, sur la structure même de leurs supports scripturaires et ce, par 
le biais de multiples recompositions, réorganisations, voire désolidarisa-
tions de leur pagination, de leur reliure, de leur présentation en tant que 

49 Voir les deux statuts de la Chambre des comptes édités par C. Nani, I primi Statuti sopra la ca-
mera dei conti nella monarchia di Savoia. Documenti, in «Memorie della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino», 34 (1883), pp. 199-211, ainsi que, dès le milieu du XIIIe siècle, Castelnuovo, 
Guilleré,  cit. Pour un encadrement plus général de l’action des 

-
sent Mattéoni,  cit., pp. 51-54.
50 La force du lien entre les notaires-secrétaires auteurs des protocoles et la Chambre des comptes 
précède l’institutionnalisation statutaire de cette dernière et doit être aussi mise en relation avec 
l’essor des services de la chancellerie dès les premières décennies du XIVe siècle.
51 Le contrôle des gens des comptes sur la conservation des protocoles est itéré et à nouveau re-
glémenté dans les statuts promulgués par Amédée VIII en 1430: «talia prothocolla seu registra» 
doivent «ad cameram nostram computorum nostrorum secure deportari ad perpetuam memo-
riam et conservacionem iurium nostrorum et alienorum in archivis nostris conservanda»: De-
creta Sabaudie Ducalia, fac-simile de l’édition de 1477, Glashütten-Taunus 1973 (Mittelalterliche 
Gesetzbücher Europäischen Länder in Faksimiledrücken, VII), rubrique 22, f. 186. 
52 L’ensemble du dossier concernant les protocoles a déjà été analysé du point de vue des no-
taires-secrétaires dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documentaria cit. Je voudrais, 
ici, simplement insister sur les interventions scripturaires qui ont pu avoir lieu en relation avec 
l’éventuel dépôt de ces protocoles auprès de la Chambre des comptes.
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des rouleaux comptables que pour les cahiers des protocoles et de leurs in-
ventaires, le fonds de la Chambre des comptes se présente en 1397 sous une 
forme relativement cohérente et certainement novatrice53. Il possède son 
propre système de cotes et de classements internes, favorisé en cela aussi 
bien par l’imposant aspect de chaque rouleau comptable que par l’accessi-
bilité, presque visuelle, d’un ordonnancement fondé sur la simplicité d’une 
grille de classement avant tout territoriale (par châtellenie, par judicature, 
par seigneurie) que pouvaient venir intégrer les inventaires, plus ponctuels, 
des protocoles. Qui plus est, dès le XIVe siècle l’espace scripturaire de la 

54,
grâce à ses bureaux et surtout à sa «crotta computorum» pourvue de cassiae
et d’armaria d’archives55. C’est donc un ensemble consolidé et raisonnable-
ment connu, même en l’absence d’un inventaire global, qui est le protago-
niste de la translatio proposée en 1396-1397, de cette délocalisation avant la 
lettre que les hauts-cris des syndics chambériens contribueront à éviter.

La situation paraît tout autre dès lors que l’on se penche sur la physio-

dispersion des dépôts, la variété des fonds et le morcellement archivistique 
règnent en maîtres. Non seulement ces «litterae thesauri» peuvent être en-
treposées dans les différents centres du pouvoir savoyard (administratif et 

partie, du moins en théorie, du trésor comtal les «informaciones, tam lit-
teras, instrumenta quam alia legitima documenta»)56 alors même qu’aucun 
inventaire raisonné ne venait pour l’heure éclairer cet amas documentaire 
multipolaire et souvent obscur. Voilà pourquoi nous pouvons parler d’enjeux 
archivistiques distincts et divergents entre les deux crottae, celle des comp-

vue de mieux connaître les multiformes fondements des pouvoirs princiers 
en prévision d’un recensement futur qui aura lieu, de manière retentissante 
et par deux fois, sous la forme d’autant d’inventaires achevés avant le milieu 
du XVe siècle.

53 Dans un contexte certes différent, Delphine Gardey remarque combien «à l’intersection des 
fonctions traditionnelles du calcul, de l’écrit, de la copie et du classement, la tenue des comptes 

Écrire, calculer, classer. Comment 
une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), Paris 2008, p. 
223.
54 À comparer avec Gardey, Écrire, calculer, classer cit., p. 17 (l’aménagement du bureau) et 231-
232 (les reliures et la désolidarisation des supports).
55 Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documentaria cit., à comparer avec Mattéoni, Véri-

 cit., pp. 40-42.
56 C’est ce qu’énonce la lettre de nomination comme archiviste de Jean Balay: ASTo, Sezioni Riu-
nite, Camerale Savoia, Inventario 16, vol. 50, f. 116, cité dans Rück, L’ordinamento degli archivi
ducali cit., p. 62, note 1.
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6. La mise en scène de la mémoire: à la recherche des pouvoirs 
symboliques de l’écrit princier

L’attention qui, en 1396-1397, était portée aux fonds comptables s’explique 

convient pourtant d’en ajouter d’autres qui relèvent en premier lieu du pouvoir 
symbolique et de l’imaginaire social lié à l’univers scripturaire et au monde de 
ses archives. Rappelons les termes employés par les syndics pour désigner les 
modalités de la conservation de ces rouleaux et livres du prince: ils se trou-
vaient, nous assure-t-on, «in suis archivis publicis solitis et ad hoc specialiter 
et sollempniter (…) ordinatis et in castro Chamberiaci repositis»57. Il ne s’agit 
pas seulement de conserver en un lieu sûr et inviolable la documentation prin-
cière et tout particulièrement ses fonds comptables, il convient aussi d’insister 
sur les rôles mémoriels joués par ces dépôts. Tout d’abord, les documents qui 
y sont conservés concourent à rehausser tant l’autorité administrative prin-
cière que la réussite urbaine qui en découle: localisés depuis toujours dans 
le château de Chambéry («tanto tempori spacio, quod de contrario memoria 
hominis non existit»)58, ces fonds constituent l’un des principaux socles de 

-
archiva. Publiques et 

coutumières, ces archives se présentent, nous l’avons dit, comme un ensemble 
caractéristique et bien ordonné. Voilà qui concerne le champ du pouvoir et 
tout particulièrement ses cadres cérémoniaux, car ces dépôts comptables ont 
été «sollempniter (…) ordinati». En fait, c’est la solennité du pouvoir princier, 
et par ricochet celle du prestige de Chambéry, qui est alors en jeu.

Aux yeux des conseillers urbains, ces dépôts comptables font donc réel-
lement mémoire et ce, à plus d’un titre. Les lettres des syndics révèlent trois 
types d’enjeux mémoriels et scripturaires. Il s’agit d’abord de l’existence d’une 
mémoire documentaire bien ancrée dans l’imaginaire administratif chambé-
rien, un thème repris dans les deux lettres qui se réfèrent aussi, explicitement, 
aux plus récents statuts de la Chambre des comptes donnés par Bonne de 
Bourbon en 138959. Il s’agit ensuite d’une mémoire archivistique organisée et 

-
sant deux formes de contrôle de la mémoire écrite princière, l’une représentée 
par la stratégie des syndics chambériens, l’autre exprimée par la démarche 

57 Voir supra, note 1.
58 Sur l’intensité topographique des liens entre l’emplacement des Chambres des comptes et le 
cœur même du pouvoir princier voir Mattéoni,  cit., p. 37.
59  Tout particulièrement dans la requête adressée à Amédée VIII: «ex statuto dudum per illus-
trem dominum genitorem vestrum et illustrem dominam Bonam de Borbonio eius genitricem 
facto» (Costa de Beauregard, Matériaux historiques supra, note 49 pour 
l’édition des statuts de la Chambre des comptes.
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-
tables, il ne faut pas s’étonner qu’en 1397 le sujet principal de cette bataille 
de mémoire concerne le dépôt de la Chambre des comptes alors même que, 
quelques années plus tard, c’est le trésor des chartes, depuis peu rénové, qui 
occupera le devant de la scène.

La distinction  entre les archives comptables et le fond des litterae
princières renvoie aussi, toujours dans un contexte de relations étroites entre 
archives et mémoire, à une différenciation, entre une mémoire de conserva-
tion documentaire et une mémoire de création scripturaire60. En effet, après 
avoir subi un véritable processus de restructuration lors de leur dépôt auprès 
de la crotta computorum, les rouleaux des comptes centraux ou locaux, tout 

n’est mis en œuvre pour les répertorier et les classer, nulle glose – ou peu s’en 
faut – n’atteste leur usage quotidien, nul commentaire n’accompagne leur des-
cendance scripturaire, ce qui n’empêche point ces archives comptables d’être 
jalousement conservées, pour la plus grande gloire de l’administration sa-

de la principauté61. Leur existence même apparaît comme l’un des principales 

au service de leur prince. Le rôle dévolu à ces archives-là est donc indiscuta-
blement symbolique: tout, ou presque, réside dans la triple cérémonie du dé-

62

d’«écrire pour gérer»63

du prince et l’autorité de son administration64. Les débats autour du contrôle 
d’une mémoire documentaire contribuent ainsi à éclairer aussi bien l’impor-
tance de la mise en place d’archives comptables standardisées et centralisées 
que l’antagonisme politique de 1396-1397.

-
ques archivistiques nous parle d’une autre «technologie de gouvernement»65

où la mémoire de l’écrit, moins liée pour l’heure aux contraintes d’une forma-
lisation comptable, se mue ostensiblement en une mémoire de l’action scriptu-

e

-
rentes et déposés en maint châteaux princiers, manquent cruellement d’unité 

60 Delphine Gardey distingue pour sa part, à l’aube du XXe siècle, entre copier pour (garder en) 
mémoire et produire pour agir: Gardey, Écrire, calculer, classer cit., p. 145.
61 Castelnuovo,  cit., p. 44.
62 Ce cérémonial documentaire sera peu à peu complété par le dépôt des protocoles des notaires-
secrétaires princiers.
63 C. Thévenaz, Écrire pour gérer. Les comptes de la commune de Villeneuve autour de 1300,
Lausanne 1999 (Cahiers lausannois d’Histoire médiévale, 34).
64 Sur les Chambres des comptes comme chantres de la conservation des mémoires princières en 
France voir en dernier les remarques de Mattéoni,  cit., p. 56.
65 Écrire, calculer, classer cit., pp. 271 et s.
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princier de construire un cadre documentaire rénové grâce à la confection 
66

révélés capables de créer un espace scripturaire propre, celui qui avait juste-
e

«litterarum thesauri»67. Ce processus de centralisation archivistique contrô-
lée – bien que toujours partielle, pour ne pas dire imparfaite68 –, fournira, au 
cours du XVe siècle, les instruments techniques nécessaires pour produire un 

princier. Dans ce contexte là, qui ne sera plus celui de 1396-1397, l’inventaire 

les fondements, les matériaux et les moyens du pouvoir documentaire et poli-
tique des princes de Savoie. Une nouvelle mémoire de l’écrit est en train de voir 
le jour qui se fonde sur l’accessibilité de l’information ainsi que sur l’utilisation 
réitérée des matériaux documentaires. Cette mémoire écrite rénovée gardera 

-
taire qu’ils considéraient comme partie prenante de leur majesté scripturaire, 
écartant ainsi tout risque d’ouverture excessive de leurs archives69. En consé-

tout particulièrement de ceux de la Chambre des comptes, véritables maîtres 
des cérémonies scripturaires, alors que la mise en scène de la mémoire écrite 

-
sement dissimulé, de l’imaginaire politique savoyard et princier.

66 Les description et l’analyse de la construction de ces deux inventaires constituent le cœur de 
l’ouvrage de Peter Rück: Rück, L’ordinamento degli archivi ducali cit., pp. 75-126.
67 Cette problématique est développée dans Andenmatten, Castelnuovo, Produzione documen-
taria cit.
68 Voir supra, note 45.
69 À comparer avec les aléas de Perrinet Dupin, secrétaire et historiographe de la duchesse Yolan-
de, qui, dans les années 1470, ne pourra toutefois point accéder aux fonds des archives princières 
pour mieux compléter ses chroniques de la Maison de Savoie: Barbero, Il ducato di Savoia cit., 

 cit., pp. 44-46 et bientôt A. 
Barbero, e siècle, in Écrire l’histoire 
et penser le pouvoir cit.
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Libri di comunità locali
 nella Liguria della prima età moderna

di Paola Guglielmotti

Attraverso l’esame di casi liguri, questo intervento intende attirare l’atten-
zione sulle scritture in libro, di taglio anche fortemente diacronico, che sono 
relative a singole comunità locali di piccola e media dimensione e che supera-
no la forma “canonica” del liber iurium -
tare documenti di tipologia abbastanza variegata. In specie se viste dall’os-

assestata, sembrano moltiplicarsi dall’ultimo medioevo1, dimostrando irrile-
vante anche in questo campo la tradizionale cesura cronologica tra medioevo 

anche ricognizioni condotte regione per regione ed edizioni, a causa della dis-
seminazione di questi libri in una pluralità di sedi archivistiche che si sposa a 
un’attitudine, tipicamente italiana, a privilegiare lo studio della documenta-
zione prodotta in ambito cittadino, conservata solitamente soprattutto negli 
Archivi di Stato. Le raccolte documentarie in libro delle comunità non urba-
ne costituiscono invece indubbiamente, al di là del loro innegabile interesse 

della capacità e della volontà di autogoverno espresse localmente, sia delle 
interazioni tra le comunità e la città, che a questa altezza cronologica possono 
presentarsi ancora, come è noto, con gran varietà di sviluppi anche all’inter-
no della medesima regione. Nel governo dei villaggi una rilevanza decisiva 
ha – innanzitutto per la precisazione di un’identità locale – già la scelta in 

1 Nel corso del lavoro istruttorio per il Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII),
Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, 19), da lui curato, Rodolfo Savelli ha censito molti 
di questi libri: mi sono orientata verso questa ricerca anche grazie alla sua consueta generosità 
di indicazioni. Ho un debito di riconoscenza per la lettura di questo testo anche verso Sandra 
Macchiavello e Antonella Rovere, che mi hanno fornito anche una consulenza codicologica e 
diplomatistica, e verso Laura Baietto. Ringrazio sia il personale dell’Archivio di Stato, sia della 
Biblioteca Civica di Imperia (e in particolare la direttrice, dott.ssa Silvia Bonjean), per la grande 
disponibilità a garantire buone le condizione di ricerca.
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sé dell’autonoma e ragionata conservazione della «memoria politica»2 e della 
«memoria culturale»3 delle comunità e della sue istituzioni: queste raccolte 
possono infatti contenere documentazione di età anche molto precedente alla 
fase di costruzione del libro e non altrimenti conservata.

Le raccolte documentarie delle comunità locali costituiscono, ovviamente, 
anche solida testimonianza del pieno e diffuso recepimento della forma libro, 
che è al tempo stesso una soluzione di archiviazione e di monumentalizzazio-
ne, quantunque in dosi assai variabili, concepita tuttavia per un uso pratico, 
come dimostra il fatto che questi libri sono di solito organizzati in dossier
tematici. Una soluzione che proprio in ambito genovese conosce precoci e noti 
esempi sia da parte dell’istituzione comunale, sia da parte ecclesiastica, con
libri iurium che datano già attorno alla metà del secolo XII4, e che è duttile 

disparate: lo dimostrano per esempio, tra i cartulari di lignaggio, quello tre-
centesco dei marchesi di Gavi, uno dei primi nel panorama italiano, oppure 
quelli, numerosi ma più tardi, dei signori da Passano5.

2 Per un precedente contesto cronologico, L. Baietto, Scrittura e politica. Il sistema documenta-
rio dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII
subalpino», 98 (2000), 1, pp. 105-166, in particolare p. 162.
3 Per un precedente contesto cronologico, G.M. Varanini, Le origini del comune nella memoria 
storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti, in Comuni e memoria storica. Alle ori-
gini del comune di Genova. Atti del convegno di studio, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 
2002 («Atti della società ligure di storia patria», n. s., 42, 1), pp. 89-111, in particolare p. 111.
4 A. Rovere, I «Libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione, in I
protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna: storia istituzionale e giuridica, tipologia, stru-
menti per la ricerca. Atti del convegno, Brindisi, 12-13 novembre 1992, a cura di F. Magistrale, 
Firenze 1993 («Archivi per la storia», 6 [1993], 1-2), pp. 79-94; A. Rovere, Tipologia documen-
tale nei libri iurium dell’Italia comunale, in La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge.
Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 agosto 1998, 
a cura di W. Prevenier e Th. De Hemptinne, Louvain-Apeldoorn 2000 (Studies in urban social, 
economic and political History of the medieval and early modern Low Countries, 9), pp. 417-436; 
D. Puncuh, I libri iurium genovesi, in I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione, a 
cura di D. Puncuh e A. Rovere, Genova 1992 (Fonti per la storia della Liguria, 1). Si tenga presente 
anche il contesto presentato da A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei se-
coli XIII-XV: forme, organizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la genèse de l’État 
moderne. Actes de la table ronde, Rome 15-17 octobre 1984, Rome 1985 (Collection de l’École 
française de Rome, 82), pp. 35-55, e da P. Cammarosano, 
delle fonti scritte Les
Cartulaires. Actes de la table ronde (Paris, 5-7 décembre 1991), a cura di O. Guyotjeannin, L. 
Morelle e M. Parisse, Paris 1993 (Mémoires et Documents de l’École des Chartes, 39); Charters,
Cartularies, and Archives: the Preservation and Transmission of Documents in the Medieval 
West. Proceedings of a Colloquium of the Commission internationale de diplomatique (Princeton 
and New York, 16-18 September 1999), a cura di A.J. Kosto e A. Winroth, Toronto 2002 (Papers 

deve a B. Andenmatten, G. Castelnuovo, Produzione documentaria e conservazione archivistica 
nel principato sabaudo, XIII-XV secolo, in corso di pubblicazione in «Bullettino dell’Istituto sto-
rico italiano per il medioevo».
5 Si vedano il contributo di A. Gamberini, La memoria dei gentiluomini. I cartulari di lignaggio 

, all’interno di questa medesima sezione, e inoltre A. Rovere, Privilegi ed 
immunità dei marchesi di Gavi: un «Liber» del XIV secolo, in Studi e documenti di storia ligure 
in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco, Genova 1996 («Atti della società ligure di 
storia patria», n. s., 110, 2), e M. Giordano, Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da 
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Per questo primo sondaggio ci si è limitati a osservare gli investimen-
ti, diversissimi per impostazione, contenuti e seguito, attuati da due co-
muni del Ponente ligure, che procedono quasi simultaneamente, ai primi 
del Cinquecento, a mettere su libro una selezione di documenti relativi alle 
proprie vicende: si tratta di raccolte che si prestano particolarmente bene, 

comparazione delle loro potenzialità e dei loro limiti nella pratica di governo 
locale. Porto Maurizio e Rezzo sono situati entrambi a quasi eguale distanza 
dalla più vicina e piccola città, Albenga, e dalla più lontana Genova, impe-
gnata nella costruzione e nell’assestamento di una composita dominazione di 
taglia regionale. Si tratta di due ragguardevoli villaggi, perché la Descrittione 
della Lyguria dell’umanista Agostino Giustinani, redatta nel 1537, conta per 
ciascuno un egual numero di fuochi, cioè 3006: un fatto che ci consente alme-
no di sgombrare il campo da un’ipotesi, vale a dire che possa essere uno scarto 

diverse condizioni ambientali e le diverse possibilità di attivare risorse sono 
invece palesi. Porto Maurizio si trova sul mare e, come il nome stesso sug-
gerisce, è caratterizzato da una spiccata vocazione marinara e commerciale, 
che non esclude tuttavia l’attività agricola e pastorale; Rezzo è situato nell’in-
terno appenninico, a 600 metri di altezza quasi sulla verticale sopra l’attuale 
Imperia (il comune nato nel 1923 dall’unione di alcuni borghi, tra cui Porto 
Maurizio), vive di un’economia agricola e silvo-pastorale comune per l’epoca e 
ha potenzialità stradali che si precisano solo in piena età moderna. 

Nonostante la relativa vicinanza, il contesto politico che contraddistingue 
le due comunità nei primi decenni del secolo XVI è radicalmente diverso7. Già 
a un primo sguardo, infatti, l’evoluzione di Porto Maurizio appare contraddi-
stinta da una costante e quasi ininterrotta dipendenza politica – con origini 
duecentesche – direttamente da Genova, che si traduce nell’esser sede prima 
di podesteria e poi di vicariato per il Ponente ligure8: il rapporto centro-domi-

comunità, considerata relativamente “docile”, contengono frequenti rimandi 
ai capitula genovesi9. Al contrario, il comune di Rezzo conosce un’esperienza 

Passano, in «Atti della società ligure di storia patria», n. s., 34 (1994), 2, pp. 185-259.
6 Descrittione della Lyguria, in M. Quaini, La conoscenza del territorio ligure fra medio evo ed 
età moderna, Genova 1981, pp. 79 e 81.
7 Per la fase precedente fornisce un ottimo quadro d’insieme sull’intero Ponente ligure P.G. 
Embriaco, Vescovi e signori. La Chiesa albenganese dal declino dell’autorità regia all’egemonia 
genovese (XI-XIII), Bordighera-Albenga 2004 (Collana storico-archeologica della Liguria orien-
tale, 30).
8 Lo studio di G. De Moro, Porto Maurizio in età rinascimentale (1499-1599), II, Verso l’età 
moderna (1499-1542), Imperia 1987, ripercorre quasi giorno per giorno le vicende locali, già af-
frontate per l’età precedente da G. Doneaud, Storia dell’antica comunità di Porto Maurizio corre-
data di documenti, Parte prima, Dalle origini all’anno 1405, Oneglia 1875 (rist. anastat. Bologna 
1986); Embriaco, Vescovi e signori cit., p. 242.
9 Con acutezza R. Savelli, Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio,
in Repertorio cit., pp. 1-191, in particolare pp. 86, 92, 101 (dove si parla anche di «una scrittura “a 
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in cui il rapporto con Genova è presto interamente mediato dai signori locali – 
con modalità che lo distinguono dalle adiacenti collettività rurali, sottoposte 
ad altri e differenti signori – riuscendo tuttavia a costruire ambiti di attività 
relativamente autonome, in specie in alcune fasi10. In entrambi i casi è scaval-
cato il rapporto istituzionale con le vicine città di Ventimiglia e Albenga, con 
le connesse implicazioni di ordine documentario, a partire dal fatto che i due 
luoghi non sono inclusi nei rispettivi “contadi”, pur rientrando entrambi nella 
diocesi di Albenga11. Occorre egualmente tenere conto di un dato di estremo 
rilievo nella prospettiva qui assunta: per Albenga non esiste un Liber iurium
del comune, che è progettato negli ultimi decenni del secolo XIII senza poi 
essere portato avanti12. Nell’ideazione sia del codice di Rezzo, sia di quello di 

-
ché vissuta in maniera molto libera, scevra da schemi precostituiti.

-

– siano rivelatori di differenti soluzioni pensate per il governo di ciascuna 
comunità e del suo territorio, se non di un vero e proprio sistema documenta-
rio13: i due libri sembrano disposti agli estremi di un’ipotetica gamma di solu-

di apertura e chiusura. Il libro più antico del borgo rivierasco, che da un lato 
si nutre di successive addizioni e dall’altro subisce l’amputazione di alcuni 
fogli e di interi fascicoli, muove da precedenti raccolte o travasi documenta-

fungendo da battistrada per altre raccolte, che si direbbero solo inizialmen-
te ispirate a un ordinamento tendenzialmente monotematico: nell’insieme, 

sembrano aver innescato una buona circolazione di esperienze di articolata 
gestione documentaria. Nel più sostanzioso e apparentemente più ambizioso 
libro rezzasco, che raccoglie documentazione quanto mai eterogenea – dagli 

-
pelle nella locale chiesa parrocchiale – pare condensarsi, ma anche esaurirsi, 
tutto lo sforzo di sistemazione in libro delle scritture locali. È quasi pleonasti-

quattro mani” del testo»), 115, 175.
10 Su cui A. Giacobbe, La valle di Rezzo, II, Panoramica storica e presenze artistiche, Imperia 
1993, e P. Guglielmotti, «Ad conservationem territorii et iurisdictionis loci»: Rezzo tra autono-
mia della comunità e dipendenza signorile, in P. Guglielmotti, Ricerche sull’organizzazione del 
territorio nella Liguria medievale
book/titoli/guglielmotti.htm>, capitolo IV, pp. 89-165.
11 Embriaco, Vescovi e signori cit., p. 32, scrive di «un’egemonia politica circoscritta con con-

convergenti sulla piana».
12 Embriaco, Vescovi e signori cit., pp. 35 e 49.
13 L. Baietto, Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni pie-
montesi (sec. XIII): una relazione di circolarità, in «Società e storia», 25 (2002), 98, pp. 645-

-
cedente a quella qui presa in considerazione.
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co ricordare come un libro sia concepito di per sé per durare a lungo, benché 

d’uso, anche difformi rispetto a quelli preventivati: vedremo come la prima 
sperimentazione del comune di Porto Maurizio in direzione di un liber perda 
di rilevanza tematica nel tempo, mentre il fatto che il codice di Rezzo sia pro-

relazioni locali pregiudichi la possibilità di una sua lunga fruizione.

1. Denominazioni, motivazioni

Converrà in primo luogo precisare come non si conosca la denominazione 
coeva corrente di questi testi, nella specie di un titolo apposto in inizio: un 

quali “libri di comunità locali”. Nella conferma attuata nel 1512 dal doge Giano 
Maria di Campofregoso del contenuto di due dossier documentari che dove-
vano formare il nucleo vero e originario del libro più antico tra quelli commis-
sionati dal comune di Porto Maurizio, si legge peraltro riferimento a quanto 
è contenuto «in presenti libello», con palese allusione al suo sottile formato14:
su ciò ritorneremo fra breve. Il contenuto della prima parte di quello che poi 
è diventato un più consistente volume pergamenaceo, inedito come le succes-
sive raccolte promosse localmente, è disponibile (benché non integralmente) 
anche in un testo, vergato con scrittura di pieno Seicento, il cui attuale foglio 
di guardia reca un titolo di mano probabilmente settecentesca, Copia con-
ventionum comunis Portus Mauricii15: accordi – occorre sottolinearlo subito 
– che anche nel testo più antico sono quelli stretti esclusivamente con Genova. 
Il breve prologo dell’unico codice cinquecentesco dell’altra comunità qui in 
esame, cartaceo e disponibile in una recente edizione, ottimamente condotta 
da Sandra Macchiavello, è scritto asciuttamente con il semplice obiettivo di 
descriverne il contenuto ed esordisce con «In presenti libro»16, mentre il foglio 

14 Biblioteca Civica di Imperia L. Lagorio [d’ora in poi BCI], ms Arch. 4, Convenzioni con Genova,
c. XXVIv. Il manoscritto, che misura cm 16 per 22, consta adesso di 5 fascicoli, di cui i primi quat-
tro formati da 4 bifogli e l’ultimo, di minor altezza (21 cm) da 6 bifogli; l’ultima carta è cartacea. Il 

15

Raccolta delle convenzioni di Porto Maurizio con Genova dal 1339 al 1512; si tratta di un mano-

con scrittura di pieno Seicento. Il codice, forse perché in parte ricalca il contenuto del volume 
citato alla nota precedente ed è dunque stato considerato quasi un doppione, è verosimilmente 
stato acquisito dalla biblioteca sabauda dopo il 1815, quando il comune di Porto Maurizio, insieme 
ad altri luoghi dell’attuale Liguria, passò al regno di Sardegna.
16 Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra auto-
nomia comunale e dipendenza signorile, a cura di S. Macchiavello, Genova 2000 (Fonti per la 
storia della Liguria, 14 [d’ora in poi Liber Recii]), p. 3. Il manoscritto è conservato nell’Archivio 
Pallavicini (Rezzo, sotto il n. 35) che, insieme ad altri archivi familiari tra cui quello dei mar-
chesi di Clavesana signori anche di Rezzo, fa parte dell’Archivio Durazzo Giustiniani di Genova: 
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di guardia anteriore riporta l’annotazione, di mano però seicentesca, Iurium 
ecclesie, comunitatis, statutorum loci Recii17, con molta fedeltà al contenuto e 

risultano anche fedele specchio, come si è visto, di una realtà politica locale di 
lungo periodo, caratterizzata in un caso da un regime pattizio che disciplina e 
dà forma alla soggezione e nell’altro da una nozione della società di villaggio 
che tiene simultaneamente presenti tutte le sue componenti. 

La risoluzione di metter mano a queste compilazioni matura probabil-
mente con lentezza, nella piena consapevolezza dei modelli documentari al-
lora operanti: la plurifunzionalità del libro è un dato ben acquisito. Ma ci si 
rivolge al libro, facendo assumere concretezza a questa opzione che è sotto 
gli occhi tutti, in seguito allo stimolo di eventi e processi ben riconoscibili e 

-
zione delle competenze giurisdizionali locali18. Nel caso di Porto Maurizio l’al-

liber -
ni francesi sul Ponente ligure, imposta nel 150719. In tal modo, come si legge 
nel già citato atto del 3 dicembre 1512 riportato nel libro, il doge Giano Maria 
di Campofregoso, riaffermato il controllo genovese sulla riviera di Ponente e 
ricevuta la supplica dei sindaci del comune rivierasco «post reformationem 

-
cessiones et omnia in presenti libello», nell’ambito dell’obbedienza comunque 
dovuta al comune di Genova20.

sicurezza soltanto due tempi di redazione, con poche aggiunte fatte a un cor-
pus principale21, pare concentrata in un ristretto arco temporale: proprio il 
prologo, tutto enunciativo e spoglio di qualsiasi ambizione retorica, esplicita 
infatti – come è stato giustamente notato – l’intento di progettare la raccolta 
come un insieme coerente e in un certo senso già chiuso22. Si può pienamente 

Macchiavello, Introduzione, in Liber iurium ecclesiae cit., pp. V-VII.
17 Macchiavello, Introduzione cit., p. X.
18

insistito Rovere, Tipologia documentale cit., pp. 423-424.
19 De Moro, Porto Maurizio cit., pp. 65 sgg. Sulle successive dominazioni francesi a Genova e in 
Liguria si veda di recente F. Levy, Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination 
française à Gênes, in «Atti della società ligure di storia patria», n. s., 47 (2007), 1, pp. 329-356, 

Tra dogato e principato: 
il Trecento e il Quattrocento, in Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di 
D. Puncuh, Genova 2003, pp. 233-324, in particolare pp. 301-316, e A. Pacini, La repubblica di 
Genova nel secolo XVI, in Storia di Genova cit., pp. 325-390, in particolare pp. 327-338.
20 BCI, ms Arch. 4, c. XVIr.
21 Macchiavello, Introduzione cit., p. XII.
22 Macchiavello, Introduzione cit., p. XIII; Liber Recii, p. 3: «In presenti libro sunt scripta capi-
tula et statuta comunis Recii et instrumenta terrarum dicti comunis, etiam conventiones eiusdem 
comunis et instrumenta capelle Sancte Catherine, capelle Sancte Marie, institute per quodam 

capelle Sancte Marie de Consolatione, que [d]icitur capella Correriorum, et etiam ecclesie Sancte 
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e codicologici che in seguito richiameremo – di «una datazione del liber com-
presa tra il 1519 e il 1529, benché si ritenga che la stesura del blocco principale, 
così come è delineato nel prologo stesso, sia stata realizzata in un momento 
più prossimo alla prima data»23. Tutta protesa all’erosione del potere signori-
le, in questi anni la comunità di Rezzo è partecipe di due atti importanti, non 
a caso leggibili proprio nella raccolta documentaria, che è rimasta la fonte 
quasi esclusiva per la storia del villaggio tra il secolo XIII e i primi del XVI e 
che rispecchia, come già si è detto, una concezione a tutto tondo della comu-
nità. Per quanto riguarda l’ambito istituzionale, nel giugno del 1518 i procu-
ratori del comune si impegnano a versare una cospicua somma a Francesco, 
dei marchesi di Clavesana (con beni anche in area subalpina), che sono signori 
di Rezzo dalla metà del secolo XIII, a titolo di risarcimento per la distruzione 

concessione di riunire il consiglio in deroga a precedenti disposizioni limita-
tive contestualmente annullate24. Si tratta dell’importante conclusione di una 

reso concreto il tentativo signorile di reagire a una lunga fase di debolezza 
del governo locale condiviso, per più di un secolo, con un altro ceppo mar-
chionale ormai lontanamente apparentato, quello dei del Carretto, presente 
in più località delle zone vicine25. Per quanto riguarda l’ambito religioso, nel 
settembre del 1519, con un provvedimento che dilata anche formalmente le 
prerogative comunali, il vicario del vescovo di Albenga concede il giuspatro-
nato sulla chiesa di Santa Maria del Sepolcro ai consoli di Rezzo che lo difen-
deranno, tendenzialmente, dalle prerogative di qualsiasi altro soggetto che 

Rezzo nella prima metà del secolo precedente, si aggiunge alla parrocchiale 
di San Martino e costituisce occasione per rinsaldare a tutti i livelli l’unità 
dei Rezzaschi, aprendosi anche all’incontro di fedeli di varia provenienza26.
L’ideazione stessa del codice diventa dunque atto simbolico di una sorta di 
ripensamento complessivo della identità comunitaria27.

Siamo infatti di fronte, in entrambi i casi, a eventi che consentono una 

di altri detentori del potere. Per entrambi i comuni si possono tuttavia indi-

Marie de Sepulcro et prout patet in libro cuius rubrice sive tituli secuntur ut infra».
23 Macchiavello, Introduzione cit., pp. XIII-XIV.
24 Liber Recii, doc. 51, pp. 228-232; Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 156-161.
25 Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 99-100, 152-161.
26 Liber Recii, doc. 45, pp. 217-220; Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 124-126.
27 Per un diverso contesto cronologico si veda H. Keller, Gli statuti dell’Italia settentrionale come 
testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII, in 
Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, a cura 
di G. Albini, Torino 1998, pp. 61-94, e H. Keller, Tradizione normativa e diritto statutario in 
“Lombardia” nell’età comunale, in Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. 
Tradizione normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), a cura di G. Rossetti, 
Napoli 2001, pp. 159-174.
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viduare occasioni o provvedimenti che già in anni più risalenti conducono 
verso la consapevolezza della necessità di una conservazione più garantita 
e organizzata e quindi verso la scelta di riversare su libro selezionato mate-
riale. Nel caso di Porto Maurizio si assiste, come è esperienza dei più antichi 
libri iurim cittadini, a una redazione intermittente: ogni qual volta se ne 
avverte l’esigenza, si riprende la confezione del liber. Esattamente la prima 

liber più antico e 
che non sappiamo se sia stato subito concepito quale prima tappa di un pro-
getto di maggior respiro, è occupato da una copia probabilmente sincrona o 
di poco posteriore – stando alla scrittura – di un documento del 25 febbraio 
1464, «transcriptum (…) de actis pubblicis cancellarie comunis Ianue» dal 
cancelliere Nicola di Credenza. Il documento contiene la conferma da parte 
dell’arcivescovo e doge genovese Paolo di Campofregoso di una relazione 
dell’anno precedente fatta dai protettori delle compere di San Giorgio (la 
banca in grado ormai di agire «come stato nello stato»)28, che ha per oggetto 

proprietà di alcuni abitanti di Porto Maurizio29. La volontà di tener salde 
e sempre facilmente accessibili queste argomentazioni di ordine prevalen-
temente economico sembrerebbe dunque avere la priorità nel suggerire la 
compilazione di un libro, quantunque il progetto o la necessità di darvi se-
guito venga poi meno per qualche decennio, come tra breve noteremo. La 
seconda metà del fascicolo resta infatti bianca ed è successivamente solo in 
parte usata per annotarvi una serie di regesti di atti e provvedimenti relativi 
a Porto Maurizio – su cui torneremo quando si affronterà il tema degli stru-
menti di accesso e indicizzazione – sicuramente a partire da un momento 
posteriore al 159930.

La confezione del libro riprende nel 1500, quando il 13 e il 24 dicembre 
sono estratti e autenticati due importanti dossier documentari – che cono-
sciamo solo in copia e che restano a lungo “sciolti” –, entrambi per mano del 
cancelliere genovese Bartolomeo «de Fransono», cui si rivolge il comune di 
Porto Maurizio. Si attinge per il primo da un cartulario del cancelliere ge-
novese Nicola di Credenza, contenente, nell’ordine, alcune integrazioni agli 
statuti di Porto Maurizio autorizzate tra 1430 e il 1476; le tariffe delle presta-
zioni dei notai e degli scribae
approvate nel 1471; alcune disposizioni di vario genere (relative all’elezione 

a integrazione degli statuti, approvate da parte genovese nel 147631.

28 Petti Balbi, Tra dogato e principato cit., p. 301; sulla Casa di San Giorgio, oltre al classico 
H. Sieveking, Genuenser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtung der Casa di S. Giorgio,
II, Die Casa di S. Giorgio, Freiburg 1899, sono fondamentali gli studi ora raccolti in G. Felloni, 
Scritti di storia economica, 2 voll., Genova 1999 («Atti della società ligure di storia patria», n. s., 
38).
29 BCI, ms Arch. 4, cc. XXXXVIr-Lv.
30 BCI, ms Arch. 4, cc. LIr-LIIIr; si veda infra, testo corrispondente alle note 70-71.
31 Il primo dossier occupa 16 carte: BCI, ms Arch. 4, cc. Ir-XVIv.
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Per il secondo dossier 
contenente tutte le reiterate richieste, ben nove, avanzate dai rappresentanti 
del borgo rivierasco di considerare pienamente vigenti le prime convenzioni 
tra i comuni di Genova e Porto Maurizio del 124132. Entrambi i dossier, posti 
tuttavia in ordine cronologico inverso per una scelta di priorità tematica for-
se sollecitata dal venir meno del governo francese, compongono buona parte 
delle prime carte del libellum il cui contenuto è confermato da Giano Maria di 
Campofregoso nel 1512. Nel liber che ci è pervenuto possiamo infatti ancora 
leggere, del dossier estratto il 13 di dicembre, solo la parte relativa alla tariffa 
dei notai (senza dunque l’approvazione del 1471), cui segue immediatamente 
la conferma dogale complessiva, mentre il dossier è riportato integralmente 
nel codice seicentesco cui prima si è fatto cenno33

Liber 
è già l’operazione di riversamento di un testo su nuovo supporto che non sia 
la carta sciolta: non si prevede necessariamente né l’immediata rilegatura di 

come possono essere il numero e la dimensione dei fascicoli o la scrittura di 
unica mano lungo tutto il testo34. Nel caso di Porto Maurizio è opportuno in-

Rispetto alle scelte e alla cernita documentaria preliminari al codice che 
crescerà attorno al nucleo principale praticate a Porto Maurizio, che hanno 
ambizioni tematiche circoscritte e carattere intermittente e sperimentale, il 
comune di Rezzo compie un’opzione più netta, concependo subito un progetto 
unitario e coerente (che cogliamo anche dall’uniformità della scrittura, dal-
la fascicolazione e dalla regolarità di formato), sia come effetto della minore 
dimestichezza nel ricorso alle scritture su libro, sia come passo logico e suc-
cessivo a una nuova redazione degli statuti, avvenuta nel 1505 e di cui nel li-
ber, che li riporta integralmente, abbiamo attualmente il testimone più antico, 
mancando, forse non a caso, quel primo manoscritto: nell’abbracciare, come è 
usuale, i più diversi aspetti della vita locale, questi statuti contengono qualche 
misurato riferimento all’autorità marchionale, esprimendo la tendenza all’au-
togoverno cui inclinano i Rezzaschi. La rielaborazione statutaria è infatti in 
sicura connessione con una fase delicata nei locali rapporti di forza e consiglia 
di lì a poco di avviare il liber proprio trascrivendovi il nuovo testo, in copia 
oltretutto dotata di autentica. Di questa fase possiamo ricordare due momenti 

Con la riacquisizione dell’interezza dei diritti sul feudo da parte di Gaspare, 

32 Il secondo dossier occupa 10 carte: BCI, ms Arch. 4, cc. XVIr-XXVIr.
33 Si veda supra, nota 15: Biblioteca Reale di Torino, ms Storia Patria 127, Raccolta delle conven-
zioni di Porto Maurizio con Genova dal 1339 al 1512, cc. XXXVIIIIv-LXIIIv.
34 Valgono anche per questi più tardi libri le puntualizzazioni fatte da Rovere, I «Libri iurium» 
delle città italiane cit. e Rovere, Tipologia documentale cit.
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marchese di Clavesana nel 150135 e con il giuramento dei Rezzaschi prestato 
-

signorile, dopo un regime condominiale, prima incisivo e poi di competizione, 
tra i marchesi di Clavesana e i marchesi del Carretto, durato un secolo e mez-
zo: tuttavia Francesco di Clavesana esprime un potere debole, perché è anco-

36. Occorre adesso 
velocemente richiamare il dato, ricavabile nuovamente dal libro rezzasco, che 
nel 1385 Rezzo è formalmente infeudato da Genova a due esponenti dei con-
sortili marchionali dei Clavesana e dei del Carretto37; i «domini de Clavesana 
et de Recio» peraltro non sempre risiederanno nel villaggio, inurbandosi a 
Genova38. Come si è già accennato, in questo atto e nelle successive infeuda-
zioni si risolve a livello istituzionale il rapporto tra il comune locale e quello 
genovese39, in un raccordo di cui restano documentariamente inespresse tutte 
le altre componenti culturali e politiche, se non nella pur risolutiva “migra-
zione” dell’idea di libro come risorsa in grado di soddisfare simultaneamente  

alla conservazione documentaria.

e istituzionali nell’avvio di un libro. È facile immaginare come, in una situa-
zione più aperta alla circolazione di personale politico quale è Porto Maurizio, 
il notabilato locale abbia nel suo insieme interiorizzato anche l’esigenza degli 

e giurisdizionale chiaro a tutti i livelli e di documentazione accessibile age-
volmente, facendosi dunque tramite concreto di alcune istanze di governo ge-
novesi. In una situazione più appartata quale è Rezzo, riusciamo invece para-

anche perché poco sappiamo, tutto sommato, di come i signori locali con-
cretamente esercitino il proprio potere: possiamo citare il fatto, per esempio, 
che nel 1458-1459 Giovanni del Carretto, condomino di Rezzo, si impegna a 

in Rezzo40 e che solo in due occasioni, nel 1482 e nel 1510, abbiamo chiara no-

previsto – è importante sottolinearlo – nella redazione statutaria del 150541.
In questa situazione ha dunque un peso decisivo l’autore del liber, Borromino 

35 Macchiavello, Introduzione cit., p. XVII.
36 Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 152-161.
37 Liber Recii, docc. 28 e 29, pp. 161-168.
38 Guglielmotti, Ricerche cit., p. 158.
39 Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 156-158 (la documentazione qui citata va integrata adesso con 
I Libri Iurium della Repubblica di Genova, II/2, a cura di M. Lorenzetti e F. Mambrini, Genova 
2007 (Fonti per la storia della Liguria, 21), doc. 152 del 1385, pp. 525-528, e doc. 160 del 1402, 
pp. 549-551.
40 Liber Recii, doc. 23, pp. 149-150, doc. 24, pp. 150-151.
41 Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 160, 163; Macchiavello, Introduzione cit., p. XVIII.
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Bonfanti, che è il notaio più attivo localmente e che appartiene a una stirpe di 
notai, la parentella forse più importante del villaggio. Forte della sua posizio-
ne di quasi monopolio, costui roga per tutti gli abitanti e anche per i signori, 

gli attori sociali. Come è stato osservato, la sua attività diventa «l’intelaiatura 
primaria per imbastire le loro relazioni»: il notaio rezzasco è del resto iudex 
ordinarius nel 1497, consigliere del comune nel 1508, console proprio in quel 
1519 che potrebbe essere l’anno in cui si mette mano al nuovo codice42.

Borromino Bonfanti deve avvertire meglio di chiunque altro la necessità 
di poter rapidamente consultare ed estrarre documenti non solo «de cartula-

43,
ma anche di accedere ad altra documentazione più antica. Ma non è certo 
questa l’unica motivazione del notaio. A differenza dei diversi redattori di 
quello che si sviluppa come libro di Porto Maurizio, i quali operano in base a 
deleghe successive, il notaio Borromino Bonfanti – che verosimilmente riceve 
anche formale mandato e concretamente deve essere a frequente contatto dei 

riassumere in sé tutte le istanze di una struttura sociale che abbiamo visto 
presentare notevoli elementi di tensione interna. Borromino Bonfanti sa dar 
vita a uno strumento che ha una forte funzione pratica e relazionale, a tut-
ti i livelli e per molte attività locali, in un contesto territoriale e soprattutto 
giurisdizionale complessivamente ben conchiuso, tutto circondato com’è da 

-
to prudenti conclusioni di chi ha curato l’edizione del liber rezzasco, sotto-

-
parato burocratico-amministrativo di un centro piccolo, qual è Rezzo, si può 

nei ruoli tanto di mero trascrittore della raccolta quanto di curatore dell’ope-
razione preventiva di selezione del materiale documentario. Senza trascurare 

-
lità nell’ideazione dell’intera raccolta: egli pare il punto ideale, oltre che reale, 
attorno al quale si incentra l’operazione di ricostruzione e di rivendicazione di 
tutte le combinazioni possibili di relazione»44.

Che si tratti di un processo graduale, nutrito da successive aggiunte mo-
tivate da una rinnovata esigenza di conservazione organizzata espressa da 
protagonisti via via diversi, o di una progettualità subito forte sostenuta da un 

più circoscritto. Prima di porre a confronto l’articolazione dei codici, occorro-
-

42 Macchiavello, Introduzione cit., pp. XXIII (qui la citazione), XXIV; Guglielmotti, Ricerche cit., 
pp. 110, 111, 118, 119, 120 nota, 121, 125, 126, 128, 136, 141 e nota, 142, 144 e nota, 147.
43 Come si legge in Liber Recii, doc. 24, pp. 150-151, e doc. 25, pp. 151-152.
44 Macchiavello, Introduzione cit., pp. XXII-XXIII.
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ni e investimenti di ordine diverso, sia economici, sia latamente emozionali 
e simbolici. Ma per valutare appieno ciò occorrerebbe anche conoscere con 
maggior dettaglio, zona per zona, le consuetudini di uso e i costi di carta e 

-
libellum di Porto Maurizio, indiscuti-

bilmente un bel manufatto, per cui è scelta una pergamena assai ben trattata, 
che testimonia proprio la volontà di monumentalizzare il testo. Non va escluso 
tuttavia che possa aver condizionato tale preferenza il fatto che era già perga-
menaceo l’altrettanto accurato fascicolo contenente nella prima metà la copia 
probabilmente coeva della conferma dogale, datata 1464, della relazione dei 

imprecisabile della rilegatura; anche se, come prima si è detto, non è chiara 
l’iniziale relazione tra i fascicoli di quello che adesso costituisce il codice rile-
gato, perché la loro confezione pare molto distanziata nel tempo. Sono perga-
menacei, tra l’altro, anche i successivi registri del borgo rivierasco. Per il libro 
di Rezzo, che ha un aspetto più corrente ed è scritto, quasi senza opportunità 
di altra scelta, dalla mano localmente nota di Borromino Bonfanti, si opta in-
vece per la carta45

contesto politico e soprattutto economico e commerciale circostante.

2. Articolazioni

Un ordinamento tematico dei documenti o la scelta di documenti molto 
“impegnativi”, per lunghezza e contenuto, accomuna i libri dei due villaggi, non 
considerati meri recipienti in cui travasare in modo meccanico e in ordine cro-
nologico materiale di precedente redazione, ciò che ne farebbe più propriamente 
dei registri. Si tratta di un’organizzazione tematica, come è stato già notato nel 
caso di Rezzo, «che non dipende da preesistenti e condizionanti assetti di tipo 
archivistico». Ne abbiamo riprova assai concreta: nel codice di Rezzo, quando 
sono in originale, tutti i documenti sono estratti dai protocolli dell’estensore 

46, mentre per il

un notaio il reperimento dei documenti e attingere da materiale già organizzato 
in libro. La selezione che sta a monte della redazione dei codici, nel caso del 
borgo rivierasco in più fasi distanziate nel tempo, ci lascia ovviamente capire 
che cosa si reputa importante tenere a disposizione per affrontare una gamma 
di sviluppi che è concepita in maniera radicalmente diversa a Rezzo e Porto 
Maurizio; anzi, vedremo come la meditata articolazione interna proponga il co-
dice di Rezzo come il deposito di tutte le prerogative della comunità.

45 Macchiavello, Introduzione cit., p. IX.
46 Macchiavello, Introduzione cit., p. XV; su quest’ambito problematico si veda Rovere, Tipologia
documentale cit., p. 431.
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 La diversità più vistosa non riguarda solo il contesto politico, perché di-
versa è la relazione con la città, o gli interessi economici, perché diverse sono 
le risorse attivabili, legate prevalentemente al mare o alla bassa montagna. In 
una dimensione più racchiusa, quale è quella di Rezzo, il cui territorio è tutto 
circondato da luoghi sottoposti ad altre dominazioni, colpisce innanzitutto 
come anche la documentazione relativa alle chiese diventi oggetto di diversa 

-
to della identità collettiva e politica locale. La raccolta del villaggio appenni-
nico tende infatti ad assumere carattere omnicomprensivo.

Al di là di questa evidenza immediata, per mostrare quali tratti di fondo 
comuni e soprattutto quale varietà di scelte siano riscontrabili nelle due rac-

-
statare preliminarmente i rispettivi ordinamenti tematici: è una rassegna che 
è strettamente legata all’aspetto materiale dei codici, e in particolare alla loro 

-
te in altri contesti. La differenza maggiore nell’impostazione dei due codici 
risiede nel fatto che mentre in quello di Rezzo si sceglie la strada di guidare in 
molti dossier a un punto di arrivo, con una certa insistenza sull’aspetto della 
memoria, in quello di Porto Maurizio, con l’eccezione del dossier montato at-
torno alle convenzioni del 1241, si presenta subito la soluzione concordata o 
approvata dalla “capitale” ligure, che discende dalla composizione fattizia del 
codice, costruito empiricamente, per successive addizioni dettate dalle con-
tingenze e non quale meditato progetto pluritematico.

Frutto di una ben calibrata previsione dei fogli necessari, il liber rezzasco, 
di aspetto compessivamente omogeneo, contiene dunque gli statuti del 1505, 
organizzati in quattro libri di complessivi 57 capitoli, che occupano una metà 
scarsa del codice. Dopo alcune carte lasciate bianche47, e presto parzialmente 
occupate da alcune brevi integrazioni normative aggiunte nel 1531, su cui tor-
neremo, seguono 52 documenti. Prima di presentare l’articolazione tematica 
del testo, esito di una cernita che sarebbe appieno valutabile solo se si fosse 
ordinatamente conservato il materiale degli archivi locali, è utile sottolineare 

connessione statuti e un composito liber iurium, quasi a creare un sistema 
documentario in sede unica48. Secondo un processo intuitivamente abba-
stanza comprensibile, è crescente la percentuale di documenti redatti in età 
ravvicinata rispetto a quella di compilazione del codice: questa constatazione 
consentirà, più oltre, di apprezzare meglio “il documento più antico”.

Il primo dossier -
mi due datano 1306 e 1482 e riguardano i diritti marchionali (rispettivamente 
di Clavesana e del Carretto) in materia principalmente di diritti di successio-
ne ereditaria, mentre il blocco cronologicamente più compatto, di atti com-

47 Macchiavello, Introduzione cit., p. X.
48 Per un’età precedente si veda Baietto, Scrittura e politica cit., in particolare p. 153.
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presi tra il 1504 e il 1510, porta alla conclusione degli accordi tra Francesco di 
-

vo da quegli oneri, dopo un pagamento di un’ingente somma in più rate, per-
manendo solo un pagamento annuale in natura. Qui si coglie appieno l’origine 
contrattuale del liber e l’utilità da tutti riconosciuta della nuova registrazione 
degli atti. Va sottolineato come ben 10 documenti di questo dossier, trascritti 

di quella rilevantissima somma, risultando il liber un inconfutabile diario a 
posteriori di come si arrivi, versamento dopo versamento, al saldo e all’esen-

49.
Il piccolo dossier di 4 atti che occupa le carte successive del codice è re-

lativo agli accertamenti delle terre di pertinenza del comune, condotti tra il 
1508 e il 1512 da parte di una commissione eletta da consiglio e consoli, che 
mirano a recuperare, di un’ottantina di appezzamenti meticolosamente cen-
siti, quelli occupati indebitamente da alcuni abitanti del villaggio, ben oltre 

Dal momento che Francesco di Clavesana non ha altro ruolo che imporre di 
dare esecuzione a quanto deliberato, senza compromettersi direttamente ma 
mostrandosi così interessato almeno al buon ordine sociale nel villaggio, si 
può apprezzare nuovamente come per questa vicenda cronologicamente assai 

dispiegarsi della capacità di autogoverno dei Rezzaschi nella gestione di risor-

interna: e oltretutto con un investimento nella perlustrazione del territorio 
che potrebbe preludere a una sorta di catasto descrittivo50. È senz’altro colle-
gata a questa attenzione per i beni che costituiscono patrimonio collettivo la 
scelta di trascrivere immediatamente di seguito a questo dossier l’atto di ac-
quisto, datato 1497, da parte di due procuratori del comune di un prato situato 

ma non adiacente villaggio di Vasia: un investimento di cui si vuole tenere 
memoria non solo perché comporta un discreto esborso dalle casse comunali 

51.
Non è immediatamente riconducibile ad altra contigua documentazione 

l’atto del 1453, con cui gli esattori dei pedaggi del comune di Ceva elencano i 
comuni esenti o compresi in una zona di esenzione, tra cui probabilmente ri-
cade anche quello di Rezzo, nonostante non sia esplicitamente menzionato52.
La connessione è però forse individuabile nella conoscenza diffusa del fatto 

49 Liber Recii, docc. 1-16, pp. 97-120; Macchiavello, Introduzione cit., pp. XX, XXIX-XXX; 
Guglielmotti. Ricerche cit., p. 161.
50 Liber Recii, docc. 17-20, pp. 120-145; Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 133-138.
51 Liber Recii, doc. 21, pp. 145-146; Guglielmotti, Ricerche cit., pp. 140-141.
52 Liber Recii, doc. 22, pp. 147-149.
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-
gio da cui traggono predicato, discendono dal medesimo ceppo di quelli di 
Clavesana e del Carretto53. Quello che possiamo riconoscere come successivo 
dossier documentario raccoglie appunto gli atti, cui si è già in gran parte fatto 
riferimento e compresi tra il 1385 e il 1502, relativi – in senso lato – all’ambito 
giurisdizionale: nell’ordine, l’infeudazione di metà di Rezzo ai Clavesana da 

giustizia da parte dei marchesi del Carretto, il giuramento di fedeltà prestato 
dai Rezzaschi nel 1494 ad Alfonso del Carretto e quello prestato nel 1502 a 
Francesco di Clavesana54. Una selezione documentaria, che comporta la copia 
«ab originali autentico» dell’atto più antico da parte di Borromino Bonfanti, a 
conferma sia della necessità diffusa della certezza del diritto, sia di una com-
mittenza del liber, poco importa se implicita o esplicita, da parte di tutte le 
componenti politiche locali.

Il quarto blocco documentario è relativo ai rapporti con le comunità vici-
ne: mentre un atto solamente, del 1271, tratta accordi in materia di giustizia 

55, gli altri sono tutti relativi alla separazione di 
competenze da Cenova, nella bassa valle di Rezzo: nel 1264 e nel 1498 si cer-
ca di porre ordine per quanto riguarda i pascoli (con conferme da parte dei 
rispettivi signori delle spartizioni e delle condivisioni concordate), nel 1392 si 

villaggio vallivo, Lavina) dalla chiesa di Rezzo, con provvedimenti di confer-
ma anche del vescovo di Albenga56. Questi documenti che danno sistemazione 
alle questioni ecclesiastiche locali introducono una dozzina di atti tematica-

o lo stesso marchese di Clavesana, e alcune attribuzioni di moneta e di titoli 
di credito emessi dal banco di San Giorgio effettuate dalla locale società dei 
corrieri e da altri personaggi anche esterni alla comunità, i quali a partire dal 
1400 tutti istituiscono o dotano cappelle all’interno della chiesa parrocchiale 
di Rezzo. Ciò avviene coerentemente, tra l’altro, con la concessione da parte 
del legato papale di particolari indulgenze a chi la visiti la chiesa, dedicata a 
San Martino, in occasione di particolari festività (1389), di cui si riporta l’atto, 
assieme, come si è già ricordato, a quello che ricorda l’attribuzione ai consoli 
rezzaschi del giuspatronato sul santuario di SantaMaria del Sepolcro da parte 
del vicario del vescovo di Albenga57.

Sono datati 1518 e 1526 gli ultimi documenti trascritti nel codice, su cui 
torneremo: il primo ci è già noto, perché testimonia l’accomodamento tra la 
comunità rezzasca e il marchese Francesco di Clavesana, che può avere con-

53 L. Provero, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro qua-
dri pubblici (secoli XI-XII), Torino 1992 (Biblioteca storica subalpina, 209), Parte seconda.
54 Liber Recii, docc. 23-29, pp. 149-168; si veda supra, note 35-37 e testo corrispondente.
55 Liber Recii, doc. 38, pp. 192-195.
56 Liber Recii, docc. 30-37, pp. 168-191.
57 Liber Recii, docc. 44 e 45, pp. 215-220.
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tribuito a creare il clima opportuno per la redazione del liber, il secondo dà 
notizia della consacrazione del cimitero presso la chiesa di San Martino di 
Rezzo, così segnandone un ulteriore distacco dalla chiesa matrice posta a 
Pieve di Teco58.

Del manoscritto di Porto Maurizio, che è di fattura più composita e che 
risulta scritto in tempi diversi e da mani diverse, dobbiamo constatare in-
nanzitutto come comprenda un più esiguo numero di atti: il nostro computo 
varia ovviamente a seconda che consideriamo un tutto unitario ciascun dos-
sier o se consideriamo uno per uno gli atti che lo compongono. Abbiamo in 

libellum la trascrizione dei due 
dossier fatti confezionare nel 1500, avvenuta probabilmente poco prima della 

stipulate tra i comuni di Genova e Porto Maurizio nel 1241, che ci sono note 
anche attraverso i Libri iurium genovesi59 e che due secoli e mezzo dopo sono 
ancora interpretate come garanzia se non di buoni quanto meno di familiari 
e sperimentati funzionamenti politici e istituzionali e di sviluppi economici 
non punitivi per il borgo rivierasco60. La complessità di questo dossier deriva 
da tutte le successive richieste del comune di Porto Maurizio – che sono nove 
e comprese tra il 1276 e il 1477 – che quei patti siano osservati e che mettono 

accordate per i commerci navali, che vanno estendendosi a rotte di respiro 
mediterraneo; anche se non mancano sollecitazioni apparentemente di altra 

-

Porto Maurizio, nel 1460, essendo allora signore di Genova e della riviera di 
Ponente il duca di Milano Francesco Sforza61.

Nel secondo dossier libellum, come si è già accennato, sono 
contenute alcune integrazioni approvate nel 1454 agli statuti del 1404, mi-
ranti a tutelare il mercato settimanale di Porto Maurizio e ad attenuare gli 
effetti della contumacia nelle citazioni fatte dagli executores62: è di un certo 
interesse che pur in questa maniera parziale gli statuti stiano in un rapporto 
dinamico, o quanto meno di non mera giustapposizione – se assumiamo un 
punto di vista cronologico corrispondente alla maggiore crescita del volume 
– con il resto della documentazione che vi è contenuta. Segue il lunghissi-
mo e dettagliatissimo tariffario delle prestazioni dei notai e degli scribae 
operanti a Porto Maurizio redatto nel 1452 con il trasparente e dichiarato 
obiettivo di evitare richieste troppo onerose e approvato, come si è detto, nel 

58 Supra, nota 24 e testo corrispondente, e Liber Recii, doc. 52, p. 233.
59 BCI, ms Arch. 4, cc. Ir-Vv, e I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/4, a cura di S. 
Dellacasa, Genova 1998 (Fonti per la storia della Liguria, 11), doc. 726, pp. 201-204; su cui si veda 
Savelli, Scrivere lo statuto cit., pp. 86-87.
60 De Moro, Porto Maurizio cit., pp. 92-95.
61 BCI, ms Arch. 4, cc. XIIIv-XIVv.
62 BCI, ms Arch. 4, cc. XVIr-XVIIv.
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147163, con il risultato di far acquisire a questa parte del codice una tonali-
tà prevalentemente economica. Per quanto riguarda la parte successiva del 
dossier allestito nel 1500 dobbiamo pensare alla perdita o all’eliminazione 
intenzionale di materiale, come testimonia sia il taglio di due fogli (di cui 
sono rimasti i due talloni) dell’attuale codice, sia una rinumerazione parziale 
dei fogli del codice, che però procedono con scrittura di medesima mano: 
per ricostruire quanto è andato perduto in questo punto (forse anche un in-
tero fascicolo) o è stato letteralmente e intenzionalmente tagliato dovremmo 
rivolgerci al già citato codice seicentesco che è nella sua prima parte copia 
diretta dei due dossier.

Ma, con l’attenzione rivolta al solo secolo XVI, procediamo valutando 
quanto si è effettivamente conservato in questo codice, perché anche la mole 
iniziale può avere inciso sull’incremento successivo, almeno quando si è de-
cisa, in età per noi imprecisabile, la rilegatura in volume unico. Il codice pro-

cancelliere Nicola di Camogli da Simone Littardo notaio e scriba del comune 
e della universitas di Porto Maurizio) di un provvedimento genovese del 1431, 
cioè una sorta di circolare che ribadisce le prerogative della maggior città li-
gure64, e una copia di un decreto del regio governatore francese Rochechouart 
del 3 giugno 1512 – dunque in imminenza della riaffermazione genovese – che 
stabilisce come nessun giudice della riviera occidentale debba turbare la giu-
risdizione del vicariato di Porto Maurizio65. A tale memento, utile anche per i 
governanti successivi, segue la conferma dogale cui si è già fatto riferimento, 

quando non vi sono riportati nell’ordine un atto del 1669 dei protettori delle 
compere di San Giorgio che ha valore generale per tutto il dominio genovese, 
e la copia di un documento del 1565 intitolato «sententia per la guardia del 
Porto», egualmente scritto con mano seicentesca: rileviamo come il liber, sia 
esso già rilegato o meno, ha mantenuto una sua lunghissima, per quanto de-
clinante, vitalità. Nell’ultimo fascicolo del volume, di formato leggermente più 
piccolo degli altri, è trascritta nella prima metà la conferma da parte dell’arci-
vescovo e doge genovese Paolo di Campofregoso, datata 1464, della relazione 
scritta dai protettori delle compere di San Giorgio: il documento, come sopra 
si è notato, che ha probabilmente costituito il primo impulso alla redazione di 
una raccolta di scritture per Porto Maurizio e che è solo tardivamente “capi-

diversa rilevanza rispetto alla fase quattrocentesca di lento concepimento del 
liber66. Le prime carte della seconda metà di questo fascicolo sono vergate 
con scrittura seicentesca, presentandosi quasi come appunti nel recto della 
prima carta e poi come un elenco di documenti scritto da unica mano di cui 

63 BCI, ms Arch. 4, cc. XVIIIr-XXIIv.
64 BCI, ms Arch. 4, cc. XXIIIr-XXVv.
65 BCI, ms. Arch. 4, cc. XXVr-XXVIv; De Moro, Porto Maurizio cit., pp. 92 e 102.
66 Si veda supra, nota 28 e testo corrispondente.
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il più tardo data 159967; sono documenti anche non presenti nel codice, e che 
potrebbero corrispondere a un inventario di quanto archivisticamente con-
servato o anche a copia di un primo schema, poi arricchito e proseguito, di 
quanto avrebbe potuto essere riversato nel liber.

La analogia tematica maggiore tra i due casi è quasi scontata: alle que-
-

tazione relativa in inizio di libro nel caso di Porto Maurizio e subito dopo gli 
statuti nel caso di Rezzo. Dal momento che per Rezzo manca una sorta di 

più antico contenuto nel codice del borgo rivierasco, si sopperisce trascriven-

salvaguardando documentazione che data a partire dal 1306, dunque a poco 
più di due secoli prima della fase della redazione: si traccia così un percorso 

comunità locale, è costituito da quello datato 1510 che sancisce la conclusione 

Complessivamente, il codice di Rezzo mantiene il carattere quasi di or-
dinato diario collettivo dei provvedimenti presi in merito a singoli aspetti, 
tutti molto interni alla vita della comunità, come la materia religiosa e la 
gestione dei beni comuni, e non solo di esplicito contenuto politico-istitu-
zionale. Sono aspetti che implicano per esempio la devozione o le risorse 
agricolo-pastorali delle famiglie, ma nella forma, immediatamente ricono-
scibile, dei minuti rapporti tra gli individui. Nel testo si fornisce argomento 
e solida base per scelte a venire: vuoi per l’individuazione di chi può pregare 
presso un particolare altare della chiesa parrocchiale, corroborando parti-
colari schieramenti di altra natura, vuoi per l’aggiudicazione temporanea 
di terre del comune all’una o all’altra famiglia, determinandone un diver-
so grado di benessere economico. Nel volume di Porto Maurizio l’enfasi è 
tutta sugli strumenti di garanzia. In primo luogo, sulla salvaguardia delle 
condizioni originariamente spuntate con il comune di Genova. La capitale 
ligure accetta di mantenere in una forma sclerotizzata i rapporti con il bor-

– quelle prime convenzioni che tra le altre questioni consentono al comu-
ne di Porto Maurizio di «facere capitula et statuta inter homines Portus et 
districtus ad scientiam comunis Ianue» – è già risolutiva, contenendo una 

-
sce infatti che quegli statuti siano fatti «ad scientiam potestatis Ianue» e, 
ulteriormente chiarendo, «de voluntate et auctoritate potestatis eiusdem»68.
Il borgo rivierasco è inoltre pienamente omologato ad altre situazioni del 

67 BCI, ms. Arch. 4, cc. LIr-53r.
68 BCI, ms. Arch. 4, c. IIIIrv; una delle successive conferme, datata 1339, è presente anche in I
Libri Iurium cit., II/2, doc. 65, pp. 324-325.
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dominio genovese, dal momento che è trascritto un testo normativo uguale 
a quello inviato ad altri vicariati. In secondo luogo vi è insistenza sul fatto 
che sia possibile una ben impostata attività economica e commerciale, ma 
solo sotto la specie di quanto appare controllabile e disciplinabile dagli uf-

si trascrive il tariffario dei notai – che conta ben 103 voci – con l’intenzione 
di arginarne l’esosità. 

Il liber di Porto Maurizio non offre copertura, come si è già più volte detto, 
se non in maniera estremamente mediata, per molti aspetti della vita locale. 
Basti un esempio, che permette anche di ragionare sui “documenti più an-
tichi”. L’atto del 1306 da poco nuovamente citato a proposito di Rezzo non 
è, come si è visto, il più antico trascritto nel codice del borgo appenninico. 
La maggior autonomia relazionale di Rezzo si avverte nel fatto che risale al 

nel rapporto rustici/domini e ancora accessibile – il documento più risalen-
te, già menzionato, che vede i rappresentanti di Rezzo e del vicino villaggio 
di Cenova procedere alla delimitazione delle rispettive terre destinate al pa-
scolo: il regime di relativa stabilità territoriale così acquisita orienta dunque 
nella costruzione di un liber quale strumento cui attingere rapidamente, 
consultando documenti tematicamente ben contestualizzati, per muoversi in 
quell’intrico di competenze e di giurisdizioni locali, palesato in maniera im-
mediata già dall’articolazione delle cappelle della parrocchiale e dal sistema 
di aggiudicazione temporanea dei beni comuni. Quello delle relazioni con le 
comunità limitrofe – anche nella forma di un’approvazione da parte genovese 
– è invece, come si è detto, un ambito programmaticamente escluso dal liber
di Porto Maurizio, che non può dunque costituire strumento cui attingere per 
la difesa del territorio del borgo, mirato com’è a testimoniare e prevedere solo 
la regolazione dei rapporti con la distante “capitale” regionale. 

3. Prosecuzione, consultazione, conservazione

Non stupisce dunque che i due codici conoscano una fruizione e un futuro 
radicalmente differenti. Mentre il liber di Porto Maurizio vive di progressive 
addizioni, come si è visto anche seicentesche, “chiudendosi” in età di molto 
successiva al suo avvio forse perché l’insieme dei fascicoli dipinge un quadro 
normativo ormai superato, e la sua rilegatura corrisponde a questa presa d’at-
to, per quello di Rezzo la “chiusura” avviene ben prima e risulta di poco poste-
riore alla fase della compilazione: occorre adesso precisare che i documenti 
contenuti nell’ultimo fascicolo del codice (due del 1527 e uno del 1529, che 
trattano dell’investimento dei luoghi di San Giorgio destinati alla cappella di 
Santa Maria nella parrocchiale di San Martino), pur tematicamente coerenti 
con quelli subito precedenti, sono stati riconosciuti come un’aggiunta poste-
riore al corpus principale, così come lo sono, nel medesimo fascicolo, i docu-
menti del 1518 e del 1526 già presi in esame; piccole integrazioni agli statuti 
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risalgono al 1531 e sono apposte in pagine lasciate intenzionalmente bianche 
tra gli statuti stessi e il blocco di tutti gli altri documenti69.

Rispetto a questo diversissimo sviluppo dei due codici è comunque sei-
centesca, in entrambi i casi, la redazione di un indice del volume, cioè di 
quell’elementare espediente che ne facilita la consultazione. Nel caso di Porto 
Maurizio questa datazione non sorprende, alla luce di quanto si è più volte 
chiarito. Apprendiamo anzi dall’indice, che consta di un unico foglio cartaceo 
recuperato in fase di restauro del codice, come parte del materiale riversato 
nel libro sia perduta: l’indice rimanda infatti a una paginazione delle carte 
che procede ben oltre quanto è ancora leggibile. Purtroppo l’indice è di natura 
descrittiva, e non si fa riferimento (se non per le primissime carte) agli anni a 
cui datano i documenti trascritti, perciò disponiamo solo di titoli, pur utili70.
Ma a metà codice, come già indicato in precedenza, troviamo elencati – scritti 
si direbbe in gran parte in unica occasione o comunque da unica mano – una 
serie di regesti, non cronologicamente ordinati e in non immediata relazione 
benché con buon tasso di coincidenza con quanto conservato: questo elenco 
ha forse la funzione di fornire appropriato contesto di quanto si legge nel li-
ber e il documento più tardo che si compendia data 159971. Un accurato indi-
ce, scritto con la medesima mano seicentesca che ha riportato l’annotazione 
Iurium ecclesie, comunitatis, statutorum loci Recii sul codice del villaggio 
appenninico, occupa il foglio di guardia posteriore. Il volume di Rezzo era 
anche dotato in apertura di un indice delle rubriche statutarie, ma in questo 
punto il codice ha subìto (per corrosione da umidità) la perdita di tre carte e 
dunque delle rubriche di alcuni libri72.

Le diverse modalità e i diversi tempi di “chiusura” dei due codici hanno 
ovviamente delle ragioni. Già negli anni Quaranta del secolo XVI i marchesi 
di Clavesana intraprendono tentativi di abrogare gli statuti di Rezzo del 1505, 

-
rum non ligant dominos»73. Non solo cessano le aggiunte di nuovi documen-
ti, che potrebbero ancora rispecchiare la natura contrattuale del liber, ma è 

meno nella prospettiva dei diritti marchionali. Tuttavia, il fatto che l’indice 
dei documenti contenuti nel codice sia compilato nel secolo XVII parla di un 
processo diluito nel tempo, con una lentezza che trova ragione nel caratte-
re omnicomprensivo del testo, nel suo valore anche affettivo, se teniamo a 
mente soprattutto la documentazione relativa alle chiese. E non è affatto un 
caso che il volume sia stato conservato all’interno dell’archivio dei marchesi 

69 Macchiavello, Introduzione cit., pp. X e XIII, XIV, e supra, testo corrispondente alle note 47 
e 58.
70 BCI, ms. Arch. 4, ultima carta non numerata, verso, con riferimento a c. 95.
71 BCI, ms. Arch. 4, cc. 51r-53r.
72 Macchiavello, Introduzione cit., p. X.
73 Macchiavello, Introduzione cit., p. XVIII.
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sussistere qualche dubbio sul suo deposito mentre è ancora uno strumento 
pienamente vitale – vuoi nel palazzo marchionale, vuoi nell’archivio della co-
munità, per cui sono state proposte più sedi, compresa la casa dello stesso 
notaio Borromino Bonfanti74 – appare plausibile che, in tempi anche molto 
successivi all’abrogazione di quella redazione degli statuti, i marchesi lo ab-

la conservazione. Un’altra possibilità, forse meno suggestiva, è che il liber sia 
rimasto frammisto a quella parte della documentazione del comune di Rezzo 

-
bilmente diversi nell’archivio signorile, come dimostra all’interno di quest’ul-
timo la presenza di alcune buste “non originali”75.

La “chiusura” del liber di Porto Maurizio origina anche dal fatto che la 

abusata di work in progress. Tali codici costituiscono il materiale più antico 
del fondo tuttora conservato a Imperia – la città originata dall’unione di Porto 
Maurizio con altri comuni in età fascista – presso la locale Biblioteca civica: il 
contesto di produzione documentaria in cui originano è ovviamente diverso e 
ben più nutrito di quello di Rezzo, per il più stretto rapporto con la “capitale” 
e per le attività mercantili e marinare che richiedono continua registrazione76.
La conferma dogale dei due dossier raccolti nel 1500 avvenuta in una data alta 

il più antico liber o registro redatto per la comunità di Porto Maurizio, in ogni 
caso percepito quale primo nella coscienza archivistica locale, come tra poco 
noteremo.

Qui dovrebbe comunque soccorrere un’indagine articolata degli altri co-
dici del borgo rivierasco, rivolta in primo luogo a chiarirne più precisamente 
la datazione dei singoli fascicoli e della rilegatura, anche se la scrittura con-
sente di ascriverli per ora, genericamente, al secolo XVI. Ma poiché la nostra 
analisi è concentrata soprattutto sulla prima età moderna, basterà qualche 
cenno che lasci comprendere come in questo grosso villaggio dove operano 

della comunità e delle sue iniziative che ha un grosso perno nel travaso di atti 

74 Macchiavello, Introduzione cit., pp. XV-XVII. Nell’Archivio comunale di Rezzo sono conservati 
non più di una decina di documenti che non siano stati trascritti nel Liber Recii.
75 Macchiavello, Introduzione cit., p. XVI.
76 Per questo ambito di problemi il rimando obbligatorio è a Cammarosano, Italia medievale 
cit.; J.-Cl. Maire Vigueur, Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie 
médiévale, in «Bibliothèque de l’École des chartes», 153 (1995), pp. 177-185 (anche in Le scritture 
del comune cit., pp. 155-171). In un riordino del patrimonio librario e documentario cittadino del 
secondo dopoguerra, alla Biblioteca Civica di Imperia sono stati destinati i libri del comune (si 
vedano anche le note successive), separandoli del resto della documentazione conservata nell’Ar-

che nel fondo Comune di Porto Maurizio, serie I, sono conservati i seguenti materiali: decretorum
dal 1371 (in copia), diversorum dal 1460, ordinariorum a partire dal 1485, actorun civilium dal 
1510, delegationum dal 1530.
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su libro e che ambisce a ricalcare uno schema più prettamente cittadino, cioè 
un sistema documentario in cui i testi siano in vicendevole rapporto e siano 

-
condo libro» in una scritta apposta con mano moderna raccoglie «immunità e 

S. Giorgio», datati tra il 1435 e il 160077. È archiviato come Libro delle conven-
zioni e ragioni della comunità, 1460, un terzo volume pergamenaceo, perve-
nuto fortemente mutilo delle carte iniziali78. In entrambi i casi l’impressione, 

espresse con una tensione verso l’ordinamento tematico che poi viene pro-
gressivamente meno: a un primo sguardo i codici risultano di composizione 
fattizia, nuovamente montati con fascicoli scritti per lo più da mani diverse, 
veri e propri containers documentari, senza che manchino identici atti pre-
senti nell’uno e nell’altro codice, come una supplica del 1435 dei rappresen-
tanti della comunità di Porto Maurizio relativa al pagamento delle gabelle al 
governo genovese79. Benché resti ancora tutta da accertare la costituzione di 

fuochi è un borgo con una popolazione che supera il migliaio di abitanti dediti 
ad attività professionali assai variegate e non solo agricolo-pastorali – occorre 
tuttavia sottolineare come ben tre libri siano simultaneamente in corso di in-
termittente redazione, con riprese che sarebbe opportuno, qualora possibile, 

e funzionari.
Un indispensabile allargamento di sondaggi sui libri di comunità consen-

sempre effettivamente praticate – una molteplicità che può costituire interes-
sante e puntuale rivelatore delle dinamiche politiche interne alla comunità e 

-
-

sapevolezza che potremmo così disporre di un ulteriore, e molto attendibile, 
indicatore di come la costruzione di una propria autonomia di conservazione 
e di organizzazione documentaria costituisca al tempo stesso l’adeguamento a 
uno standard e base per ripensare e ricontrattare la propria dipendenza.

77 BCI, ms Arch. 5 (Franchigie e dogane dal 1435 al 1600): si tratta di un codice di bella fattura, 
restaurato negli ultimi anni, di 54 carte.
78 BCI, ms Arch. 6 (Libro delle convenzioni e ragioni della comunità, 1460, che riprende una 
scritta molto sbiadita posta nell’attuale foglio di guardia): il volume, composto da diversi fascicoli 
non tutti della stessa misura e scritti con cura diseguale, contava 95 carte, ma è mutilo delle prime 
24, ed è stato restaurato negli ultimi anni.
79 BCI, ms Arch. 5, cc. 1 sgg. e ms Arch. 6, cc. 57 sgg. Il ms Arch. 7, Libro della comunità di Porto 
Maurizio dal 1458 al 1671, cartaceo, è tutto di mano tardo seicentesca. 
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La memoria dei gentiluomini. 
*

di Andrea Gamberini

1. La questione

Negli archivi di famiglia – divenuti oggetto di cure crescenti negli ultimi 
secoli del medioevo – 1 può capitare di imbattersi, tra carte sciolte e atti di 

come cartulario: solitamente una scrittura in registro, formata da documenti 
in originale o in copia, trascritti per intero o soltanto in parte, «da conservarsi 
come titoli giuridici o per memoria storica». I cartulari erano dunque redatti 
per l’utilità del destinatario dei documenti trascritti (anche se non mancano 
eccezioni) e proprio in questo aspetto differiscono – nonostante alcune recenti 
letture omologanti – dai copialettere, registri che invece, come osservava più 
di un secolo fa Cesare Paoli, «emanano dalla volontà dell’autore dei documen-
ti». Ma non solo: se i copialettere «si riferiscono ad affari in corso, i cartulari 
a fatti già compiuti; gli uni rappresentano un lavoro di cancelleria, gli altri un 
lavoro di archivio»2.

* Si pubblica in questa sede il testo rielaborato della relazione presentata al seminario L’archivio
come fonte (III): archivi di famiglie aristocratiche. San Miniato, 11-13 settembre 2006, coordi-
natori A. Bartoli Langeli, G. Chittolini, G.M. Varanini.
1 Si veda in proposito P. Cammarosano, ,
Roma 1991. Più recentemente anche G.M. Varanini, Archivi di famiglie aristocratiche nel Veneto 
del Trecento e Quattrocento. Appunti, in Un archivio per la città. Atti della giornata di studi sugli 
archivi di famiglia, Vicenza, 4 aprile 1998, a cura di G. Marcadella, Vicenza 1999, pp. 24-38.
2 Sempre valide le osservazioni di C. Paoli, Diplomatica, Nuova ed. aggiornata da G.C. Bascapè, 
Firenze 1942, pp. 277-278; 283 sgg. Sulla stessa linea anche O. Guyotjeannin, voce Cartulario, in 
Dizionario enciclopedico del medioevo, a cura di A. Vauchez, ed. italiana a cura di C. Leonardi, 
I, Roma 1998, pp. 343-344. Inclina invece ad assimilare i copialettere ai cartulari P. Savy, La
famiglia Dal Verme fra Trecento e Quattrocento. I suoi documenti, i suoi archivi, in «Società e 
storia», 26 (2003), 102, pp. 823-847, che tra gli esempi include anche il copialettere del conte di 
Felino (p. 830). Talora il termine cartulario è stato impiegato anche per indicare dei censuari: così 
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Nelle note che seguono non mi soffermerò dunque sui copialettere, fonti 
che pure si possono rinvenire in alcuni archivi di famiglia3 e che coi cartulari 

suggestionata dalla centralità del tema cittadino e per tradizione poco incline 
a porre attenzione alle scritture prodotte da soggetti politici non urbani4.

Mi propongo invece di indagare la vicenda dei cartulari di lignaggio, soli-

del medioevo – detentrici di diritti signorili, ma anche (e più semplicemente) 
-

me, talora semplicemente di terre ecc. Nelle pagine seguenti, cercherò allora 
di ricostruire in prospettiva diacronica le trasformazioni di queste scritture, 
in relazione soprattutto al mutare del contesto politico, ma anche all’emer-
sione di nuove esigenze e opportunità in ambito familiare. E dunque: quando 
nacquero i cartulari di lignaggio? Quali funzioni dovevano assolvere? Esse si 
mantennero costanti nel tempo? E ancora: si possono individuare aree che 
si connotano per la concentrazione o per la rarefazione di queste scritture? 

della memoria familiare? 

2. Alle origini di una fonte trascurata

La mancanza di ricerche mirate e su vasta scala, come quelle che già al-
l’indomani della Rivoluzione furono ad esempio avviate in Francia, costituisce 
sicuramente il maggiore ostacolo nell’indagine sui cartulari di lignaggio e sulla 
loro origine: nessun censimento è mai stato avviato nella Penisola, nessun in-

tempo e nello spazio l’apparizione di questa particolare tipologia di scrittura, 
rimane al momento solo un auspicio5.

in Le campagne friulane nel Tardo Medioevo: un’analisi dei registri di censi dei grandi proprie-
tari fondiari, a cura di P. Cammarosano, Udine 1985 e così anche in A. Gamberini, Il cartulario 
degli Scotti di Piacenza fra memoria familiare e cultura pattista, in Uno storico e un territorio. 
Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale. Atti del convegno di studi, Parma, 11-12 ottobre 2002, a 
cura di R. Greci e D. Romagnoli, Bologna 2005, pp. 261-276, ora in A. Gamberini, Lo Stato viscon-
teo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano 2005, pp. 231-244, con riferimento ad 
alcune scritture dei Federici di Valcamonica. In questa sede intendo tuttavia fare un uso della 

3 I copialettere si possono generalmente rinvenire negli archivi di famiglie detentrici di diritti 
signorili, come nel caso del copialettere del conte di Felino, ricordato da M. Gentile, Terra e po-
teri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all’inizio del Quattrocento, Milano 2001, p. 69 
e come nel caso di un registro tardo quattrocentesco dei Contrari, oggi conservato nell’Archivio 
Boncompagni Lodovisi, presso l’Archivio Segreto Vaticano, fasc. 714/23.
4 Ho sviluppato questi aspetti in Gamberini, Il cartulario degli Scotti cit.
5 Basti il rinvio a Les cartulaires. Actes de la Table ronde organisée par l’École nationale des char-
tes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S., Paris, 5-7 dicembre 1991, a cura di O. Guyotjeannin, L. Morelle e 

nemmeno per la Gran Bretagna: si veda G.R.C. Davies, Medieval Cartularies of Great Britain: a 
Short Catalogue, London 1958.
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principali parentele della cosiddetta Italia delle città (alla quale queste note si 
corpus documen-

tario tutt’altro che trascurabile: dal cartulario degli Scotti di Piacenza6, a quelli 
dei Fogliano per il Reggiano7, da quelli dei Grimaldi, dei Fieschi di Lavagna 
e dei Da Passano per l’area ligure8, a quelli dei Martinengo per Brescia9, da 
quello dei Dal Verme per il Piacentino e il Pavese10, a quelli degli Orsini per 
il Lazio (e non solo)11, da quello dei da Nogarole per il Veronese12 a quello dei 
marchesi di Gavi per il Piemonte meridionale13, da quello dei Piccolomini di 
Siena14 a quello dei conti di Calepio per la Bergamasca15 o al cartulario dei Da 
Ripafratta per Pisa16. E così via...

-
ra ad abbozzare una risposta ad alcuni dei quesiti posti in apertura, a comin-
ciare dalla questione delle origini. 

Intorno al momento genetico, l’elemento che forse più colpisce è lo scar-
to cronologico tra l’apparizione dei cartulari cittadini – i celebri libri iurium
–, diffusi già dai primi del Duecento, e i più risalenti cartulari di lignaggio 
(come quelli dei Fogliano, di cui si dirà più diffusamente), databili ai primi del 
Trecento. Non è improbabile che anche in ambito di lignaggio la comparsa dei 
cartulari possa essere ulteriormente arretrata, perché se le città furono la fu-
cina in cui si sperimentano scritture nuove quanto a forma (penso ai registri) 

proprio gli esponenti di famiglie aristocratiche, signorili ebbero una parte di 

6 Su cui Gamberini, Il cartulario degli Scotti cit.
7 Si veda infra.
8 Devo la segnalazione dei cartulari dei Fieschi e dei Grimaldi a Enrico Basso, che ringrazio. 
Quanto a quello dei Da Passano, si veda M. Giordano, Manoscritti di immunità concesse alla fa-
miglia Da Passano, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 34/2 (1994), pp. 185-259.
9 Si veda infra. Devo la segnalazione di questi cartulari a Federica Cèngarle e a Marco Gentile, 
che ringrazio.
10 Savy, La famiglia Dal Verme fra Trecento e Quattrocento cit.
11 F. Allegrezza, Formazione, dispersione e conservazione di un fondo archivistico privato: il 
fondo diplomatico dell’archivio Orsini tra medioevo e età moderna, in «Archivio della Società 
romana di storia patria», 114 (1991), pp. 77-99.
12 Disperso, ma di cui si conserva memoria: si veda Varanini, Archivi di famiglie cit.
13 Rispettivamente Varanini, Archivi di famiglie cit., p. 28 e A. Rovere, Privilegi e immunità dei 
marchesi di Gavi. Un «Liber» del XIV secolo, in Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Don 
Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 36/2 (1996), 
pp. 95-130, distribuito anche in formato digitale da Scrineum (<http://www.scrineum.unipv.it>).
14 R. Mucciarelli, Archivi e documentazione familiare: la Toscana, relazione al seminario 
L’archivio come fonte cit.
15 Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Archivio Calepio, L. 19. a. Devo la segnalazione 
a Cristina Gioia, che ringrazio. Per notizie sui conti di Calepio si veda C. Gioia, “Per ragion di 
sangue, honori et utili di casa”: le famiglie Martinengo Colleoni, Secco Suardo e Calepio tra 
Bergamo e Brescia (XV-XVII secolo), tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, a.a. 
2004-2006, tutor E. Brambilla.
16 Lo segnala F. Leverotti, Note in margine al giuramento dei consorti Da Ripafratta (inizi secolo 
XIII), in «Bollettino storico pisano», 74 (2005), pp. 285-309.
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rilievo – a svolgere il ruolo di vettore nella diffusione di queste scritture tra 
una città e l’altra17. E tuttavia, anche alla luce di questa considerazione, quasi 
un secolo di scarto fra i primi cartulari comunali e le più antiche testimonianze 

-
camente con ragioni di dispersione archivistica. Occorrerà piuttosto chiedersi 

consorterie di fronte alla pressione dei comuni cittadini. In questa prospettiva, 
allora, la diffusione dei cartulari in ambito di lignaggio nel corso del Trecento 
non sarebbe casuale: passati i decenni più turbolenti, nei quali molte signorie 
di castello dovettero riconoscere il primato delle civitates e dividere con esse 
spazi e prerogative giurisdizionali, il dominatus nel corso del XIV secolo rialzò 
la testa, si riorganizzò, in molte regioni guadagnò nuovi spazi, complici anche 
i privilegi che papi e imperatori – bisognosi a loro volta di denari e non meno 
che di consenso – dispensavano con una frequenza che non ha riscontro fra 
XII e XIII secolo18.

In qualche caso sembrano anzi essere state proprio queste concessioni ad 
ispirare la redazione di un cartulario (come nella vicenda dei Fogliano); altra 

processuale privilegi ed esenzioni a suggerirne la stesura (come nella vicenda 
dei da Passano o in quella dei Da Ripafratta). Ma anche quando non vi fosse 

munimina e di 

da molti lignaggi: il segno, questo, di una cosciente strategia documentaria e 
-

tura e di gestione documentaria19.
Non è forse un caso che il cartulario più risalente tra quelli individuati 

– quello di Guido Savina da Fogliano, la cui morte nel 1330 segna anche il ter-
minus ante quem per la datazione del registro20 – sia in realtà un “cartulario 

-
tico: per ambiti territoriali – il primo dei quali è la curia di Carpineti, seguito 
dalle castellanie di Castellarano e Gavardo, dalla pieve di San Eleucadio, dal-
la curia di Gesso dei Malapresi ecc. – il registro elenca tutti i munimina del

-
zioni patrimoniali21.

17

di governo è stato ampiamente studiato. Basti qui il rinvio a I podestà dell’Italia comunale, a cura 
di J.-Cl. Maire Vigueur, I-II, Roma 2000.
18 Coglie lucidamente il fenomeno della ripresa del dominatus G. Chittolini, Signorie rurali e 

, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, IV, Comuni e Signorie: istitu-
zioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981, pp. 589-676.
19 Su questi aspetti insiste Cammarosano, Italia medievale cit., pp. 276 sgg.
20 Per la data di morte: P. Golinelli, voce Fogliano Guido Savina, in DBI, 48, Roma 1997, pp. 
478-479.
21 Archivio di Stato di Mantova [d’ora in poi ASMn], Archivio Gonzaga, b. 1848. I cartulari dei 
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di molti libri iurium comunali22, anche se i documenti non sono trascritti in-
tegralmente (salvo poche eccezioni), ma semmai regestati in brevi rubricellae
recanti informazioni anche sui caratteri estrinseci del documento stesso (ad 
esempio item quoddam privillegium bulatum bula plumbea pendenti cum 

)23.
Spettava semmai a un secondo cartulario – che al pari del primo si trova 

nell’Archivio Gonzaga, famiglia cui pervenne probabilmente all’indomani del-
la conquista di Reggio (1335)24 – il compito di tramandare per esteso il tenore 
dei principali atti e privilegi conservati tra le carte di famiglia. Si tratta di un 
registro leggermente posteriore – come si può supporre dalla trascrizione di 
un’importante bolla di Giovanni XXII assente invece nel primo – che tuttavia 
presenta un forte debito col precedente, di cui conserva tra l’altro il medesimo 

3. La retorica del cartulario

Quello attestato per i Fogliano è dunque già un embrionale sistema di car-
-

temente pragmatica e archivistica, ora invece memorialistica e ideologica. Ma 
di più: anche se in nuce, ovvero ancora non sviluppata in tutte le sue poten-

vicende dell’agnazione. Sui Fogliano, ad ogni buon conto, si vedano A. Gamberini, La città asse-
diata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Roma 2003, pp. 227 sgg. e i saggi di 
O. Rombaldi, Querciola e i feudi della Chiesa reggiana (pp. 65-86), G. Casagrande, I da Fogliano
(pp. 309-318) e C. Corradini, Giudizi sui Fogliano (pp. 343-346), tutti in Il territorio Querciolese 
e la Valle del Tresinaro. Atti del convegno di studi storici, Viano, 24-25 maggio 1980, I-II, Reggio 
Emilia 1982.
22

Cammarosano, Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo Vecchio» 
del Comune di Siena, Siena 1988; A. Rovere, I «Libri iurium» dell’Italia comunale, in Civiltà
comunale: libro, scrittura, documento, Atti del Convegno, Genova 1988, («Atti della Società li-
gure di storia patria», n. s., 29/2, [1989]), pp. 157-199. Più recentemente: L. Baietto, Scrittura e 
politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte

Baietto, Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi 
(secolo XIII): una relazione di circolarità, in «Società e storia», 98 (2002), pp. 645-679. Da ul-
timo anche «Libri iurium» e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), a cura 

talora mantenuto dai cartulari di lignaggio anche nel Quattrocento, come mostra la vicenda dei 
Dal Verme: si veda Savy, La famiglia Dal Verme cit.
23 Più raramente le rubricellae recano informazioni sul luogo di conservazione del documento: 
solo in un caso si menzionano delle pergamene riposte in un sachulo. L’assenza di riferimenti 
al luogo di conservazione, alle sue eventuali partizioni spaziali, è assai comune. Si veda per un 
riscontro Varanini, Archivi di famiglie cit.
24 Sulla dominazione gonzaghesca a Reggio si veda ora I. Lazzarini, Reggio 1335: la città, la si-
gnoria, gli statuti, in Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi, a cura di G. 
Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 225-243.
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-

venuto l’invito a considerare il cartulario come «documento in se stesso, il cui 
interesse differisce dalla somma degli interessi particolari di ogni documento 
trascritto»25. Ma è proprio su questo «interesse» che converrà soffermarsi, per 
rilevare come esso sia solitamente declinato in chiave simbolica e ideologica 
(il cartulario come un monumento alla potenza e al prestigio del lignaggio), 
piuttosto che in chiave pragmatica (e, dunque, di volta in volta, si è rimarca-
ta la valenza del cartulario come strumento di corredo delle carte d’archivio; 
come prodotto per affrontare il contenzioso giudiziario ecc.), con un appiatti-

-
ta considerazione anche per la sua struttura, che è propriamente narrativa e, 

– ma lo si mostrerà meglio nell’ultimo paragrafo – quella della memoria dalle 
aristocrazie territoriali.

Per ora soffermiamoci sugli aspetti retorici del cartulario, che ne fanno il 
luogo di elezione di vere e proprie pratiche discorsive, di una narrazione, anche 
complessa, composta selezionando e intrecciando i documenti da trascrivere. 
A voler essere ancora più espliciti, si potrebbe dire che i documenti stanno al 
cartulario come le parole al discorso: e dunque, attingendo al medesimo reper-
torio documentario, combinando variamente i documenti, si potevano svilup-
pare più discorsi, rivolti a soggetti diversi e costruiti in momenti differenti. 

Si tratta di un aspetto in qualche modo connaturato con questa stessa ti-

– documenti che sono invece sciolti quanto alla forma e spesso indipendenti 
quanto al tenore. Nel caso dei cartulari Fogliano quello che traspare è un di-

del possesso. Ma che fosse un discorso – e dunque un’argomentazione ragio-

in quello che ho chiamato “cartulario inventario” – in apparenza, dunque, una 
fonte pragmatica per eccellenza – non solo la successione dei documenti ali-
menta un’immagine di potere, ma l’elemento narrativo cessa a un certo mo-
mento di rimanere sotto traccia per prevalere sulla stessa struttura documen-
taria del cartulario. In alcuni luoghi del testo, infatti, la consueta sequela di 
rubricellae, ciascuna delle quali riassuntiva di un singolo atto, lascia il posto a 
elencazioni di più avvenimenti che sono desunti tutti dal medesimo atto, quasi 
lo riassumono scomponendone però gli aspetti salienti, con l’effetto di costrui-
re un vero e proprio tessuto narrativo. Come nel caso di quelle due carte legate 
insieme, che si diceva contenere «plurae investiture», ma il cui tenore viene 

25 Così P. Toubert, Dalla terra ai castelli. Paesaggi, agricoltura e poteri nell’Italia tardome-
dievale, a cura di G. Sergi, Torino 1995, p. 7. Sulla stessa linea anche J. Le Goff, P. Toubert, Une
histoire totale du Moyen Âge est-elle possible?, in Actes du Cème Congrès national des Sociétés 
savantes, Paris 1975, I, pp. 7-8.
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invece sciolto in un lungo elenco di episodi, ciascuno introdotto dall’avverbio 
item, e costituenti quasi gli scatti o i fotogrammi di un’ideale sequenza: la 
presa del castello di Gesso da parte dell’omonima famiglia nel 1280, quindi il 
pronunciamento del podestà in favore dei Fogliano, la reazione con l’occupa-
zione della torre, l’invio di custodi del comune reggiano, l’acquisto da parte dei 
Fogliano delle quote di proprietà dei domini de Gipso ecc.26.

Del resto, che il cartulario dei Fogliano potesse assolvere anche ad una 
funzione narrativa era in qualche modo suggerito dalla sua stessa intitolazio-
ne, che legava in un continuum senza cesure i munimina di Guido Savina con 
la principale cronaca reggiana del tempo: «Infrascriptae sunt note instrumen-
torum et privilegiorum domini Guidonis Savine de Foliano, de factis et aliis et 
memoriale potestatum per seriem hic inferior denotate»27. Fin dal suo con-
cepimento, insomma, il cartulario era stato pensato per accogliere, accanto ai 

in cui tanta parte ebbero proprio i Fogliano.
Attraverso l’analisi di questi primi registri emergono dunque le potenzia-

lità e l’originalità dei cartulari di lignaggio, non meno rilevanti – nel più ge-
nerale panorama delle fonti basso medievali – di quei registri di conti, gestio-
nali, che proprio fra Tre e Quattrocento diventano sempre più diffusi anche 

centralità e interesse28.
A ben vedere, però, la particolarità e l’originalità dei cartulari di lignag-

gio non emerge solo in rapporto ai registri contabili e alle scritture gestionali, 
ma anche in relazione ai cartulari della tradizione comunale (o di quei libri
privilegiorum recentemente illustrati per l’area subalpina)29, di cui quelli di 
lignaggio recuperavano sì la valenza pragmatica (e quindi la funzione di salva-
guardia dei diritti), o anche quella ideologica (che almeno in quelli comunali 
era già evidente, tanto che si è parlato di un’ideologia della comitatinanza)30,
ma dai quali si distaccavano per la consapevolezza con cui la selezione delle 
scritture trascritte poteva essere asservita a un intento propriamente narra-
tivo31. Mi pare emerga bene in questo la peculiarità dei cartulari di lignaggio 

26 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 1848, cartulario dei Fogliano, cc. 3v-4r.
27 Sul Memoriale potestatum Regiensium, altrimenti noto come Liber de temporibus, si veda la 
scheda curata da P. Rossi nel Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV),
a cura di B. Andreolli, D. Gatti, R. Greci, G. Ortalli, L. Paolini, G. Pasquali, A.I. Pini, A. Vasina e G. 
Zanella, Roma 1991, pp. 229-233.
28 Sull’originalità e sull’importanza di censuari e registri gestionali in ambito laico si veda 
Cammarosano, Italia medievale cit., p. 277; si veda anche M. Della Misericordia, I nodi della 
rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo, in corso 
di stampa.
29 Si vedano A. Barbero, I Libri iurium dei comuni piemontesi fra Medioevo e Antico Regime, in 
“Libri iurium” e organizzazione del territorio cit., pp. 95-109; R. Comba, Fra «statuta» e «libri 
privilegiorum»: su alcuni codici conservati nell’Archivio storico della città di Torino, in Libri e 
altro nel passato e nel presente, a cura di G.G. Merlo, Milano 2006, pp. 65-76.
30 Spunti in questo senso in Baietto, Sistemi di elaborazione cit.
31 La debolezza del nesso fra libri iurium comunali e memoria storica (nel senso di una scarsa 
interferenza tra memoria cittadina e libri iurium) è rimarcata da P. Cammarosano, I «Libri iu-
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anche rispetto alle cronache cartulario (o cronache con documenti) di certi 
monasteri meridionali. Se in quelle scritture – come ha ricordato Girolamo 
Arnaldi – l’obiettivo della narrazione storica era quello di corroborare il teno-
re dei munimina trascritti, di contestualizzarli, nei cartulari di lignaggio (o, 
almeno, in alcuni di essi) la logica che presiede alla redazione è esattamente 
inversa: sono i documenti ad essere piegati a un intento (anche) discorsivo32.

E proprio questa, allora, mi pare essere l’eredità feconda che già i primi 
cartulari di lignaggio (per esempio quello dei Fogliano) consegnano alle epo-
che posteriori: l’idea, cioè, che il cartulario possa essere qualcosa di più che 
un semplice liber iurium, qualcosa di più che un registro coi munimina del 
casato, pur con tutte le sue implicazioni simboliche e le sue valenze politiche 
e giuridiche. L’impressione, insomma, è che il rapporto fra il registro e i docu-

-
clinando non di rado verso vere e proprie forme del ragionare, del discorrere.

Questo fenomeno sembra diventare manifesto soprattutto nel Quattrocento, 
quando le pressioni degli stati regionali sui lignaggi aristocratici suggerirono 
a questi ultimi una risposta che andava oltre la mera riproposizione dei dirit-
ti pregressi, la semplice giustapposizione ordinata degli iura familiari, e che 
passava piuttosto per lo svolgimento di argomentazioni complesse, di cui il 
cartulario era in qualche modo lo specchio (quando non il vettore).

principali famiglie bresciane, che elaborò nel corso del tempo un vero e pro-

rium» e la memoria storica delle città comunali, in Il senso della storia nella cultura medievale 
italiana (1100-1350). Atti del XIV convegno di studi, Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, ora 
in Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, a cura di 
G. Albini, Torino 1998, pp. 95-108. Viceversa, la valenza anche narrativa, memorialistica insita in 
una successione di documenti privati, quali per esempio i rinnovi delle investiture feudali dei ve-
scovi di Como, è stata colta da M. Della Misericordia, La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli 
tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo, Milano 2003, pp. 339-341, il quale ha mostrato la consa-
pevolezza con cui le famiglie dei feudatari attingevano a queste scritture notarili, considerate non 
semplicemente come serbatoi di munimina, ma anche come vettori di identità di lignaggio, come 
tavole genealogiche che, attraverso il ricordo di tutte le conferme feudali ricevute, consentivano 
di risalire nel passato anche per una decina di generazioni.
32 Si veda G. Arnaldi, ,
in . Atti del convegno internazionale di studi tenuto 
in occasione del 90° anniversario della fondazione dell’Istituto storico italiano per il medioevo, 
I, Roma 1976, ora in Le scritture del comune cit., pp. 121-140. Anche A. Pratesi, Cronache e do-
cumenti, in  cit., pp. 337-350. Sui cartulari basso 
medievali di ambito ecclesiastico si veda invece D. Puncuh, Cartulari monastici e conventuali: 
confronti e osservazioni per un censimento, in Libro, scrittura, documento della civiltà monasti-
ca e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV). Atti del convegno di studio, Fermo, 17-19 
novembre 1996, a cura di G. Avarucci, R.M. Borraccini Verducci e G. Borri, Spoleto 1999, pp. 
341-380. Qualche riferimento anche in A. Bartoli Langeli, N. D’Acunto, I documenti degli ordini 
mendicanti, in Libro, scrittura, documento cit., pp. 381-415. Anche in ambito di lignaggio non 
mancano cronache con trascrizioni di documenti, ma la loro apparizione sembra piuttosto tarda: 
si veda per esempio la Historia Pallavicina, ms del XVI secolo, su cui L. Arcangeli, Un lignaggio 
padano tra “autonomia signorile” e corte principesca: i Pallavicini, in Aristocrazia signorile e 
stati principeschi in Italia e in Francia nel secolo XV, a cura di P. Savy e M. Gentile, in corso di 
stampa.
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prio sistema di cartulari33. Alcuni tra questi sono in realtà le classiche raccolte 
di diritti, ancorché in copia semplice, sui quali ricadeva l’onere di raccogliere 
i titoli di possesso dei Martinengo a Urago d’Oglio e nella Calciana, regione di 

ad maiorem 
cautelam il primo tra questi registri offre anche la trascrizione dei precedenti 

Trecento34.
In un altro codice, cartaceo, troviamo invece una sequela di conferme alle 

limitata a confermare genericamente i privilegi del casato, preoccupazione di 
quest’ultimo fu quella di recuperare e ordinare in un corpus tutte le immu-
nità concesse alle terre poi entrate in possesso del lignaggio, a cominciare da 
quelle che accompagnarono le donazioni di Bernabò alla moglie Regina della 
Scala, il passaggio di queste dapprima a Giovannolo Casati, poi a Prevosto 
Martinengo, quindi tutte le conferme rilasciate da Gian Galeazzo Visconti, da 
Pandolfo Malatesta, da Filippo Maria Visconti, dal doge Francesco Foscari e 

35.
Assai più originali e, per certi versi, anche più interessanti risultano invece 

altri due registri, nei quali davvero le potenzialità dello strumento cartulario 
sono esplorate in tutta la loro ampiezza. Il primo è un cartulario membrana-

– ricca, addirittura sontuosa – segnala l’attenzione e l’importanza attribuitegli 
dal casato. Caratteri in oro si alternano infatti a capilettere vergati in rosso e 
blu – i colori dei Martinengo –, preludendo, in una sorta di climax ad un tem-
po artistico e politico, alla complessa miniatura che incornicia una conferma 
dei rettori di Brescia ai molti privilegi della parentela (1476)36.

Ma il cartulario non è solo un monumento, per quanto splendido, al pre-
stigio del casato. In qualche modo il lusso e lo sfarzo concorrono a tradurre 
visivamente la nobiltà del casato, del resto evocata dalle cromie araldiche del 
lignaggio, così come dalle armi di Giovanni Martinengo (queste ultime ripro-

-
ma una sorta di pendant artistico di quelle prove di nobiltà che i Martinengo 
ebbero cura di ostendere già in apertura di cartulario (c. 1), dove campeggia 
la «genealogia dominorum nobilium Capitaneorum scripta et inventa in li-

33 Sui Martinengo ancora fondamentale P. Guerrini, Una celebre famiglia lombarda: i Conti di 
Martinengo. Studi e ricerche genealogiche, Brescia 1930. Più recentemente Gioia, “Per ragion di 
sangue, honori et utili di casa” cit.
34 Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, ms M. f. II. 1, secolo XV, membranaceo. Il cartulario 
consente una ricostruzione più dettagliata della vicenda di questi beni e di queste giurisdizioni 

su altre fonti. Si vedano in merito: F.E. Comani, 
Indagini critiche, in «Archivio storico lombardo», s. 3, 18 (1902), pp. 212-248, in particolare pp. 
233 sgg.; G. Bonomelli, A proposito dei beni di Beatrice della Scala nella Calciana, in «Archivio 
storico lombardo», s. 3, 19 (1903), pp. 131-144.
35 Archivio di Stato di Brescia [d’ora in poi ASBs], Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 1.
36 ASBs, Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 3.
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bris nobilium antiquiis scripta quae sunt in monasterio sancti Sepulchri de 

Longofredus, vassallo del re d’Ungheria, stabilitosi in Lombardia nel 100737.
In questa prospettiva, allora, i privilegi e le conferme rilasciate dai Visconti, 
dal Malatesta, da Venezia suonavano (anche) come attestazioni del pedigree
aristocratico dei Martinengo.

Se nel cartulario miniato la funzione di tutela dei munimina – che, pe-
raltro, non venne mai meno, come indicano la puntuale trascrizione degli in-

Venezia di alcuni originali38 – si intrecciava con un discorso sulla nobiltà dei 
Martinengo, nell’ultimo registro di questo sistema così articolato le consuete 
preoccupazioni pragmatiche si saldano invece con un’argomentazione diver-
sa, questa volta centrata sull’identità politica del casato39. E dunque accanto 
alla consueta galleria di privilegi e conferme (prezioso sussidio per orientarsi 
tra le carte di famiglia e come tale utilizzato ancora nel Settecento)40 troviamo 
documenti e scritture attestanti il colore politico della parentela.

 L’inserimento di Brescia nel dominio della Serenissima, pur compiutosi 
col concorso dei Martinengo, non aveva infatti messo il casato al riparo dall’of-
fensiva dei corpi territoriali41. Per tutto il Quattrocento e poi ancora nel Cinque 
e Seicento la comunità cittadina e le comunità rurali portarono il loro attacco 
alle immunità e alle esenzioni dei Martinengo con cadenza quasi annuale. E 
i Martinengo risposero non solo presentando appello nelle sedi competenti 
– Venezia, i rettori di Brescia, qualche altra magistratura della Serenissima – 
ma anche facendo confezionare nel primo Cinquecento un corposo cartulario 
cartaceo nel quale ebbero cura di fare trascrivere, accanto ai loro privilegi, alle 
conferme e agli atti dei processi conclusisi con un pronunciamento favorevole, 

42. Dal momento che la stessa dottrina riconosceva la 

37 Campagnes
Lombardes du Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de 
Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, Rome 1993, pp. 633 sgg.
38 Con riferimento alla declaratoria dei rettori di Brescia datata il 16 gennaio 1442 e registrata a c. 
37r, il copista si preoccupava di annotare: «Nota che la suprascripta litera principal autentica qual 

39 ASBs, Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 2.
40

18 dicembre 1443 (c. 28r) un anonimo apponeva la seguente chiosa: «Modo non adest. 1733».
41 Sui rapporti tra i Martinengo e Venezia qualche spunto in S. Zamperetti, I piccoli principi. 
Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territo-
riale ai primi decenni del’600, Treviso 1991, pp. 149 sgg. Anche Guerrini, Una celebre famiglia 
lombarda cit., passim.
42 -
stato pedigree
Malatesta, che evidentemente fu considerata dai compilatori utile contributo alla costruzione del-
la memoria e dell’identità familiare»: così M. Gentile, «Postquam malignitates temporum hec 

,
in , a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 249-274, 
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-
ria di questa fedeltà: un obiettivo, questo, al quale contribuivano non solo le 
arenghe delle tante ducali copiate, sempre prodighe di riferimenti alla fedeltà 
dei Martinengo, ma anche scritture diverse e, se possibile, ancora più esplici-
tamente allusive. Come la lettera inviata nel 1459 alla Serenissima da Antonio 
Martinengo, nella quale egli non solo dispensava consigli sugli avvenimenti 
militari in corso, ma addirittura – fulgido esempio di lealismo alla Patria vene-
ziana! – esortava il doge a ipotecare in caso di necessità i beni dei Martinengo, 

43. O, ancora, 
a seguire, la lettera al doge di Giovanni Battista Martinengo, in cui rammen-

illustrissimo Stato»44.
Ma la scrittura forse più connotante è una cronachetta, molto indicati-

Compendio brevissimo dei molti fatti degni et meriti del 

Leonardo suo fratello, honori, beni et essaltacioni del Stato di San Marco.
Convinti fautori della dedizione di Brescia a Venezia, i due fratelli sovrasta-
no per impegno e determinazione ogni altro protagonista del fronte antivi-
sconteo. Figure come i provveditori di Venezia o il Gattamelata emergono 
a fatica dalla narrazione: sono infatti l’astuzia e il coraggio dei Martinengo 

capitano veneziano osa spingersi nella ribelle Valcamonica, sono ancora una 
volta i due fratelli a farsi avanti. Le doti di ardimento non erano però di-
sgiunte da una solida visione strategica. E dunque, consapevole del ruolo 
delle fazioni in tutta l’area montana, Antonio Martinengo non mostra esita-
zioni e organizza con tutti i capiparte un conciliabolo per indurli alla fedeltà 
a Venezia, consentendo al cronista di chiosare: «Non si troverà in Lombardia 
gentil’homo qual per questo Stato habbi operato più eccellentemente e con 
più sincera fede»45.

La forma discorsiva del cartulario, che con la trascrizione della cronaca 
trova la sua più compiuta manifestazione, ritorna – né forse poteva essere 
diversamente – anche in quella che appare come la replica della comunità 
bresciana alle pretese di esenzione dei Martinengo: una sorta di “contro car-
tulario”, probabilmente commissionato a un giurisperito, come suggerirebbe 
la formula d’apertura (casus talis est). Ancora una volta, la natura narrativa e 
argomentativa già implicita nella fonte cartulario si fa rapidamente esplicita, 

inchiostro rosso), che introducono i singoli atti (in inchiostro nero) per con-
futarli, con l’effetto di creare un vero e proprio tessuto connettivo tra i diver-

in particolare pp. 261-262. Vale la pena di osservare che Venezia divenne nel Quattrocento guida 

43 ASBs, Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 2, cc. 194v sgg.
44 ASBs, Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 2, cc. 199r sgg.
45 ASBs, Archivio Martinengo delle Palle, b. 459, reg. 2, c. 194r.
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si documenti del registro (che in larga parte sono poi gli stessi utilizzati dai 
Martinengo)46.

4. Un cartulario particolare e la sua valenza performativa

L’accostamento fra il cartulario e le pratiche del discorso, tra i documenti 
che compongono il registro e le parole che articolano l’argomentazione e il 
linguaggio, consente però di mettere a fuoco anche un’altra valenza potenziale 
dello strumento cartulario, ovvero la sua performatività, nel senso pregnante 
del termine proposto dai linguisti. A ben vedere, non è questo che il corollario 
– sia pure estremo e particolarissimo – della comunicazione veicolata dal car-
tulario, del suo essere linguaggio e parola (sia pure in forma scritta)47.

L’esempio che vorrei portare – e sul quale mi sono soffermato più diffusa-
mente in altra occasione48 – ha per protagonista una grande famiglia dell’ari-

la propria posizione all’interno dello stato visconteo, anche in relazione all’ag-
gressiva politica ducale. Alla metà del Quattrocento, nel pieno di un’offensiva 
politica e giudiziaria lanciata da Filippo Maria Visconti per privare gli Scotti 
delle loro giurisdizioni49, il casato piacentino rispose con la redazione di un 
bellissimo cartulario pergamenaceo nel quale fu trascritta un’attenta selezio-
ne di documenti (in parte tratti dalle carte di famiglia, in parte copiati dagli 
archivi pubblici, in primis -
tuisce dalla lettura degli atti, era quello di avvalorare la tesi secondo cui le 
relazioni tra il casato e i Visconti si erano sempre mantenute entro gli argini 

la dottrina giuridica considerava alla stregua di un patto50. Questo lodo aveva 

ai Visconti e prevedeva una serie di privilegi a favore proprio degli Scotti. Solo 
che nel tempo entrambe le parti si erano discostate da quel patto: i Visconti 
perché avevano progressivamente ridotto i margini di privilegio degli Scotti e 
questi ultimi perché in particolari momenti della loro storia avevano cercato 
una legittimazione alla loro posizione politica nel Piacentino attingendo ad 

46 Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, ms F.VII.5 (secolo XV), codice cartaceo.
47 Sul tema sia consentito rimandare a Gamberini, Lo Stato visconteo cit., in particolare l’Intro-
duzione.
48 Gamberini, Il cartulario Scotti cit.
49 Un’offensiva non isolata, come mostrano i processi istruiti in quegli stessi anni anche contro 
i Mandello, i Rossi, i Sanvitale. Si veda in proposito F. Cèngarle, La comunità di Pecetto con-
tro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto, in Poteri signorili e feudali nelle 
campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di 
esercizio. Atti del convegno di studi, Milano, 11-12 aprile 2003, a cura di F. Cèngarle, G. Chittolini 
e G.M. Varanini, in «Reti Medievali Rivista», V-2004/1 (gennaio-giugno), <http://www.storia.

m>.
50 L. Martone, Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Napoli 
1984, p. 54.
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altri linguaggi, ad altre culture politiche: ora a quello delle fazioni, presentan-

cui avevano chiesto di sanzionare il loro potere.
Il cartulario, dunque, non fotografa una trama di relazioni preesistenti, non 

piuttosto lo scopo di costruire una prassi improntata a questa cultura: mira cioè 
a incidere sul contesto – il ducato di Milano –, che non era una costruzione im-

stato che le rappresentazioni dei corpi territoriali suggerivano51. Lo mostra bene 
il successo conseguito dagli Scotti proprio con Filippo Maria e, di lì a pochi anni, 
la rifondazione dello stato su basi pattiste ad opera di Francesco Sforza. 

5. I cartulari come prodotto culturale dei gentiluomini

A uno sguardo più ravvicinato e attento i cartulari si rivelano insomma 
come un prezioso strumento di narrazione e di argomentazione, il luogo in 

iura e privilegi ma anche una memoria del passato 
selettiva e spesso operazionale, che poteva essere asservita a intenti politi-

Piccolomini, recentemente studiato da Roberta Mucciarelli, è un bell’esempio 
di scrittura rivolta più all’interno che all’esterno della parentela: di fronte al 
tentativo di apparentamento di molti casati ai Piccolomini, il cui prestigio era 
ulteriormente cresciuto dopo l’ascesa al soglio di Pietro da parte di Enea Silvio 
(Pio II), il lignaggio avverte l’esigenza di porre ordine nella parentela, di indi-
viduare rami e segmentazioni, di frenare indebiti innesti; di qui la stesura di 
un cartulario, cui consegnare la ricostruzione della propria genealogia52.

Quello dei Piccolomini è, a ben vedere, anche uno dei pochi esempi di 
cartulario di lignaggio disponibile per la Toscana, un’area che si è invece soliti 
associare alla precoce consuetudine dei laici con le pratiche di scrittura, tanto 
in ambito domestico e familiare, quanto professionale e mercantile. E pro-
prio questa incongruenza – più apparente che reale, come si cercherà di dire 

della loro diffusione sul territorio.
Sulla scorta dei cartulari individuati è possibile proporre una mappatura 

51 Coglie lucidamente questi aspetti M. Della Misericordia, «Per non privarci de nostre raxone, 
li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità 
alpine nello stato di Milano (XV secolo), in Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comuni-
cazione politica in Europa (sec. XV-XVIII), a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2004, pp. 
147-215.
52 R. Mucciarelli, Archivi e documentazione familiare: la Toscana, relazione al semina-
rio L’archivio come fonte cit. Più in generale, R. Mucciarelli, Sulle origini dei Piccolomini. 
Discendenze fantastiche, architetture nobilitanti e celebrazione genealogica attraverso le carte 
della consorteria, in «Bullettino senese di storia patria», 104 (1997), pp. 357-376.
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e nelle sue propaggini alpine e invece una decisa rarefazione nella Toscana 

l’area di circolazione dei cartulari ricalchi a grandi linee quella di sopravviven-
za, ancora nel Quattrocento inoltrato, di giurisdizioni signorili nelle campa-
gne, di aree di privilegio più o meno ampie: una conferma sub specie scriptu-
rae
hanno contribuito a ricostruire per il Tre-Quattrocento53.

E tuttavia, in una prospettiva attenta a ricostruire la vicenda delle scrit-
ture delle élites, è forse più interessante rilevare la tendenza alla reciproca 
esclusività tra l’area di circolazione dei cartulari e gli ambiti individuati dalla 
presenza di altre scritture memorialistiche, quali i libri di famiglia («diffusi 
nella borghese Toscana e a Firenze più che altrove»)54 o quelle cronache muni-
cipali depositarie di una memoria collettiva dei lignaggi e peculiari del Veneto, 
a riprova della necessità di leggere la vicenda dei cartulari in una prospettiva 
più ampia, come una delle espressioni possibili del più complesso rapporto 
fra memoria e scrittura in ambito familiare: un rapporto che nasceva da sol-
lecitazioni in parte comuni alle élites tardomedievali, ma che a seconda del 
contesto sociale e politico in cui era inserito il lignaggio produsse esiti molto 
differenti55.

Non stupisce, perciò, che sia nella Terraferma veneziana, sia nella Toscana 
-

56 – i cartulari siano attestati solo 
presso casati tenacemente aggrappati ai propri spicciolami di privilegio (i Da 
Ripafratta a Pisa, i Dal Verme nel Veronese), o presso famiglie che anche at-
traverso la preferenza accordata al cartulario rispetto ad altre scritture me-

e magnatizio (come nel caso dei Piccolomini a Siena)57. Nella Marca come in 

53 Si vedano L. Arcangeli, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocrazia padana nel 
Rinascimento, Milano 2003; Gentile, Terra e poteri cit.; Gamberini, La città assediata cit. Ma 
sul tema già G. Chittolini, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Torino 
1979; Chittolini, Signorie rurali e feudi cit.
54 R. Bizzocchi, Memoria famigliare e identità cittadina, in Aspetti e componenti dell’identità 
urbana in Italia e Germania, secoli XIV-XVI. Atti del convegno, Trento, 9-11 novembre 2000, a 
cura di G. Chittolini e P. Johanek, Bologna 2003, pp. 123-134, p. 126.
55 La non riducibilità delle memorie familiari al modello toscano – il più celebre, il più studiato 
– era già stata sostenuta da C. Donati, Nobiltà e coscienza nobiliare nell’Italia del Cinquecento,
in Per i trent’anni di Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento. Atti della giornata di studi in 
onore di Marino Berengo, Lucca, 21 ottobre 1995, Lucca 1998, pp. 51-72. 
56 Circa il controllo cittadino sul contado nella Marca si veda G.M. Varanini, L’organizzazione del 
distretto cittadino nell’Italia padana dei secoli XIII e XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia), 
in L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII- XIV, a cura di G. Chittolini e 
D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233, in particolare pp. 170 sgg. Anche G.M. Varanini, Governi 
principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell’Italia del Quattrocento, in 

, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 96-127.
57 Sull’autocoscienza nobiliare dei Piccolomini – di cui non faceva mistero lo stesso Pio II – si veda 
R. Mucciarelli, Piccolomini a Siena. XIII-XIV secolo. Ritratti possibili, Pisa 2005, pp. 481 sgg.
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larga parte della Toscana, infatti, la memoria della prosapia sembra avere as-
sunto di preferenza forme altre, più compatibili con un quadro politico che 
non incoraggiava radicamenti signorili nelle campagne e nel quale l’orizzonte 
della preminenza sociale era propriamente urbano.

-
ne della nobiltà con la titolarità di seggi consiliari tendenzialmente ereditari 
portò i lignaggi a sciogliere la propria memoria in un’identità collettiva salda-
mente ancorata alla cornice municipale (ed espressa da molte cronache locali, 
come nel caso del De generatione del padovano Giovanni da Nono). Non così 
a Firenze (e, in misura minore, a Siena e Lucca), le cui élites, soggette fra Tre 
e Quattrocento a numerosi rimescolamenti, furono sempre poco inclini a de-
legare a una memoria di gruppo, comunitaria, il proprio prestigio e la propria 
storia, mostrandosi invece assai più propense a ricostruzioni individuali, ne-
cessariamente autoreferenziali, che trovarono la loro più alta espressione nei 
celebri libri di famiglia58.

Al di fuori di questi ambiti, tuttavia, permaneva un’area assai estesa – dal-
l’arco alpino all’Emilia – in cui i vertici delle società urbane rimanevano piut-

ricordava Bernardino da Siena): un’area nella quale i lignaggi di tradizione 
signorile più o meno antica conservavano, sia pure con capacità molto varia-
bili, spazi e privilegi (quando non addirittura il ruolo di referenti delle medesi-
me fazioni cittadine: come in Emilia, ma anche come a Pavia, Lodi, Bergamo, 
Como ecc.)59. Quasi sempre si trattava di parentele con almeno un piede entro 
le mura urbane, titolari del privilegium civilitatis, eppure ostinate nel colti-
vare la propria alterità (ora di interessi, ora di cultura ecc.) rispetto al mondo 
cittadino. E altra fu dunque anche la forma scelta per tramandare la propria 
identità: per lignaggi che ancoravano prestigio e preminenza a beni e diritti 
goduti spesso ab antiquo, la difesa dei munimina tout court
con la difesa della propria storia, della propria tradizione, in un intreccio tra 

costituisce, a un tempo, un liber iurium e un libro di ricordi politici: un libro 
scritto non in forma narrativa, ma per fragmenta, ovvero attraverso un’accu-
rata selezione di documenti60.

58 J. Grubb, Libri privati e memoria familiare: esempi dal Veneto, in La memoria e la città. 
Scritture storiche tra Medioevo ed Età moderna, a cura di C. Bastia e M. Bolognini, Bologna 

Cicchetti, R. Mordenti, I libri di famiglia in Italia, I-II, Roma 1985-2001; F. Pezzarossa, La me-
, in «Lettere italia-

ne», 31 (1979), pp. 96-138; Ch. Klapisch-Zuber, L’invention du passé familial à Florence (XIVe-
XVe s.), in Temps, mémoire, tradition au Moyen Âge. Actes du XIIIe congrès de la SHMESP, 

59 La letteratura sul tema si è fatta negli ultimi anni assai ricca: basti qui il rimando a -
bellini
L. Arcangeli, 
XVI secolo), in Aspetti e componenti dell’identità urbana cit., pp. 277-350.
60 Avevo già richiamato questo aspetto in Gamberini, Il cartulario Scotti cit.
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Scrivere al principe. 
Il carteggio interno sforzesco

e la storia documentaria delle istituzioni

di Nadia Covini

Tra XIV e XV secolo la proliferazione di scritti e documenti prodotti dalle 
cancellerie degli stati signorili principeschi e delle città dominanti dell’Italia 
centro-settentrionale fece depositare negli archivi una massa documentaria in-
concepibile un secolo prima1, tale da sopravanzare l’esplosione documentaria2

1 È stata Maria Franca Baroni, che voglio qui ricordare a pochi mesi dalla sua improvvisa scom-
parsa, a dare l’impronta agli studi sulla cancelleria dei signori di Milano tra Trecento e Quattro-

La
formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo), in «Studi di storia medie-
vale e di diplomatica», 2 (1977), pp. 97-193 (si veda alle pp. 97-112: i formulari si stabilizzano e 
diventano, con qualche occasionale variante, la forma usata per tutto il secolo successivo nelle pa-
tenti ducali); per la successiva strutturazione della cancelleria si vedano M.F. Baroni, I cancellieri 
di Giovanni Maria e di Filippo Maria Visconti, in «Nuova rivista storica», 50 (1966), pp. 367-428 
e M.F. Baroni, La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano, dal 1277 al 
1447, in Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI Internationalen Kon-
gress fur Diplomatik, Munchen 1984, II, pp. 455-483. Sulla produzione documentaria viscontea 
si veda ora A. Gamberini, Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo,
in A. Gamberini, Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche istituzionali, Milano 2005, 
pp. 35-67. Sulle cancellerie del dominio sforzesco si veda F. Leverotti, «Diligentia, obedientia, 

, in «Ricerche 
storiche», 24 (1994) = Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento, a cura 
di F. Leverotti, pp. 305-336; F. Leverotti, La cancelleria segreta da Ludovico il Moro a Luigi XII,
in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512), a cura 
di L. Arcangeli, Milano 2002, pp. 221-253; N. Covini, Essere nobili a Milano nel Quattrocento. 
Giovan Tommaso Piatti tra servizio pubblico, interessi fondiari, impegno culturale e civile, in 
«Archivio storico lombardo», 128 (2002), pp. 63-155.
2 J.-Cl. Maire Vigueur, Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie mé-
diévale, in «Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Revue d’erudition», 153 (2005), pp. 177-185; un 
richiamo dello stesso autore alle conseguenze dell’esplosione documentaria sulla pratica della ri-
cerca in J.-Cl. Maire Vigueur, ,
Bologna 2004, pp. 13-15; per gli studi sulle “scritture pragmatiche” relative a governo e ammini-
strazione, con particolare riferimento all’Italia comunale, si veda H. Keller, Oralité et écriture,
in Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, a cura di J.-C. 
Schmitt e O.G. Oexle, Paris 2003, pp. 127-142; I. Lazzarini, La communication écrite et son rôle 
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che aveva sostenuto l’evoluzione delle istituzioni del Comune3. Alcuni impor-

e cancellieri del ducato visconteo-sforzesco ricollegano la produzione scritta 
al contesto istituzionale4. I notai escono in parte di scena nella produzione 
della documentazione pubblica, anche se persistono a lungo forme notarili di 

di notai-cancellieri o di cancellieri muniti per privilegio del titolo notarile, cui 
spettava la confezione e il rogito di investiture feudali, di donazioni, procure, 
trattati tra potenze e altri atti di diritto interstatale: scritti che continuavano 
ad essere stilati in forma di instrumento5. I signori di Milano concedevano per 

dans la société politique de l’Europe méridionale, in Rome et l’État moderne européen: une com-
paraison typologique. Actes du Colloque organisé par l’École française de Rome et le Laboratoire 
de médiévistique occidentale de Paris I - Sorbonne, Roma 31 gennaio-2 febbraio 2002, a cura di 
J.-Ph. Genet, Rome 2007 (Collection de l’École française de Rome, 377), pp. 265-285 (si vedano 
le pp. 9-11 della versione digitale in www.retimedievali.it, <http://fermi.univr.it/RM/bibliote-
ca/scaffale/l.htm#Isabella%20Lazzarini>). Utile antologia di studi in Le scritture del comune. 

, a cura di G. Albini, Torino 1998 
(fra cui H. Keller, Gli statuti dell’Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il proces-
so di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII, pp. 61-94; G.G. Fissore, Alle origini del 
documento comunale: i rapporti fra i notai e l’istituzione, pp. 39-60), anch’essa ora distribuita 
in versione digitale da Reti Medievali (<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/volumi.
htm#Giuliana%20Albini>).
3 A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizza-
zione, personale, in Culture et idéologie dans la génèse de l’État moderne. Actes de la table ronde 

octobre 1984, Rome 1985 (Collection de l’École française de Rome, 82), pp. 35-55; edito anche in 
Le scritture del comune cit., pp. 155-171, p. 43.
4 Si veda supra, nota 1. Le competenze e la duttilità della professione sostengono le carriere di 
alcuni notai che operano presso la cancelleria viscontea fra Tre e Quattrocento e che, diventati 
segretari, continuano a rogare atti in forma di instrumento. Potremmo prendere a campione di 
questo percorso il pavese Giovan Francesco Gallina. Figlio di un notaio, esercita la professione 
notarile nella sua città e poi si mette al servizio di Filippo Maria Visconti: diventa segretario du-
cale, si trasferisce a Milano, svolge missioni diplomatiche durante le quali roga importanti trattati 
di diritto internazionale e atti che richiedono la fede pubblica del tabellione (trattati di pace e al-
leanza, aderenze, arbitrati, procure, investiture e donazioni). Della sua attività si sono conservati 
diversi atti sciolti e cinque breviari, tre dei quali, dal 1414 al 1441, sono stati pubblicati in regesto 
non come carte notarili ma come “registri ducali” (le edizioni sono a cura di G. Romano e C. Ma-
naresi). Dal 1417 iniziò una rilevante attività diplomatica con missioni a Genova, a Costanza pres-
so il re dei Romani Sigismondo (che gli diede il titolo di conte palatino e la dignità di consigliere 
della cesarea Maestà), a Roma presso Martino V, a Venezia, Ferrara, Bologna, Napoli. Faceva 
parte di una cerchia di segretari e consiglieri a cui il duca, annota M.F. Baroni, conferì «una vera 
e propria delegazione di potere» e ampie facoltà rappresentative. L’attività pubblica lo assorbì 
completamente e a differenza di altri notai-cancellieri cessò di lavorare per la clientela privata ed 
ebbe rapporti intensi con umanisti e letterati che si rivolgevano a lui come tramite per ottenere 
privilegi, intercessioni, cattedre: si vedano Baroni, I cancellieri di Giovanni Maria e di Filippo 
Maria Visconti cit., p. 370; N. Covini, Gallina, Giovan Francesco, in
italiani, 51, Roma 1998, pp. 672-674. Il Gallina, insomma, è un buon esempio del mutamento di 

capace di raccogliere e di gestire una notevole massa di informazioni e di agire su molti fronti, 
per cui le competenze notarili del segretario-ambasciatore diventavano una qualità aggiuntiva, e 
preziosissima, durante le missioni diplomatiche. 
5 Bartoli Langeli, La documentazione cit., p. 51. Dopo l’esperienza viscontea, anche nella cancel-
leria sforzesca i cancellieri-notai sono apprezzati perché abbinano le competenze professionali 
con il training della pratica diplomatica e governativa. Notai come Marco Trotti, Marco e Gia-
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privilegio la facoltà di rogare atti in tutto il dominio ducale a segretari di origi-
ni forestiere, o iscritti solo a una matricola cittadina o privi del titolo notarile6,
e tra i segretari sforzeschi era tenuto in particolare considerazione chi sapeva 
compilare e leggere atti notarili e gestire il deposito scritto degli atti7. Fra Tre 
e Quattrocento alcuni notai milanesi e pavesi abbandonarono la professione e 
la clientela privata per dedicarsi al servizio pubblico nelle cancellerie ducali, 

8.
Se gli instrumenta e i rogiti notarili continuarono a essere prodotti, era 

la lettera patente la tipologia documentaria più comune e caratteristica del-

diplomatistica di documento: proviene da un’autorità, ha carattere disposi-
tivo e autoritativo, ha precisi modi di autenticazione e di convalida. Tuttavia, 
come osserva Attilio Bartoli Langeli, si distingue dall’instrumentum perché 
ha origine da modelli epistolari e perché l’autorità che fa stilare il documento 
è anche responsabile dell’azione in esso descritta9. Torneremo tra poco sul-

como Perego, Giovanni Molo, il pavese Giovanni Antonio Girardi, Giovanni Angelo Castiglioni, 
Cristoforo da Cambiago erano anche eccellenti letterati e umanisti: si veda Covini, Essere nobili a 
Milano cit., pp. 115-116. Il Cambiago,
dal 1474 al 1480 tenne il sigillo del consiglio segreto, operò in diplomazia rogando atti nel corso di 
varie missioni anche importanti. Tra gli atti di rilevanza pubblica da lui redatti (come testamenti 
di consiglieri, controversie territoriali, arbitrati esteri del duca), alcuni sono collocati in Archivio 
di Stato di Milano [d’ora in poi ASMi], Notarile, 1580. Sull’attività letteraria si veda la voce di G. 
Gorni in , 17, Roma 1974, pp. 113-114. Del Girardi resta un re-
gistro di imbreviature (ASMi, Registri ducali, 34) intitolato negli inventari Vicende della famiglia 
ducale, trattative ecc. 1477-1487.
6 Cicco Simonetta ottenne il privilegio dal conte Francesco Sforza a Iesi nel 1443, confermato 
dopo la conquista di Milano, il 28 marzo 1450: I registri delle lettere ducali del periodo sforzesco,
a cura di C. Santoro, Milano 1961, pp. 51-52, n. 34. Bernardino detto Demetrio Spina, «scriba 
nostro segreto», fu creato notaio nel 1487 con privilegio di rogare atti in tutto il dominio: ASMi, 
Registri Ducali, 40, c. 261, 3 novembre 1487.
7 Un letterato come Tristano Calco, ad esempio, poteva essere la persona più adatta per ordina-
re la biblioteca, ma non abile per compiti “archivistici”. Il 13 settembre 1480 Bartolomeo Calco 
scrive a Ludovico il Moro passando in rassegna i requisiti dei cancellieri per trovare il più adatto 
a ordinare e reperire gli antichi instrumenti depositati nell’archivio del castello di Pavia. Scarta 
Tristano Calco perché «non havendo una minima cognitione de instrumenti né de cosa alcuna de 
notaria, li andaria una età ad lezerli tuti», mentre altri colleghi più pratici «de instrumenti de cose 
de stato» li avrebbero maneggiati «facilmente et in breve termine senza discorrere li instrumenti 
tuti», dato che «se ne pò havere lo effecto omettendo le clausule generale quale soleno intervenire 
in ogni instrumento, il che non seria facile ad uno inexperto a cognoscerle né metterli così presto 
sopra l’ochio». Tuttavia Tristano Calco operò a lungo a Pavia, incaricato nel giugno 1490 e poi nel 
maggio 1491 di ordinare la biblioteca («ad componendam bibliothecam») e in autunno scrive di 
avere esaminato le carte, di averle trovate in disordine e di avervi messo mano prima di pensare 
ai libri: A. Belloni, Tristano Calco e gli scritti inediti di Giorgio Merula, in «Italia medioevale e 
umanistica», 15 (1972), pp. 286-287. Dunque si occupò certamente della Libreria («reformavi 
superioribus annis (…) Ticinensis arcis bibliothecam»), lasciando ad altri, in particolare a Gio. 
Antonio Girardi, la cura di archiviare e conservare carte e instrumenti.
8 Accomunati dalla cura nello stilare quelle epistole ornate che (dimenticando per un momento 
lo scetticismo del Machiavelli) giovavano molto alla conduzione degli affari di stato. Nelle cancel-
lerie sforzesche, l’umanista Giovan Tommaso Piatti collabora con il notaio bellinzonese Giovanni 
Molo, educato alle belle lettere, e con il già citato Cristoforo da Cambiago, notaio e letterato, allie-
vo del Filelfo: Covini, Essere nobili a Milano cit., pp. 110-117.
9 Bartoli Langeli, La documentazione cit.; si veda anche A. Pratesi, Diplomatica in crisi?, in Mi-
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l’importanza del modello epistolare, ma vogliamo prima constatare come le 

per incorporare le varie tipologie documentarie degli stati regionali del Tre e 
Quattrocento: Riccardo Fubini ha notato, per esempio, che le scritture prodotte 
dagli apparati degli stati regionali vedono una «larga prevalenza di una docu-
mentazione di carattere non “documentale” quale diretta proiezione della can-
celleria del Signore, al di là di una convalida giuridica di organi costituiti»10.

Si avverte dunque l’esigenza di superare il formalismo dell’analisi di fonti 
“per categorie” e di guardare, più ampiamente, al complesso delle scritture 
prodotte da una data cultura documentaria11, ossia a patenti, suppliche, let-
tere e instrumenti come un vasto ed eterogeneo  deposito di scritture prove-
nienti da una medesima istituzione. Considerando il “paesaggio” delle fonti 
scritte anziché la singola tipologia, assumono forte rilevanza anche l’aspetto 

12, il linguaggio e 
gli schemi discorsivi, connessi alle forme di alfabetizzazione, alle tradizioni 
scrittorie e alla “literacy”, ovvero a tutto ciò che forma gli orizzonti di senso e 
di comunicazione di un’epoca13.

Gli studi sulla cultura dello scritto e della documentazione esitano ancora 
ad affrontare pienamente la complicazione tardo medievale della imponente, 

scellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Torino 1973 e ora in A. Pratesi, Tra carte e notai: saggi 
di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma 1992, pp. 83-95, in particolare pp. 89 e 93: l’autore espli-

oltre l’analisi formale del documento. Analoghe considerazioni in A. Pratesi, voce Diplomatica,
nella stessa raccolta. Al contrario Armando Petrucci ritiene che «di fronte a una fonte scritta (…) 
lo storico non possa sottrarsi al compito di indagare i momenti e i modi del farsi del documento 
e di ricostruire le varie fasi del processo documentario»: A. Petrucci, Note su: il testamento come 
documento, in “Nolens intestatus decedere”. Il testamento come fonte della storia religiosa e 
sociale. Atti dell’incontro di studio, Perugia 3 maggio 1983, Perugia 1985, pp. 11-15, p. 11.
10 R. Fubini, Italia quattrocentesca: un’introduzione, in R. Fubini, Italia quattrocentesca. Poli-

, Milano 1994, pp. 19-21, citazione a p. 21. La 
questione è ripresa da F. Senatore, «
sforzesca, Napoli 1998, pp. 162 sgg. 
11 La communication écrite cit., cito alme-
no P. Cammarosano, , Roma 1991; A. Pe-
trucci, Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del Medioevo italiano,
Torino 1991; Bartoli Langeli, La documentazione cit.; A. Bartoli Langeli, Cancellierato e produ-
zione epistolare, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Atti del convegno 
internazionale, Trieste 2-5 marzo 1993, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 251-261. 
12 «Ogni documento è scrittura, dunque è una struttura di carattere eminentemente formale, un 
“testo” frutto di elaborazioni retoriche e di tradizioni formali messe di volta in volta in atto da 

Petrucci, Note su: il testamento cit., p. 11.
13 M.T. Clanchy, From Memory to Written Record: England 1066-1307, Oxford 19932. In questo 
studio ormai classico si prende in considerazione il documento scritto in tutti i suoi aspetti: la 

confezione (che fa inevi-
tabilmente riferimento a mode, modi, modelli di scrittura), la conservazione e archiviazione, che 
si riconnette al valore attribuito da chi lo produce e da chi lo utilizza e alla funzione di testimone. 
Interessante l’osservazione per cui il documento pubblico, regio, con le sue forme di convalida 
attentamente calibrate, viene costantemente preso a modello e imitato spavaldamente da privati e 
signori di rango più o meno elevato, cosicché i documenti “imitativi”, confezionati da autorità mi-
nori, cercano di catturare (mediante formule, lessico, sigilli ecc.), il carisma del potere superiore.
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eterogenea, spesso informale produzione documentaria delle cancellerie si-
gnorili14. Se le carte altomedievali si lasciano ancora catturare da un’analisi 
fatta “per categorie”, già i prodotti della révolution documentaire dell’età del 

-
passare le colonne d’Ercole della (seconda) esplosione documentaria, quella 
del tardo medioevo, quando dagli «sparuti rivoli» di carte medievali si passa 

-
me» della documentazione di età moderna15. Così, davanti alle monumentali 
corrispondenze o alla «massa ingovernabile di registri», come osserva Attilio 
Bartoli Langeli, «i diplomatisti lasciano il passo agli archivisti e agli storici 
delle istituzioni»16.

Secondo una recente e nuova prospettiva di indagine, collocabile sotto 
l’etichetta di «storia documentaria delle istituzioni», i documenti tardo medie-
vali sono esaminati e considerati come deposito documentario delle istituzioni 
corrispondenti, e visti in rapporto ai mutamenti e agli sviluppi degli orizzonti 
politici e istituzionali17. In un saggio di sintesi sul passaggio dalla documen-
tazione comunale-notarile a quella signorile, Attilio Bartoli Langeli ha indivi-
duato la produzione della cancelleria di Castruccio Castracani come esempio di 
transizione documentaria dal comune alle scritture signorili18. Di recente Gian 
Maria Varanini ha ripreso l’argomento e ha osservato che le signorie cittadine 
del Duecento sperimentano forme documentarie nuove, producono scritti do-
tati di carattere autoritativo, redatti in prima persona dal signore e muniti del 
suo sigillo19. La produzione documentaria si mantiene per un po’ in equilibrio 

14

e gli organi documentari, soprattutto vengono a mancare le edizioni (…) la documentazione più 
tarda stenta a imporsi come oggetto di una larga e strutturata attenzione»: così Bartoli Langeli, La
documentazione cit., pp. 45-46. Anche Cammarosano, Italia medievale cit., esita a oltrepassare la 
soglia, come si può vedere, ad esempio, nel II capitolo, dedicato alle scritture politiche.
15 M. Berengo, Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo, in Fonti medievali e proble-

. Atti del congresso internazionale dell’Istituto storico italiano, Roma 22-27 
ottobre 1973, I, Roma 1976, p. 149, ripreso da Cammarosano, Italia medievale cit., pp. 18-19.
16 Bartoli Langeli, La documentazione cit., p. 47.
17 La nomination 

-
re documentaire des institutions, in «Bibliothèque de l’École des Chartes», 159 (2002), pp. 389-
412. Su scrittura, memoria delle istituzioni e pratiche di conservazione e archiviazione si veda M. 
Della Misericordia, 
della chiesa vescovile di Como, in I registri vescovili nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIII-
XV), a cura di A. Bartoli Langeli e A. Rigon, Roma 2003 (testo digitale in www.retimedievali.
it, <http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/d.htm#Massimo%20Della%20Misericordia>). 
Uno studio che si colloca senz’altro in questa prospettiva è Gamberini, Istituzioni e scritture di 
governo
18 Bartoli Langeli, La documentazione cit., pp. 53-55, sulla scorta degli studi di Luciana Mosiici.
19 G.M. Varanini, Notai trecenteschi tra tradizione comunale e cancellerie signorili. Appunti,

Cecco d’Ascoli. Cultura, scienza e politica nell’Italia del Tre-
cento, Ascoli Piceno, 2-3 dicembre 2005, in corso di stampa e G.M. Varanini, Nella cancelleria di 
Cangrande della Scala: l’Eloquium super arengis , in De part et 
d’autre des Alpes, I, . Table ronde, 
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tra le modalità tipiche della documentazione comunale e quelle della incipiente 
-

perati approdando al Trecento signorile, che produce prodotti «francamente 
cancellereschi», imitativi della documentazione pubblica anche se conformati 

diplomi20. 
Nel suo libro sulle istituzioni e sulla società del marchesato di Mantova nel 

Quattrocento Isabella Lazzarini ha affrontato, potremmo dire senza timori e 
senza remore, l’esplosione rinascimentale delle scritture e la magmatica docu-
mentazione degli stati tre-quattrocenteschi, nelle sue preoccupanti dimensio-
ni e nella molteplicità di tipologie21. Il primo capitolo del volume, che riguarda 
appunto l’analisi delle forme scritte e del deposito archivistico mantovano, 
dà anche un’impronta forte all’impostazione della ricerca: secondo Lazzari-
ni non si può scindere la storia delle istituzioni e degli sviluppi politici dalla 

22, l’autrice individua come no-
vità primaria l’aumento della documentazione epistolare, che diventa veicolo 
fondamentale della comunicazione politica: in una dimensione tra pubblico e 
privato, tra formalità e libera comunicazione, il torrente delle lettere rompe 

nella tipologia cara alla diplomatica tradizionale, il diploma. Pur mancando 
di connotati dispositivi, di solennità e di formalità, la corrispondenza episto-
lare ha un’assoluta centralità nel deposito di carte degli stati rinascimentali: 

L’elemento centrale di questa massa documentaria è la lettera. Nella sua originaria 

la littera clausa diventa uno strumento ideale per assorbire la molteplicità delle forme 
dell’informazione e l’abbondanza di notizie. La sua utilizzazione sempre più massiccia 
e standardizzata è alla base della nascita di un lessico comune della negoziazione tra gli 
stati e i poteri basso-medievali23.

Alla documentazione di età signorile (e alla centralità della lettera come 
“scrittura pragmatica”) nell’ambito del dominio di Bernabò e Gian Galeazzo 

24. La documenta-

Université de Savoie-Chambéry 5-6 octobre 2006, a cura di G. Castelnuovo e O. Mattéoni, in pre-
parazione (ringrazio Gian Maria Varanini per le cortesi anticipazioni). Il trattatello del primo Tre-
cento di area veronese-scaligera qui esaminato reca una raccolta di exempla di lettere ma anche di 
discorsi e concioni, secondo la tradizione retorica comunale, ed è testimonianza della transizione 
verso «un’area documentaria tendenzialmente alternativa all’area notarile-comunale».
20 Varanini, Notai trecenteschi cit.
21 I. Lazzarini, Fra un principe ed altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova 

, Roma 1996.
22 Lazzarini, La communication écrite cit.; I. Lazzarini, Transformations documentaires et ana-
lyses narratives au XVe siècle: les principautés de la plaine du Po sub specie scripturarum, in 
«Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge», 113 (2001), pp. 699-722. Sull’organizza-
zione della cancelleria dei Gonzaga si veda I. Lazzarini, 
gonzaghesca nel Quattrocento (1407-1478), in Cancelleria e amministrazione negli stati italiani 
del Rinascimento cit., pp. 337-350.
23 Lazzarini, La communication écrite cit., p. 12 dell’edizione digitale (la traduzione è mia). 
24 Gamberini, Istituzioni e scritture di governo cit. 
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zione viscontea è in gran parte perduta, ma laddove, come a Reggio, alcune 
fortunate circostanze hanno lasciato tracce più ampie, si può constatare che 

a mano a mano che l’apparato istituzionale si faceva più articolato (…) e la volontà 
disciplinatrice del dominus più pervasiva, anche la frequenza delle missive signorili 

ininterrotto, fatto di ordini, petizioni, richieste, chiarimenti che attraversava in lungo e 
in largo il dominio25.

Ecco allora ripreso e valorizzato il “modello epistolare” evocato da Bartoli 
Langeli: la forma lettera dà la sua impronta a gran parte della documentazio-

Se la documentazione viscontea è residuale, dopo la conquista sforzesca 
di Milano del 1450 i ricercatori hanno a disposizione l’imponente carteggio 
sforzesco, sia relativo agli affari interni, sia all’ambito propriamente diplo-
matico. Insieme ai registri di patenti e di missive e a una cospicua raccolta di 
carte sparse, il carteggio è parte del grande fondo Sforzesco. La corrispon-
denza diplomatica (il carteggio Potenze estere) fu già ampiamente utilizzata 

26.
-

cesco Senatore, che in questo colossale «mundo de carta» ha potuto rilevare, 
ancora una volta, la centralità della lettera, dei dispacci27. La sezione relativa 
al regno di Napoli è stata oggetto di un’edizione che sopperisce almeno in 
parte alla distruzione degli archivi napoletani28. Il “carteggio interno”, invece, 
pur ampiamente scandagliato e utilizzato nelle numerose ricerche condotte 
sulle istituzioni e sulla società del ducato, è stato poco studiato come corpo 
documentario in sé. Eppure, è una raccolta di lettere imponente, che raccoglie 
la comunicazione epistolare tra il principe, da una parte, e una molteplicità 
di corrispondenti dal territorio e dalle dieci città che componevano lo stato 
ducale29. Proprio a questa raccolta sono dedicate le note che seguono, intese a 
metterne in luce la ricchezza, le potenzialità e anche qualche possibile insidia 
interpretativa. Saranno osservazioni largamente empiriche, scaturite dalla 
pratica di ricerca e poste a margine del più ampio dibattito che si propone 
di «fondare (…) un discorso non occasionale di diplomatica signorile»30 e di 
approfondire la «storia documentaria» degli stati regionali italiani.

25 Gamberini, Istituzioni e scritture di governo cit., p. 44. 
26 G. Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteen-
th-Century Milan, Oxford 1988, specialmente alle pp. 158-174.
27 Senatore,  cit., per esempio a p. 166 sulla centralità della lettera. 
28 Dispacci sforzeschi da Napoli, I e II, a cura di F. Senatore, Salerno 1997 e 2004; IV, a cura di 
F. Storti, Napoli 1998 (si veda la prefazione di M. Del Treppo al I vol., pp. V-IX e in <www.storia.
unina.it/sforza/>).
29 Dal 1450 al 1535 le cartelle sono 476 (compresa Genova), delle quali 156 radunano la corrispon-
denza da “Milano città” e “Milano ducato”. Molto consistente la corrispondenza con Cremona (44 
cartelle), Pavia e Parma, 34. Il carteggio estero comprende oltre settecento cartelle.
30 Bartoli Langeli, La documentazione cit., p. 52.
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1. Che cos’è il carteggio interno sforzesco 

Come altre collezioni simili, anche i carteggi del dominio sforzesco non 
corrispondono a un deposito originario o all’archivio di una precisa magistra-
tura, ma sono una raccolta costruita a posteriori, prodotto di interventi ori-
ginati da diverse scuole e saperi archivistici31. Parliamo dunque di carteggio 
interno con riferimento al materiale oggi consultabile, così come si presenta 
a chi oggi voglia studiare aspetti della storia delle istituzioni, della società 
politica, delle vicende economiche e sociali del ducato.

La Guida agli archivi di stato dà una prima idea delle dimensioni e del-
le attuali partizioni del fondo Sforzesco. Come è accaduto anche altrove, a 
Milano gli archivisti dei secoli scorsi si sono trovati davanti un complesso di 

secondo i criteri suggeriti dalla loro cultura e dal loro sapere settoriale. In 
epoca asburgica fu la politica (gli ordini del cancelliere Kaunitz)32 a orientare 
la ripartizione del materiale per “classi”, metodo portato più tardi «alle estre-
me conseguenze» da Luca Peroni secondo il principio dello “sceveramento” 
dai fondi originari33. Non furono meno drastici gli interventi successivi che, 
in base a esigenze e gusti antiquari, suggerirono di espungere una parte dei 

criterio, che tendeva a riferire la documentazione alle istituzioni di origine: 
-

nologica, lasciando però parte della documentazione nei fondi per classi34. Nei 
primi decenni del Novecento fu avviata una ricostruzione delle serie origi-

31 Si veda la Guida generale degli archivi di stato italiani, a cura del Ministero per i Beni culturali 

in <www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/>). Le carte provengono da archivi di diverse cancellerie 
le cancellerie segreta e dell’auditore ducale, il consiglio segreto e di giustizia, i maestri del-

32 Nonostante il metodo risultasse assai criticabile, «portato alle estreme conseguenze» (E. Lodo-
lini, , Roma 
1991, p. 95), si trattò di una «scelta operativa che nasceva da una legittima e innovativa esigenza 
di funzionalità»: P. Carucci, Gli archivi peroniani, in «Archivi per la storia», 7/2 (1994), pp. 9-14, 
p. 13. I direttori dell’Archivio milanese dei primi decenni del Novecento additarono il Peroni come 

un’opera di ricostruzione dei fondi smembrati: N. Ferorelli, L’Archivio camerale, in «Annuario 
del Regio Archivio di Stato in Milano», 2 (1912), pp. 123-154, p. 149. Oltre alla Guida generale 
degli archivi di stato cit., II, p. 913, si possono consultare le schede del progetto Archivi storici 
della Lombardia nel portale Lombardia storica: <http://plain.lombardiastorica.it>.
33 Si veda M. Bologna, -
teria dal XVII al XX secolo, in «Archivio storico lombardo», 123 (1997), pp. 233-280: le «nuove 

passo nell’applicazione dello stesso metodo d’ordinamento. Non si ravvisava più alcuna utilità 

steso la nuova prassi amministrativa». Fu così che venne a formarsi «un nuovo, unico fondo do-

le istituzioni d’origine» (citazioni da p. 252 e p. 255).
34 Lodolini, Lineamenti di storia cit., pp. 95-99.
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narie in omaggio all’idea di ripristinare, per quanto possibile, il nesso fra le 
carte e le istituzioni che le avevano prodotte. Fu ricomposto l’archivio ducale e 
recuperata una parte dei documenti collocati nelle collezioni antiquarie35. Da 
queste vicende particolarmente travagliate nasce l’attuale raccolta, costituita 
di registri e di carte sciolte36. Mi sono dilungata sulla “storicità” del deposito 
per concludere che, pur essendo risultato di operazioni di scomposizione e ac-
corpamento guidate da orientamenti culturali sorpassati e ripudiati, l’attuale 
realtà archivistica è comunque convalidata dagli studi che su di essa sono cre-
sciuti e proliferati. Lo scompaginamento del passato è stato in un certo senso 
riscattato dal tempo e dalla prassi della ricerca: non c’è bisogno di insistere 
sul fatto che ulteriori rimaneggiamenti delle partizioni attuali sarebbero l’en-
nesimo oltraggio inferto alla raccolta37.

Attualmente, dunque, gli studiosi accedono alle carte del carteggio interno 
-

do partizioni corrispondenti alle dieci città del dominio ducale, ossia Milano, 
Pavia, Cremona, Lodi, Como, Novara, Tortona, Alessandria, Piacenza e Parma 
(oltre a Genova e alla Geradadda). Con analoga partizione il carteggio diplo-
matico è organizzato per anno e per “potenze estere”. Per inciso, la distinzione 
tra “interno” e “potenze estere” è una logica del deposito attuale, estranea alla 
divisione del lavoro nella cancelleria sforzesca: a parte qualche occasionale 
fuga in avanti38 -
che di competenza che comprendevano, senza distinzioni, interno ed estero.

Osserveremo allora che l’ordinamento che le carte hanno ricevuto dalle 
-

tica della ricerca e sugli strumenti esegetici. Per esempio, la partizione per cit-
-

damentale dato storico e costitutivo dell’esperienza politica dello stato ducale, 
l’ordinamento cittadino39. Se consideriamo che anche feudi, terre separate, 

35 Guida generale degli archivi di stato cit.
36 Guida generale degli archivi di stato cit. Non mi dilungo su alcune sezioni particolari dell’ar-
chivio sforzesco, per esempio quella formata dalle lettere dei duchi e dei loro famigliari, o quella 

-
scellanee residuali, prodotto di scorpori ed estrazioni. Sui registri delle cancellerie rinascimentali 
si veda Lazzarini, La communication écrite cit., p. 11 dell’edizione digitale.
37 Percorsi nuovi e inediti di consultazione potrebbero essere realizzati – disponendo di adeguati 

digitali dei documenti, oggi possibili grazie ai formati visuali compatti e leggeri che le migliori 
biblioteche lombarde stanno già utilizzando, mettendo on line repertori e annate di riviste: penso 
all’Emeroteca Braidense e ai cataloghi della Biblioteca universitaria di Pavia. 
38 Normalmente i registri di Missive (ossia di copialettere) raccolgono le lettere inviate ad alcune 

lettere dirette alla città suddita di Novara vengono registrate insieme alle lettere verso il Piemonte 
e la Francia, quelle di Parma e Piacenza insieme a vari potentati padani e così via. Fanno ecce-
zione due registri esclusivamente dedicati agli affari esteri: ASMi, Registri missive
1473 e 117, dal dicembre 1473 all’aprile 1474. La decisione di dedicare dei registri espressamente 
ai rapporti con le potenze estere risale al principato di Galeazzo Maria Sforza, ma fu episodica. 
39 G. Chittolini, Premessa a G. Chittolini, 
settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, pp. IX-XXVII, in particolare pp. XX-XXI: «La città 
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valli dotate di ampie autonomie continuarono a far capo, per tanti aspetti, 
alla distrettuazione di matrice urbana e comunale, possiamo concludere che 
l’organizzazione del materiale plasmata da scelte archivistiche può essere, in 

favorevole per chi si accosta alla fonte40. Per esem-
pio, chi si interroga sulle vicende storiche di una città o di un territorio, può 
avvicinarsi alle corrispondenze radunate nel carteggio (di Parma per esem-
pio, o di Piacenza) come se le lettere in esso contenute costituissero una sorta 

Tuttavia, le aspettative di chi si avvicina ai carteggi sforzeschi come a ma-
teriali “annalistici” della storia del ducato non sono sempre soddisfatte: talora 
le carte, già dense e ricche di informazioni, diventano improvvisamente rare-
fatte, talora il carteggio sembra ignorare ostinatamente eventi e “grandi fatti” 
della politica e dei sommovimenti sociali, mentre offre informazioni dispa-
rate e sovrabbondanti di altro genere. La speranza di utilizzare le lettere del 
carteggio come surrogato di una cronaca annalistica non è sempre premiata.

Una seconda osservazione è che, pur “riordinato” secondo criteri archivi-
stici, il carteggio interno sforzesco resta piuttosto magmatico ed eterogeneo, 
dunque non sempre agevole da utilizzare. Alle lettere sono frammisti atti più 
formali, come patenti, privilegi, diplomi, decreti emanati dal principe, sia in 

-
di solito venivano registrati e copia-

ti anche nei registri di patenti41. Si possono poi trovare minute del principe, 

accurata e rapida di un cancelliere, e dalle correzioni appostevi, sotto det-
tatura del duca. Sono poi presenti in gran numero petizioni e suppliche, ben 

osservazione più oltre), nonché copie di atti notarili, cedoline, pollicetti, elen-
chi di persone o di cose, inventari di beni, conti di spese, verbali di processi, 
testi di sentenze... Molti di questi materiali eterogenei erano originariamente 
allegati alle lettere e ora ne sono separati: lo scorporo rappresenta uno dei fat-
tori più devastanti rispetto all’ordinamento originario e il materiale ne risulta 
amputato e meno comprensibile.

mantenne quella larga preminenza, quella forte capacità di mediazione che contribuiva a farne il 
principale interlocutore del principe o della città dominante».
40 Si vedano i riferimenti alla «ricchezza e pluralità delle forme di organizzazione politica» (Chit-
tolini, Premessa cit., pp. IX-XXVII), e sul «riconoscimento da parte del principe, o della domi-
nante, dei diversi “corpi” (territoriali e no) come elementi essenziali della “costituzione” dello 
stato» (pp. XXIV-XXV).
41 Sottolineo di solito, poiché le serie dei registri di patenti e missive sono organizzate per cate-
gorie di atti, ma con una logica non del tutto coerente, o perlomeno non stabile e non esplicitata; 
cosicché gli attuali inventari a disposizione degli studiosi, essendo davvero molto sommari (non 
evidenziano ad esempio le serie interne, pure esistenti), sono di scarso aiuto al ricercatore oc-
casionale. Sui registri come prova della articolazione burocratica e nello stesso tempo oggetto 
scarsamente inquadrabile nei modelli della scienza diplomatica si veda Bartoli Langeli, La do-
cumentazione cit., p. 47. Sulla lacunosa registrazione di missive e relazioni degli ambasciatori si 
veda Senatore, cit., pp. 108-124.
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2. La lettera del carteggio tra “pubblico” e “privato”, tra comunicazione e 
narrazione

È la lettera, comunque, la tipologia di documento che dà al carteggio inter-
no sforzesco il suo principale connotato: quello, appunto, di carteggio. Lunghe 
lettere di parecchie pagine, articolate in capitoli, oppure più brevi missive e 
dispacci, costituiscono il complesso della corrispondenza ordinaria che arri-
vava al duca da diversi soggetti che scrivevano da città, terre e comunità del 
dominio.

La lettera, pur non presentando rigide formalità, si presenta a chi consul-
ta il carteggio con caratteri esteriori ben individuati: la piegatura originaria, 

girolo), 
le tracce del sigillo di cera, spesso recante immagini riferibili alla tradizione 

e all’uso degli spazi sono uniformi42. La lettera si articola con l’intestazione, 
il testo, l’indirizzo sul retro talvolta accompagnato da note di trasmissione e 
ricevimento; si chiude con formule di ossequio e saluto piuttosto standardiz-

del mittente, che sono elementi costitutivi della lettera (ma come vedremo 
non della supplica). Non sempre è dato di capire se la scrittura sia autogra-
fa; molti si servivano della mano di uno scriba e di solito nelle lettere scritte 
manu propria

43.
Lettere e dispacci sfuggono ai formalismi delle lettere patenti44 e agli sche-

mi rigidi delle suppliche45. La supplica è uno scritto più formale della lettera, 

42 Per tutti questi aspetti formali si veda op.cit., pp. 355 sgg. Le considerazioni sul materiale del 
carteggio diplomatico si possono estendere alla corrispondenza interna. I canoni sono il risultato 

ars dictaminis del medioevo 
cittadino: G. Constable, Letters and Letter-Collections, Turnhout 1976 (Typologie des sources du 
Moyen Âge occidental, 17), pp. 31 sgg.; J.J. Murphy, La retorica nel medioevo. Una storia delle 
teorie retoriche da S. Agostino al Rinascimento, (Berkeley 1974) Napoli 1983, pp. 223-304. 
43 Sulla frequenza della mediazione degli scribi si veda Constable, Letters and letters collections
cit., p. 49 e A. Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, Bologna 2000 (in particolare il capitolo 
Liberi di scrivere (1300-1525), pp. 41-75 e pp. 110-111 sull’uso di lunga durata di delegare la re-
dazione delle lettere a scrittori di mestiere, più in generale sulla literacy dell’Italia tardo medie-

dossier di esempi in A. Bartoli Langeli, Scrittura e 
parentela. Gli scriventi apparentati in una fonte italiana quattro-cinquecentesca, in Istruzione,
alfabetismo, scrittura. Saggi di storia dell’alfabetizzazione in Italia (sec. XV-XIX), a cura di A. 
Bartoli Langeli, X. Toscani, Milano 1991, pp. 75-108.
44 -
sconti, dove predominano concessioni e grazie, le patenti sono raggruppate secondo le seguenti 
categorie: littere passus, familiaritatis, capellanarie, exemptionis, salviconductus, civilitatis,
«(non) molestetur», gratiae homicidii, gratiarum, littere exigendi debitores, licentie condu-
cendi grani e variae (donazioni, concessioni, elemosine). Con qualche variante (littere contra 
fugitivos, littere conducendo lignamina sine datio, littere solvendi suam contingentem partem 
onerum, littere honorantiarum…), sono così indicizzate nei registri 152, 43, 128, 54, 129, 100, 164 
(ASMi, Sforzesco, Registri ducali).
45 .
Atti del convegno , Trento 
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stilata secondo regole e forme espressive piuttosto rigide46. Nel mare magnum
del carteggio, le petizioni si distinguono a prima vista dalle lettere comuni per-
ché il testo ha la caratteristica forma bipartita (narratio e supplica), perché 

in calce, un , un mandato, una commissione formale. Lo scritto dell’autorità 

in altri termini, la supplica si perfeziona e si completa solo quando diventa 
rescritto dell’autorità47. Inoltrate da singoli individui, enti e collegi, le petizioni 
seguivano un percorso burocratico e davano luogo a precisi segmenti di istrut-
toria. La supplica non ha la spontaneità della lettera e attinge a linguaggi e a 
saperi tecnico-giuridici48; dietro il suo linguaggio apparentemente informale si 
intravvede l’intervento di un tecnico, giurista, notaio o cancelliere. Era consue-
tudine dei principi il dichiarare che a tutti era aperta la via della supplica, così 
come l’accesso alle pubbliche udienze: con la petizione, ogni suddito poteva 
rivolgersi all’autorità per inoltrare una richiesta, segnalare un torto ricevuto, 

-
plica era un mezzo oneroso, con un preciso tariffario di cancelleria e con un 
iter formalizzato49. Anche la più semplice e banale delle petizioni, tendente ad 
accelerare una pratica, ottenere una proroga, un minimo interessamento del 
principe o un piccolo privilegio, non era una forma libera di comunicazione e 
di scrittura: la supplica è l’antenato del modulo burocratico, non una forma di 
scrittura spontanea. Questa, almeno, è la prassi stabilizzata nel ducato di Mila-
no, che però risente almeno degli incombenti modelli della curia romana.

25-26 novembre 1999, 14-16 dicembre 2000, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002 
(Quaderni dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 19); Suppliques et requêtes. Le gouver-
nement par la grâce en Occident (XII-XV siècle), a cura di H. Millet, Rome 2003 (Collection de 
l’École française de Rome, 310). Trascuriamo per brevità contaminazioni e casi ibridi di lettere-
supplica che non seguivano l’iter normale.
46 Si veda N. Covini, La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco 
Sforza a Ludovico il Moro, in cit., pp. 107-146. 
47 L’origine di queste scritture e del loro iter -

Specimina supplicationum ex registris vaticanis, a cura di B. Katter-
bach, I e II, Roma 1927; E. Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie 

, Tübingen 1972; Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochre-
naissance, Tübingen 1986, pp. 80-83. Si veda ora l’introduzione di E. Canobbio agli ampi regesti 
raccolti in Beatissime pater. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I «Registra 

, a cura di E. Canobbio e B. Del Bo, Milano 2007.
48 Una scherzosa parodia della supplica è la licenziosa lettera di Guidantonio Arcimboldi (qui 
ancora gaudente cortigiano, più tardi arcivescovo di Milano) al duca: «Fi exposto a vostra excel-
lentia che essendo dicto messer Guidantonio necessitato et constrecto una cum li prenominati 

possere andare al loco publico». Per non dare troppa pubblicità alla cosa, «gli andarà questa seira 
sonando la piva inanze agli altri per fare la cosa più honorevole», e invita il duca a fargli compa-
gnia promettendo di tener segreta la cosa alla duchessa: ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 849,
7 gennaio 1470. 
49 Nei registri di suppliche sono indicate a margine le note relative ai casi in cui un supplicante era 
esentato dal pagamento («gratis et amore Dei»), o senza emolumento del sigillo («nihil», «nihil 
pro sigillo»), con l’indicazione del cancelliere ricevente. Ne deduciamo che mediante i registri si 
teneva conto delle onoranze di cancelleria.
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Non soggiacendo a questi vincoli, e liberata nel XV secolo da molti precet-
ti dell’ars dictaminis50, la forma della lettera consentiva invece una maggiore 
libertà espressiva, anche quando era diretta al principe. Le corrispondenze 
di governo fanno parte della comunicazione politica in quanto attengono ai 
rapporti tra autorità e sudditi, forniscono all’autorità informazioni ed ele-
menti per conoscere la realtà dello stato, trasmettono comandi, instaurano 
negoziazioni, mediano la comunicazione capillare con il territorio, i sudditi, 
le comunità, i ceti51: ma prima di tutto questo, la lettera è una forma di comu-
nicazione tra due individui52. Il connotato comunicativo e fondamentalmente 
privato si mantiene anche quando mittente e destinatario sono il principe 
e un interlocutore istituzionale, e viceversa. Il genere epistolare53 consente 

-
zioni («epistola non erubescit»)54. Se la patente e i mandati possono essere in 

diploma55, se la supplica è 
-

mente inquadrabile nei tradizionali schemi di analisi del documento perché 
attinge comunque a una dimensione privata. 

Per dare qualche esempio concreto di questa singolare commistione tra 
pubblico e privato, tra politica e relazioni interpersonali, prenderò brevemente 

50 sa-
lutatio, formule di congedo ecc.), mentre il contenuto è “retorico” solamente nel senso che è costrui-
to, letterario. Più rilevante l’eredità dell’ars dictaminis per la supplica, con riferimento alla distin-
zione medievale tra carta (documento legato a determinate regole) e oratio, libera espressione di 
un individuo, «che pervade tutta la storia dell’ars dictaminis»: Murphy, La retorica nel medioevo
cit., p. 299. Le tavole di una Practica qui proposte (pp. 296 sgg.) presentano formulari e schemi che 
preludono alla supplica e non alla lettera vera e propria. Sui residui dei formulari dell’ars dictami-
nis nella corrispondenza diplomatica, Senatore,  cit., pp. 205-218.
51 Sulla logica della scrittura burocratica e delle organizzazioni di potere si veda J. Goody, La logi-

, (Cambridge 1986) Torino 1988, pp. 101-147, e 
in particolare pp. 111-112 sulla corrispondenza dell’amministrazione. Sullo Stato come produttore 
di documenti si veda A. Torre, , in 
«Società e storia», 18 (1995), 67, pp. 113-124, a p. 115.
52 Nella corrispondenza laurenziana le lettere «presentano un aspetto esteriore inconcepibile an-
che nell’età immediatamente precedente. Si tratta di lettere certamente “private” (in quanto non 

Italia quattro-
centesca cit., p. 20. Il caso di Lorenzo de’ Medici rappresenta un’anomalia istituzionale del tutto 
peculiare ma l’ambiguità è presente anche nei carteggi principeschi qui esaminati.
53 Risultano utili per l’analisi delle lettere del carteggio anche gli studi sul genere epistolare, per 
esempio le ricerche sulle lettere di donne: si vedano Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano 
cit., pp. 63-71; 
XV-XVII, a cura di G. Zarri, Roma 1999 (in particolare l’introduzione di G. Zarri sull’endiadi 

alcuni esempi perugini, in , a cura di G. 
Casagrande, Perugia 2004, pp. 155-215; M.G. Nico Ottaviani, «Me son missa a scriver questa 

,
Napoli 2006 (pp. 32 sgg. su connotati e topoi
54 Il fortunato detto di origine ciceroniana è riferito in Nico Ottaviani, «Me son missa a scriver 

 cit., p. 6 e Nico Ottaviani, cit., pp. 161-163.
55 Così Varanini, Notai trecenteschi cit.
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in esame un mazzetto di lettere, scelto da una cartella del carteggio interno 
relativo a Pavia e al suo territorio, relativo agli anni 1451-1452 che seguono im-
mediatamente la conquista sforzesca del ducato e precedono una ripresa delle 
guerre con Venezia. È solo un piccolo campione di exempla rispetto a una corri-
spondenza ricchissima, densa di notizie e di eventi: vorremmo solo considerare 
qualche costante. Come in tutto il carteggio interno, anche in questa cartella 
predomina la comunicazione tra stato e città, stato e comunità: borghi e terre 
del Pavese inviano dispacci sottoscritti da anziani, deputati alle provvisioni, 
presidentes ad negotia, delegati vari, e per esempio i rappresentanti della co-
munità di Vigevano scrivono con cadenza regolare per denunciare l’eccesso di 
aggravi reali e personali, per chiedere la revoca dei decreti che favoriscono i 
pavesi e danneggiano il locale commercio di panni, per segnalare casi e vicende 
particolari. È frequente in queste lettere il richiamo ai capitoli di dedizione, 
ai sacri patti stipulati con lo Sforza negli anni della conquista: per esempio gli 
uomini di San Giorgio, centro rurale lomellino, chiedono il rispetto delle pro-

milizie monferrine56. Oltre alle comunità, scrivono i feudatari e i signori locali: 
un buon campione di lettere risale a una cancelleria signorile “al femminile”, 
quella di Luchina dal Verme, signora di Voghera e di altre terre, che dopo la 
morte del marito aveva preso le redini dello Stato e della compagnia militare 
vermesca. Nelle sue missive, tutte redatte da cancellieri, la contessa Dal Verme 

-
de aiuto per difendersi dalle spedizioni armate dei nobili da Correggio verso le 
sue terre parmensi, difende le comunità del suo cospicuo dominio da richieste 
di contribuzioni e prestazioni57. Una discreta porzione del carteggio interno è 

-
minata, ad esempio, troviamo le lettere di commissari che danno conto delle 

magnati e ribelli58; mentre un dossier di lettere del referendario e del maestro 
delle entrate ci permette di seguire le fasi di un’investigazione che smaschera 
un ingente contrabbando di sale in cui sono implicati alcuni signori potenti del 

scarsa volontà del governo milanese di toccare certe sfere di potere locale e il 
timore di risvegliare l’attenzione dei potenti dazieri cittadini59. 

56

veda G. Chittolini, 
[1978], in G. Chittolini, 

centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, pp. 39-60.
57 Un esempio in ASMi, Sforzesco, Carteggio interno -
tra missiva simile è di pochi giorni dopo, dell’11 ottobre. Tutte le lettere della contessa Dal Verme 
reperibili nel Carteggio interno sono di mano dei suoi cancellieri e scribi, sintomo dell’articolazio-
ne amministrativa del vasto “stato” che comprendeva Voghera, Castel San Giovanni, Bobbio e una 
miriade di terre piacentine, con propaggini nel Parmense e presso Erba. 
58 Un buon esempio in ASMi, Sforzesco, Carteggio interno
23 ottobre 1452.
59 Fa parte del dossier la lettera del 29 ottobre 1452 di Bartolomeo da Correggio e Gracino da Pi-
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La politica domina nel carteggio, anche ai livelli minimali della protezione 
del singolo suddito dalle angherie di giudici e funzionari: così Stefano Folper-
ti, giurista e docente nello Studio, sottopone al duca certe sue liti che vorrebbe 
fossero avocate al consiglio ducale a Milano, e in una lettera del novembre 
1452 formula circostanziate accuse contro gli «infernali» tribunali pavesi che 
favoriscono un suo potente avversario60. Come ho già osservato, spesso queste 
lettere inanellano materiali e notizie che, messi insieme, formano una sorta 
di cronaca cittadina: dalle lettere dei deputati alle provvisioni di Pavia, per 
esempio, veniamo a conoscenza del grande concorso di pubblico alle prediche 
che frate Gabriele da Lecce ha tenuto presso l’Ospedale di San Matteo, e del 

-
polo pavese61

e visitatori che arrivano in città e che visitano il castello e la Libreria ducale, 
sulle vicende dello Studio e degli scholari (lezioni e lauree, elezioni del retto-
re, feste, giostre e palii, tumulti e malefatte), sulle tensioni fra parti e parti-
ti, sui comportamenti riottosi di magnati e principali, sulla turbolenza delle 
notti pavesi e sui gesti e rituali della vita locale negli spazi pubblici cittadini62.

-

in città, l’ambientamento, l’intrecciarsi di amicizie e protezioni, lo schierarsi 
con questa o quella parte
e disagio crescente, cerca di interpretare il proprio ruolo in modo rigoroso e si 
scontra con le intenzioni più accomodanti del governo ducale. Da questi con-

rivendicazioni dell’onore 63.

Sforzesco, Carteggio interno

-
lefatte del conte Ludovico per far risaltare l’inerzia del podestà nemico. L’operazione non poteva 
essere troppo gradita a Milano perché avrebbe scatenato le proteste degli appaltatori dei dazi cit-
tadini, occhiutissimi e temuti, e pronti a chiedere una revisione delle condizioni dell’appalto. Sulla 

Sforzesco, Carteggio interno 752, 19 dicembre 1452: il Correggio 
scrive all’auditore ducale per portare un attacco all’ex podestà, a cui (anche per scagionarsi) attri-
buisce il tracollo dell’ordine pubblico in città, l’impunità dei malfattori, le faide nobiliari («e queli 
citadini hano odio privato ho altra inimicitia cum altri non aldischano uscire fuora de casa loro 
de dì et mancho de nocte»).
60 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno -
versario è Corradino “Menapace” (sic!) Bottigella.
61 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno
62 Una lettera del 1466 riferisce che un inquisito è stato visto «venire su la piaza e solo et acom-
pagnato, zioè luy et uno altro abrazo abrazo, et essendo su la piaza andare como fano li altri per 
la piaza arando, zioé inanze et indreto cum persone mo’ de uno colore mo’ de uno altro»: ASMi, 
Sforzesco, Carteggio interno 845, 10 marzo 1466. Su questi eventi si veda N. Covini, La balanza 
drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Milano 2007, cap. 3.
63 G. Chittolini, , in Florence and Milan: Comparisons and Relations. XV 
and XVI centuries, Atti del convegno, Villa I Tatti, Firenze 1-4 settembre 1982, a cura di S. Bertel-
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Vivacissima dunque la cronaca politica, dalla città e dal contado. Ma ci 
-

li e domestici. Frate Gabriele da Lecce, già ricordato, scrive al duca con molti 
convenevoli per sistemare il fratello nello Studio pavese64; un notabile genovese 
ringrazia dopo che gli è stato concesso il dottorato nello Studio con procedura 
speciale65; il giurista Catone Sacco invia allo Sforza una notizia che riguarda la 
sicurezza del dominio durante le operazioni belliche contro Venezia, ma scri-

l’ammirazione per il fortunato condottiero-principe66 -

servizio del duca di Borgogna, che trovandosi a Pavia dà notizie del lontano 
paese in cui vive e, ricordando una conversazione privata avvenuta l’anno pri-
ma a Belgioioso, si offre per fare discretamente da tramite con famiglie reali e 
principesche d’oltremonte in vista di matrimoni utili agli Sforza67. Ancora più 
private e domestiche sono le lettere di Elisa Sforza – sorella del duca – che scri-
ve, ad esempio, per avere del panno bruno per farsi un vestito68, o quelle delle 
dame pavesi che chiedono alla duchessa Bianca Maria notizie dei putini di casa 
Sforza che hanno allevato nei palazzi cittadini dei duchi69. Sarebbe arduo dire 

li, N. Rubinstein, C.H. Smyth, Firenze 1989.
64 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno
fradelo avixo la Ill.S.V. le littere gratiosissime ordinavano a misere Gracino [il referendario di 
Pavia] dovesse exequire algune cose per mio fradelo non sono state exaudite per loro tardità, e 
Dio sa Signor mio quanto è stato incomodo e danno a mio fradelo. Per questo son streto havere 
recorso ala Ill. S.V. se degni fare renovare le dicte littere e ordinare habiano bona expeditione, non 
solamente in parte ma integramente, e questo dico per tanto perché misere Gracino monstra vole-
re dare camare le quale mettere in ordine mio fratelo spenderebe li libri, perché è molto magiore 
spexa el vivere in Pavia ch’a Ferrara el dopio, però lo ricomando ala Ill.ma S.V. aciò non perda 
tempo in conciare caxe e testimonio me sia Dio se el dinaro de caxa fosse recevuto né per me né 
per mio fradelo seria data molestia ala occupatissima Signoria vostra. la quale Dio liberi e presto 
cum victoria, come tuto il mundo spera». Si veda anche nella stessa cartella, del medesimo, la 
bella lettera umanistica al clarissimus Angellus [da Rieti], con la quale raccomanda certi religiosi 
ed esprime voti per le imprese del duca Francesco.
65 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 752, Paolo Basadonna genovese da Pavia, 20 novembre 

66 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno
67 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno

Bourgogna, duc, mariagi), in una lettera probabilmente autografa.
68 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 752, 15 dicembre 1452: «Illustrissime domine et frater mi 
singularissime. Perché ho grande bisogno d’uno vestito et non ho il modo de provederli, voglio 
pregare la S.V. gli piaza farme dare braza xiiii° de panno bruno o a Pavia o Millano dove meglio 
parirà a v.ra S., sì che me ne posserà fare uno vestito. Me ricomando a la S.V. Data Papie xv de-
cembris 1452. Servitrix et soror Elisa etc. cum recomendatione».
69 ASMi, Sforzesco, Carteggio interno
signoria vostra ha deputato una dona a deslactare lo mio illustre e cordialissimo Filippo Maria, lo 
quale zà uno mese passato ho aspectato più de dì in dì cum grandissimo desiderio per essere mi a 
deslactarlo, atendendo lo singularissimo amore lo quale gli porto, credeva che altra persona non 
dovesse essere preponuta a mi». Di lettere simili, in parte raccolte nella sezione “Potenze sovra-
ne”, dedicate ai vari personaggi della dinastia, si è ampiamente servita M. Ferrari, «Per non man-

, Milano 2000.
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i principini e accresce le benemerenze della potente famiglia a cui appartiene. 
Anche la competizione per attendere allo svezzamento del piccolo Filippo Ma-
ria Sforza – vorremmo dire – fa parte del sistema di relazioni tra ceti eminenti 
cittadini e duca70. Non a caso, chi scrive al principe tende ad ostentare il ricordo 

-
ziali e famigliari, invia doni e omaggi. Se le nobildonne pavesi vantano la loro 
consuetudine con le stanze private degli Sforza, i magnati cittadini rievocano 
le visite del condottiero-principe ai loro palazzi, gli incontri ravvicinati e le 
private conversazioni. È solo un modulo comunicativo? Non proprio, visto che 

consiglieri, notabili – potevano effettivamente vantare una famigliarità con gli 
Sforza, e la spendevano volentieri per rafforzare una richiesta, sollecitare un 
dono, un privilegio, un riconoscimento, o semplicemente per dare un valore 
maggiore alla propria missiva. Alle consuete formule devote si uniscono allora 

-
trata a una struttura cancelleresca, fosse certo che il principe l’avrebbe letta di 
persona, dettando poi la risposta a un cancelliere. 

Ovviamente la spontaneità dei sentimenti espressi dalle lettere è in gran 
-

plica precise scelte stilistiche, lessicali e anche di contenuto, i moduli scrit-
torii e le formalità standardizzate imbastardiscono anche le espressioni più 
sincere e genuine, dominano i registri della devozione, della sottomissione, 
abbondano le formule ostentatamente servili: gli scriventi si dicono creatura, 
cane e schiavo, usano espressioni come mangiare il pane ducale, vivere sotto 
l’ombra, offrono la vita e le sostanze71. Sono evitati i toni accesi, le parole smo-
date, i temi sconvenienti, se non dopo aver premesso avvisi e opportune giu-

scrivevano per suo conto di esprimersi con moderazione e onestà di linguag-
gio, comunque evitando comandi secchi e «lettere brusche e spaventose»72.

70 Si veda la nota precedente. Anche le lettere di Ippolita Sforza da Napoli testimoniano il perdu-
rare dei rapporti tra la principessa e le famiglie pavesi, cremonesi e milanesi che avevano frequen-
tato le case degli Sforza quando lei era bambina. 
71 Sempre in ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 752, si veda la lettera del 21 ottobre 1452 con cui 
il vescovo di Novara Bartolomeo Aicardi Visconti ringrazia dell’interessamento per la sua salute; 

che «la mia presenza a Milano sii cussì necessaria et utile alla s.v. como ella dimostra, salvo che 
un pocho de fede et devotione con alquanto de solicitudine, niente curarò più che compir la voglia 
sua (…) più presto ch’io poterò». La chiusa è qui, e quasi sempre, eiusdem dominationis vestre 
servitor/servitrix.
72 N. Covini, L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza 
(1450-1480), Roma 1998, p. 169. Sulle istruzioni di scrittura date dal duca agli ambasciatori, lo 

, le esigenze di segretezza e discrezione si veda Senatore, «Uno mundo de car-
cit., pp. 231-249.
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e risvolti più personali. Giorgio Chittolini ha passato in rassegna le loro missi-
ve per analizzare il rapporto tra agenti dello stato e autorità, concludendo: 

Sono lettere molto belle: sia perché costituiscono una fonte straordinariamente ricca di 

continuo contrappunto di commenti personali, considerazioni, sfoghi, che permettono 

intendere meglio anche i problemi di fondo che la macchina di governo del duca doveva 
affrontare73.

Dietro il linguaggio sorvegliato e le formule pressoché obbligate, c’è spa-

creatività e fantasia. Certo, non sempre la qualità della scrittura è all’altez-
za dei più celebri commissari e ambasciatori, dall’Ariosto al Machiavelli, dal 
Guicciardini al Vettori; tuttavia alcuni scriventi sforzeschi sono anche intellet-
tuali e scrittori di professione, come il famoso Nicodemo Tranchedini o come 
il commissario novarese Martino Nibbia, noto agli studiosi danteschi come 
Nidobeato, che da Parma invia a Milano lettere molto curate e ben composte, 
prima di soccombere, assassinato durante il suo servizio commissariale. 

Sta di fatto che la ricchezza di informazioni, l’intensità comunicativa, la 
vivacità degli stili di scrittura di questi carteggi seducono il lettore e lo in-
vitano a dialogare con lo scrittore del passato, a indugiare sulle espressioni 
e sulle frasi rivelatrici del carattere e delle attitudini personali di chi scrive. 
A chi ha un po’ di famigliarità con queste lettere, accade anzi di riconosce-
re i connotati più personali di questo o quel corrispondente: alcuni scrittori 
sono pomposi ed enfatici, altri stringati ed essenziali; alcuni si mettono al 
centro della comunicazione e altri scompaiono dietro una prosa impersonale; 
chi opta per un solenne registro letterario, chi è irrimediabilmente prolisso e 
incline a moraleggiare, chi fastidiosamente querulo e lamentoso, chi esagera-
tamente laudativo, chi votato a intrighi e trame74. C’è chi si sbriga con poche 
parole, eseguendo a puntino gli ordini anche efferati del duca senza chiedere 
troppi dettagli (Antonio da Trezzo al tempo di Francesco Sforza)75. L’ex sol-

73 Chittolini, cit., p. 101.
74

po’ sboccata di Nicodemo Tranchedini, ambasciatore e commissario. La prolissità è il difetto del 
commissario Fabrizio Zucchi, mentre lamentoso e querulo è il giurista Sillano Negri: sono due tra 
gli scriventi più assidui. Lorenzo da Pesaro, commissario di Parma, giurista, ambasciatore e audi-
tore ducale, rivela, quando scrive, una mente tortuosa e votata all’intrigo: nel 1464 invia al duca 
da Parma un progetto per «rompere le parti» in città, accredita presunte trame a Reggio alle quali 
sostiene di aver partecipato, parlamenta in segreto con i nobili da Correggio, e poi, incaricato di 
andare a Roma, propone di sguinzagliare delle spie per scoprire le vere intenzioni di papa e cardi-
nali. Profferte che non sembrano convincere del tutto il duca: si veda ASMi, Sforzesco, Carteggio 
interno 751, 17, 19, 22 settembre 1464 e sgg.
75 Sulla manipolazione cancelleresca dell’informazione, con uso di segni speciali di autenticità 
apposti alle lettere per ingannare i postulanti, si veda V. Ilardi, Crosses and Carets: Renaissance 
Patronage and Coded Letters of Recommendation, in «The American Historical Review», 92 
(1987), pp. 1127-1149. Più complesse tecniche di manipolazione e contraffazione della corrispon-
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dato calabrese Corazza, castellano di Caravaggio, scrive in versi, esortando il 
duca ad ottenere il titolo regio e a conquistare nuovi territori; mentre il nobile 
tortonese Torello di Sant’Alosio, fratello di un segretario del duca Filippo Ma-
ria Visconti, si esercita in lunghe missive che ricordano vicende storiche del 
recente passato, convinto che la storia sia maestra di vita e insegnamento per 
il reggimento dello Stato. Si trascorre dal volgare al latino per dare solennità 
allo scritto, per abitudine ed esercizio: cancellieri, giuristi, intellettuali prefe-

pullula di letterati e umanisti. 
Un altro aspetto che accade spesso di notare è che la comunicazione po-

litica si serve spesso di messaggi ambigui che richiedono operazioni di de-

rapporti apparentemente formali, si denigrano vicendevolmente. Nei memo-
riali che hanno l’innocua forma di «consigli di buon governo», si intravvede 
l’intenzione subdola di mettere in guardia il duca contro avversari e nemici 
che si vogliono colpire76. Chi in cancelleria li riceveva, probabilmente sapeva 

77.
Una lettera del pavese Giacomo Zazzi, uomo d’affari e facoltoso appaltatore 
di dazi, è stata più volte edita: è piena di espressioni accorate e sdegnate. Lo 
scrivente, ben imparentato e dotato di innumerevoli “amici”, si scaglia contro i 
commissari ducali incapaci di mantenere l’ordine in città e lamenta il dilagare 
della disobbedienza, la permissività, l’impunità dei malfattori, dichiarandosi 

-

la lettera era sembrata «franca e liberissima»78, ma se la inseriamo nel suo 
contesto locale possiamo facilmente  notare che lo Zazzi doveva più che altro 

scholari dello Studio – per 
certi gravi fatti accaduti durante i tumulti recentemente scoppiati a Pavia79.

denza diplomatica sono analizzate da Senatore, cit., in particolare pp. 
298 sgg.
76 Si vedano i famosi «consigli di un anonimo cittadino pavese» editi in C. Magenta, I Visconti e 
gli Sforza nel castello di Pavia e loro attinenze con la Certosa e la storia cittadina, Milano 1883, 
II, pp. 214-223. Si tratta di un memoriale di un anonimo corrispondente di evidente orientamento 
guelfo che vuole ricordare i passati tradimenti dei potenti Beccaria, pericolosi per avere «gustato 
signoria» e da tenere «con le ali corte».
77 -
mento operate sia dal contemporaneo sia dallo storico, importanti osservazioni in A. Petrucci, The
Illusion of Authentic History, in A. Petrucci, Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in 
History of Written Culture, New Haven-London 1995, pp. 236-250 (corrisponde ad A. Petrucci, 
L’illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie, in L’insegnamento della storia 
e i materiali del lavoro storico. Atti del convegno, Treviso 10-12 novembre 1980, Messina 1984). 
Un riferimento alla cancelleria milanese è a p. 248.
78 Magenta, I Visconti e gli Sforza cit., I, p. 449. Sulla vicenda si veda Covini, La balanza drita 
cit., p. 220.
79 Lo stesso tono ambiguo è evidente in un’altra lettera dello Zazzi, scritta nel pieno della grave 

-
vendum» e molti avevano risposto assicurando lealtà e devozione. Nell’occasione, anche lo Zazzi 
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al duca e ai suoi cancellieri, che coglievano il messaggio nascosto in queste 
lettere e ne tenevano buon conto.

3. L’illusione narrativa e l’immagine statocentrica del carteggio

La lettura di queste corrispondenze rinascimentali sollecita la fantasia e 
l’immaginazione di chi le frequenta: come Natalie Zemon Davis con le sue 
lettres de remission, capita di trovarsi immersi nella lettura dei dispacci dei 
vari commissari e corrispondenti sforzeschi come in un racconto di cui si pre-
gustano svolgimenti e sviluppi80. La lettera, scritto elaborato, costruito, ,
ha spesso un andamento narrativo ed è un prodotto in qualche misura lette-
rario, collocato tra il resoconto politico e la libera narrazione di eventi81. Se 
appena si va oltre la semplice commendatizia, lo stringato dispaccio, è facile 

letterarie, cura compositiva, come faccia in modo di concatenare gli argomen-

occulta fatti e argomenti che si vogliono tacere; la sovrabbondanza di detta-
gli maschera vuoti, omissioni e reticenze; si utilizzano strategie comunicative 
elaborate e talvolta effetti illusionistici. La forma narrativa, peraltro, non è 
esclusiva delle lettere, ma è tipica anche di verbali giudiziari, memoriali, peti-
zioni e suppliche82, scritti che, facendo ricorso a schemi compositivi retorici e 

 creano, in qualche modo, insidie della comunicazione, in cui può cadere 
chi si immedesima troppo nei panni dello scrivente o chi, distratto da una ri-
cerca puramente cumulativa dei “fatti”, non attiva il consueto armamentario 

rinnovava le profferte di obbedienza, ma poi aggiungeva alcune frasette oblique: che i suoi con-
cittadini, radunati in assemblea, gli avevano riservato gli onori della primazia, e che di recente un 
delegato papale, nella cattedrale pavese, lo aveva insignito del titolo di cavaliere. Come a dire che 
le fortune degli Zazzi non dipendevano solo dai duchi, ma da altri reticoli relazionali facilmente 
attivabili in caso di perdita del favore ducale: ASMi, Sforzesco, Carteggio interno 758, gennaio 
1461.
80 Si veda N. Zemon Davis, Storie d’archivio: racconti di omicidio e domande di grazia nella 
Francia del Cinquecento, (Stanford 1987) Torino 1992, pp. IX-X e p. 5 sull’intenzione di porre gli 
aspetti narrativi al centro dell’analisi.
81 Zemon Davis, Storie d’archivio cit., pp. 5-6. Le lettere pubbliche sono «un prodotto letterario 
e un prodotto documentario», con tradizioni risalenti e culturalmente brillanti, dotate di «for-
te caratterizzazione retorica»: Bartoli Langeli, Cancellierato e produzione epistolare cit., pp. 
251-252.
82 Zemon Davis, Storie d’archivio cit., p. 6. Nel 1481 un noto giurista pavese, Cristoforo Albarizzi, 
ricorre al duca contro le prevaricazioni di un collega turbolento e potente. Leggendo la narrazione 
del fatto violento, infarcita di dialoghi vivacissimi, si ha l’impressione di assistere al fattaccio 
davanti al palazzo del podestà, in mezzo alla folla pavese. Ma a ben vedere la supplica nulla dice 
né delle ragioni dell’avversario, né di antefatti e contesti, mentre seleziona attentamente i dati 
legalmente rilevanti: come tale è narrazione, retorica, costruzione, , : si veda Covini, 
La balanza drita cit., pp. 167-168. 
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Scrivere al principe

critico del ricercatore83. Sono ambiguità, come si è visto nell’esempio delle let-
tere apparentemente sottomesse del magnate pavese, inerenti alla complessi-
tà delle relazioni sottostanti alla comunicazione politica.

statocentrica». Il lettore del Carteggio non solo ha a che fare con una raccolta 
imponente, ma ha la sensazione che tutte le lettere convergano sulla persona 
del principe e creino una sorta di spazio immaginario che ha la forma di un 
grande campo magnetico, una conformazione stellare al cui centro si colloca 
il principe dal quale e verso il quale promana la corrispondenza. Si potreb-
be obiettare che il principe scrivente e destinatario è una  che 
comprende tutto l’apparato di cancellieri, segretari, consigli e magistrati (nel 
corpus di fonti si trovano spesso nuclei di corrispondenza, tra pubblico e pri-
vato, diretti ad altri soggetti: segretari, auditori, vicari)84: ma abbiamo già 
notato come i duchi di casa Sforza ponessero molta cura nel mantenere per-
sonalmente il controllo dell’informazione. Francesco Sforza voleva essere, e ci 
riuscì soprattutto nel campo diplomatico, «signore di novelle»: come principe 
nuovo circondato da molte insidie voleva catturare informazioni, farle circo-
lare e all’occorrenza manipolarle85. Non solo la corrispondenza estera, ma an-
che quella interna, forniva all’autorità svariate informazioni, stabiliva reticoli 
di comunicazione con comunità, corpi, sedi istituzionali e singoli sudditi, ge-
nerava un dialogo serrato con le periferie che poi si materializzava con l’azione 
diretta di funzionari ed emissari o con l’invio di oratori e messi che riferivano 

uno stato accentrato e «bene ordinato» è a sua volta frutto di una sorta di mi-
raggio: la corrispondenza dei carteggi è solo un frammento della complessità 
delle relazioni scritte tra soggetti politici. Nelle pieghe degli stessi carteggi du-
cali sarà possibile percepire un sistema politico non monolitico ma composito 
e pluralistico. Nella pratica di governo si alternano dialogo e autoritarismo, 
pragmatismo e durezza, modi negoziali e forme dispotiche. Il linguaggio del-
l’obbedienza e della sottomissione cela una incessante e reciproca misurazio-
ne dei rapporti di forza, rivela resistenze, renitenze, tensioni86. Dietro l’idea 

83 Cito almeno i classici J.G. Droysen, Istorica: lezioni sulla enciclopedia e metodologia della 
storia, Milano-Napoli 1966 e H.I. Marrou, La conoscenza storica, (Paris 1954) Bologna 1997, in 
particolare sull’incontro umano dello storico con gli scritti degli uomini del passato.
84 Nuclei importanti, ma dispersi nell’intero carteggio, sono le corrispondenze anche private di 

negotiorum gestores. Tra le carte di Parma del 
1454 è conservato un consistente carteggio inedito tra il cancelliere Leonardo Cassinari e i suoi 
parenti, che riguarda largamente gli affari di famiglia tra attività mercantile e possessi fondiari.
85 Senatore,  cit. (si veda il cap. 4: Il sistema informativo sforzesco, 
1450-1466).
86 G. Chittolini, Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in Origini dello Stato. Processi di formazione 

, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bolo-
gna 1994, pp. 553-589; G. Chittolini, Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del 
tardo medioevo: alle origini degli stati regionali, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
in Trento», 2 (1976), pp. 401-419.
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di uno stato trionfante accreditata da carte imponenti e dall’abbondanza del-

dell’autorità, spazi di potere non controllati, esistenza di soggetti politici che 
operano secondo progetti non riconducibili alle intenzioni del centro: grandi 
signori territoriali, ecclesiastici e prelati, condottieri, piccoli domini e feuda-
tari, adherentes, magnati, cortigiani, parti e fazioni, clientele e sequele87. Il 
dialogo e la comunicazione tra la molteplicità dei soggetti utilizza una plurali-
tà di linguaggi politici che i protagonisti del gioco elaborano in proprio o mu-
tuano da altri88; sotto le formule devote e reverenti si celano messaggi allusivi 

tutti da interpretare. Le corrispondenze del carteggio rispecchiano, allora, 
più che un sistema centripeto che ha al centro l’autorità statale, un «sistema 
politico», come ha scritto di recente Giorgio Chittolini, «tormentato da mille 
contrasti e contraddizioni, ma che costituisce la struttura entro cui la società 
italiana nel Quattrocento trova linee di organizzazione»89.

87 G. Chittolini, Governo ducale e poteri locali, in Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro 
rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535). Atti del Convegno internazionale, Milano 
18-21 maggio 1981, Milano 1982, pp. 27-41.
88 M. Della Misericordia, -

secolo), in Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, grava-
mina, lettere, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2004, pp. 147-215. Si veda ora Linguaggi
politici nell’Italia del Rinascimento. Atti del convegno, Pisa 9-11 novembre 2006, a cura di A. 
Gamberini e G. Petralia, Roma 2007.
89 G. Chittolini, Protagonisti, aggregazioni e linguaggi e pratiche nel sistema politico italiano 
del Quattrocento, progetto di seminario per il Centro studi di politica estera e opinione pubblica, 
2006, inedito.

* La riproduzione dei documenti conservati nell’Archivio di Stato di Milano è stata autorizzata 
con provvedimento del 16 aprile 2008 (protocollo 2390/28.13.11, n° d’ordine 12/08).
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Scrivere al principe
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Scrivere al principe
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4. ASMi, Sforzesco
(Gracino da Piscarolo e Bartolomeo da Correggio) al duca, Pavia, 29 ottobre 1452

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[302]



27

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Scrivere al principe

5. ASMi, Sforzesco, Carteggio interno, Pavia, 752, lettera dei deputati di provvisione 
di Pavia al duca, Pavia 28 dicembre 1452
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6. ASMi, Sforzesco, Carteggio interno, Pavia, 752, lettera di Stefano Folperti, miles e 
dottore pavese, al duca, Pavia 29 novembre 1452

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[304]



29

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Scrivere al principe

7. ASMi, Sforzesco, Carteggio interno, Pavia, 752, lettera di fra’ Gabriele da Lecce al 
duca, Pavia, 17 novembre 1452
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L’archivio dei Visconti signori di Milano

di Franca Leverotti

1. La scomparsa di un archivio

-
diosi di questo periodo, impossibilitati a ricostruire una storia puntuale e 

-

Emilia e Vercelli in particolare, molto ricchi di documentazione. Rare emer-
1.

Dal momento che lo sviluppo e il consolidamento di un potere politico 
appaiono strettamente intrecciati alla vicenda e alla conservazione delle carte 

del materiale documentario visconteo allo scopo di portare un contributo alla 
-
-

La lacuna viscontea è stata messa in relazione innanzitutto con le movi-

-

1 A.R. Natale, Introduzione, in Stylus Cancellariae, a cura di A.R. Natale, Milano 1965, pp. XI-
-
-

cesco Fossati. Ma si veda anche A.R. Natale, Per la storia dell’Archivio Visconteo. Frammenti di 
un Registro dell’Archivio Signorile (reg. di Bernabò, a. 1364), in «Archivio storico lombardo», 

Riva e A.R. Natale, Per la storia dell’Archivio Visconteo Signorile. Il frammento del Registro di 
Bernabò del 1358, in «Archivio storico lombardo», 103 (1977 [ma 1979]), pp. 3-40, con la tra-

visconteo fosse conservato a Pavia (p. 4).
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zione del suocero-zio, la tormentata successione di Filippo Maria, e, alla sua 
morte, l’ultimo sussulto di autonomia comunale2.

successioni potrebbero confermare questa ipotesi, ma, probabilmente, le car-
te su cui si era diretta l’attenzione dei sudditi in rivolta erano state, almeno 

-
re «inventariarum taxarum, talearum, focorum, buccarum, onerisque salis et 
aliorum quorumvis onerum», una nota dei Sindaci di Milano del 6 settembre 

straordinarie e dei Sindaci. E ancora, una lettera di Aquilano, cancelliere del-
3, datata 8 novembre 1467, informava il duca del ritro-

-
liere, che si premurava di far sapere che due cittadini pavesi risultavano debi-

fatto che, alla morte di Filippo Maria, molti libri erano stati asportati e bru-
4.

della vita privata del dominus (spese di corte, compravendite di immobili), o i 

-
zare che la dispersione non dovrebbe aver coinvolto né l’archivio patrimoniale 
dei Visconti, né quello più propriamente istituzionale-amministrativo. Tuttavia 

portata, anche perché la cancelleria di Filippo Maria aveva sede nel castello di 
5

si in-

6.

2 A.R. Natale, Archivi milanesi del Trecento, in «Acme», 29 (1976), 3, pp. 263-285, p. 263.
3 Diplomazia e governo del-
lo stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466), Pisa 1992, p. 230 nota 2).
4 Il documento, in Archivio di Stato di Milano [d’ora in poi ASMi], Sforzesco 882, è ricordato 

 Ancora dell’archivio visconteo, in «Archivio storico lombardo», 32 (1932), 
pp. 406-408, il quale ribadisce che l’archivio antico era a Pavia (p. 408).
5 A.R. Natale, Un contributo alla storia della Repubblica Ambrosiana (Note e documenti), in 
«Acme», 34 (1981), 2, pp. 181-220, p. 220.
6  Fondo Sfor-
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2. Una signoria condivisa: un archivio condiviso?

infatti che, a partire da Azzone e dall’arcivescovo Ottone, i Visconti avevano 

loro casa di abitazione a Milano e alla quale facevano da supporto per la docu-
mentazione privata dei notai che, parallelamente, esercitavano anche la libera 
professione, e per quella di carattere pubblico scribi denominati cancellieri.

-

camera actuum7 -

-
trimonio privato8

Pietro all’Orto, poi nel palazzo di Azzone situato davanti al duomo; Matteo 

alla morte di Matteo i beni erano stati ripartiti tra i due fratelli sopravvissuti, 

vi trasportava la sua cancelleria.

cancellarius domi-
ni compare con Azzone nel 1335 e i funzionari di cancelleria sono soltanto sei, 

-

-

zesco, 1594, c. 41.
7 ASMi, Diplomatico, Pergamene per fondi, 768 contiene numerosi atti di acquisto di terre sti-
pulati tra il 1339 e il 1347.
8 Ricerche per la storia dello stato visconteo
storia patria», 26 (1926), pp. 1-64.
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e notai», altrettanti ne ha il fratello, reclutati tra i pavesi nel momento in cui 
trasferisce la corte a Pavia a partire dal 1366. 

-

-

devastata dopo la cattura, e soprattutto si chiedeva dove: a Milano o a Pavia?9.

3. L’archivio di Filippo Maria Visconti: uno strumento di governo per 
Francesco Sforza

Recenti ricerche sulla cancelleria sforzesca10 hanno dimostrato come il 

-
-

secretarius maior dello 
litterae 

iustitiae -
-
-

-
scribi, ostiari11.

9 Natale, Archivi milanesi cit., p. 265.
10 F. Leverotti, -
ta nel ducato sforzesco, in «Ricerche storiche», 24 (1994), 2, pp. 305-336.
11

Registri ducali, 214 (impropriamente 
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-

-
sco Sforza. Non è un caso che dei 18 membri presenti nel 1450 solo uno, Iris 

-

-
-

solo, ma a funzionari viscontei fu costretto a ricorrere lo Sforza per ammini-

12.
-
-

-
tutto dalla tradizione documentaria.

-

diplomatica lo Sforza facesse esplicito riferimento a precedenti ordinamenti 
viscontei13 -

-

-

14.

Maria, probabilmente iniziata da Milano, dove erano presenti, oltre all’archi-

12 Leverotti, Diplomazia cit., pp. 57-70. 
13 Leverotti, Diplomazia cit., p. 58 e p. 49.
14 ASMi, Registri Missive, 15, c. 71v
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-

15, estesa anche ai notai milanesi che erano sta-

nel castello di Pavia. Per uniformare lo stile delle lettere e il contenuto dei 

Lo scontro con Venezia sembra aver ritardato l’intervento dello Sforza in 

-

-

-

di Pavia16

-
teneva il fedecommesso dello stato di Milano».

Filippo Maria le cui scritture erano state al momento del decesso del duca 

ritenesse opportuno. Ma il disordine archivistico e una scarsa conoscenza 

nonostante accurate ricerche17

volte durante la Repubblica Ambrosiana e che nei capitoli di dedizione di Mi-

delle entrate a Pavia, fu incaricato di far ricopiare da diversi notai pavesi, 

15 F. Leverotti, Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco, in Signori, re-
gimi signorili e statuti nel tardo medioevo

16

Pavia, Milano 1875, pp. 95-96.
17 I registri viscontei
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Visconti18.
-

-

a nessuno, senza il permesso del duca, i breviari del padre che conservavano 
«multi feudi et altri strumenti spettanti alla camera nostra». Un mese dopo 

scribi19; la differenza 

Pavia20

-
raco, coadiuvato ancora da un notaio, il pavese Beltrame Turconi, di inventa-

reliquie per le quali nell’occasione si dispone una nuova collocazione in una 
stanza a piano terra e si ordinano a Venezia nuovi contenitori: tabernacoli di 

18 ASMi, Registri Missive

 Per la storia dell’Archivio Vi-
sconteo Signorile. Gli «extracta» di Giovanni Panizario notaio della corte viscontea di Pavia 
(1374-85)

 Per la storia 
dell’Archivio Visconteo Signorile. Notai della Corte Viscontea di Pavia, in «Archivio storico ita-

effettuate nel triennio repubblicano si veda Natale, Un contributo
-

Adorno, hanno carattere pubblico.
19 ASMi, Registri Missive, 15, c. 399v
20

élite milanese: «Vuole mettere or-

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [315]



Franca Leverotti8

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

21; ma soprattutto si 
schedano i preziosi codici manoscritti e le scritture d’archivio. La permanen-

conservato anche l’archivio visconteo concernente sia i diritti pubblici di so-
22.

-

-
leazzo fu portato in archivio a Milano, a mio avviso, per il semplice fatto che 
era il primo della serie. 

23, contenenti atti dal 1412 

-
scribi

Francesco Sforza. 

-

-
neamente, di volta in volta, come mostrano le diverse dimensioni dei fascicoli 

copia, come mostra un’annotazione sul verso

21 ASMi, Registri Missive
pubblicato da M. Albertario, La cappella e l’ancona delle reliquie nel castello di Pavia (1470-76),
in «Museo in rivista. Notiziario dei Musei civici di Pavia», 3 (2003), pp. 49-116.
22 Il Fabriano è nominato come custos librariae nel Bilancio del 1463 (BAMi, Sala Prefetto, 19) e 
come estensore dell’inventario in ASMi, Registri Ducali, 158, c. 63. 
23
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Seicento a Pavia, era stato mandato a Milano, e solo allora inserito in archi-

stato ritrovato in Pavia», per riporlo nell’archivio. Questa preziosa testimo-

anni da Morbio, in piccola parte conservati a Brera, e quelli in possesso della 

altro materiale in volume del periodo visconteo è annotato nell’inventario del-
la biblioteca di Pavia compilato nel 148824 -
dati nell’inventario redatto nel 1456, conservati parte in «una cassa quadrata 

-
sconteo; infatti nell’inventario della biblioteca del 1426 la «cassa dipinta tut-

-

italico, un volume sui colori e le virtù delle pietre, due sfere in auricalco, una 

Nel 1456 invece la stessa cassa conteneva alcuni codici di cui si indicava la 

-

-

-

24 «Il
libro desquadernato: la carta rosechata da rati». Due nuovi inventari della libreria viscontea-
sforzesca

La biblioteca dei Visconti e degli Sforza. Gli inventari del 1488 e del 
1490, in «Studi petrarcheschi», 8 (1991), pp. 1-238.
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-

Perché questo materiale non viene portato a Milano? Perché allo Sfor-

cavalli e neppure interessava il materiale archivistico troppo antico, prece-

-

dicembre 1399, che fu appunto trasferito a Milano al solo scopo di completare 
-

-

Liber inventariorum scripturarum 
antiquarum -

25 scrive al castellano di Pavia di in-

Barraco e ser Facino26.

25 Diplomazia cit., p. 75 nota 164.
26 ASMi, Registri Missive, 32, f. 366.
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Nel 1456 la «cassa quadrata dipinta» conteneva anche materiale archivisti-
co sciolto: cioè strumenti di acquisti e permute di terre fatte dai Visconti tra il 
1367 e il 139727; nell’inventario redatto nel 1488 invece non si fa cenno a carte 

-
neva due volumi28: un «processus pacis factus Ianua in carta cum assidibus 
coperto coreo rubeo» e un libro del 1400 con assi, coperto di cuoio morello, 

29 tra i volumi della biblioteca e probabil-
mente spostato successivamente nella cassa insieme al materiale archivistico. 
Nell’inventario redatto nel 1426 infatti è descritto come «Liber copertus corio 

nel 1488 la biblioteca conteneva parecchi codici di carattere archivistico: alcuni 

-

-

quindi di uno scarto d’archivio riutilizzato quarant’anni dopo, quando i Viscon-
30.    

Queste testimonianze confermano che nel castello di Pavia, nello stesso 
locale che conservava i codici della biblioteca, era collocato l’archivio pubblico 
e privato dei Visconti. 

4. L’archivio visconteo di Pavia: una fonte storica per Ludovico il Moro 

La presenza di carte d’archivio nel castello di Pavia è testimoniata da di-

27 Si veda Il registro di Giovannolo Besozzi cancelliere di Giovanni Maria Visconti
Santoro, Milano 1937.
28 Nell’inventario non si fa cenno esplicito alla cassa dipinta, ma dopo l’elencazione dei volumi se-

-

l’espressione «capitula iurium et instrumentorum» sembrerebbe riferirsi al solo materiale sciolto 
di concessioni imperiali e patti nuziali.
29 Sul codice appartenuto alla biblioteca Firmian e ora alla Biblioteca nazionale braidense AD 

Appunti sulla biblioteca dei Visconti e degli 
Sforza nel castello di Pavia, in «Studi petrarcheschi», 7 (1990), pp. 93-211.
30 Appunti sulla biblioteca dei Visconti cit., p. 99.
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come le rivendicazioni francesi sul ducato, sia in relazione alla storia dei Vi-

-
mo la richiesta fatta al castellano nel 1460 di far cercare tra le scritture della 

-
simo castellano in cui lo informava di aver fatto copiare un certo capitolo da 

autenticare da un notaio e sottoscritto personalmente31

-

32.

-
vanni Simonetta, ma delle due dinastie: Visconti e Sforza. Nel 1487 Ludovico 

-
tantia ultra li libri, volemo che non le lassate vedere da persona alcuna se non 
havereti speciale licentia»; sempre il Moro il 7 dicembre chiedeva di avere 
una «capseta piena di scripture di moltissima importantia che il fu Francesco 
disse di non farla mai vedere ad alcuno»33 -
ventario di tutto il materiale conservato nella biblioteca del castello: reliquie 

e documenti d’archivio (3-26 febbraio).

vedere al Merula, per la storia dei Visconti, il materiale sulla dote di Valenti-

librazolo contenente la dote 

-

31 ASMi, Registri Missive, 47, f. 242 e Sforzesco, 1607.
32 Documento trascritto in Albertario, La cappella e l’ancona cit.
33 Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella seconda metà del Quat-
trocento, in «Studi petrarcheschi», 7 (1990), pp. 339-409, p. 372 da Registri ducali, 182, f. 80v

La biblioteca cit., per il secondo conservato in 
Registri Ducali, 89, f. 166rv.
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di Valentina34

di rimandarlo a Pavia. Si trattava probabilmente della «cronica que dicitur 

in quello del 148835.

36.

-
37 le 

cui opere erano conservate nella biblioteca e il successivo inventario del 1488 
di cui parleremo più oltre. Nello stesso anno tra l’altro, Merula, che era stato 

-
la carenza documentaria che caratterizzava il primo medioevo padano, aveva 
cercato le cronache anche fuori dalla biblioteca pavese, recuperando presso 

Cronica 
Longubardorum.

38, ha l’incarico di continuare 

-
ria di Milano e poi nel castello di Pavia39, e l’importanza del materiale pave-

34 ASMi, Sforzesco
aveva trascritto due quinternoni dell’opera del Merula sui Visconti (ASMi, Miscellanea Storica,
13).
35 Su questo codice in particolare si veda Le miniature del Codex Astensis. Immagini del dominio 
per Asti medievale
36 ASMi, Sforzesco, 1607. La cartella contiene tutto il materiale citato e anche l’elenco di inventari 

Registri cit., pp. XXIV-

37 Appunti sulla biblioteca cit., p. 149.
38 Oltre alla voce di F. Petrucci, Calco (Calchi) Tristano, in DBI, XVI, Roma 1973, pp. 537-541, si 
veda F. Leverotti, La cancelleria segreta da Ludovico il Moro a Luigi XII, in Milano e Luigi XII. 
Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512) Milano
2002, pp. 221-252, a pp. 243-244. 
39
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se sono conclamati a chiare lettere nell’introduzione della sua opera: «Quia 
recens revolveram reformaveramque Ticinensem bibliotecham in qua omne 

-
40.

Il ritorno alle fonti, ossia il recupero di materiale archivistico nella com-

-

-

41.

5. L’archivio dei Visconti nel castello di Pavia dall’inventario di 
consistenza del 1488

-

occasione dell’avvicendamento del castellano, il quale era anche responsabile 

nel 1490, entrambi conservati nel Notarile di Pavia nella cartella 853 del notaio 

-

-

(951 per l’esattezza) di volumi manoscritti42. Si tratta per il materiale archivi-

a Pavia con Filippo de Comite Sforzesco, 1607). Risulta 

Apostolica Vaticana, codice 3923).
40 ASMi, Registri Missive

41 ASMi, Registri Ducali
di andare in diverse parti d’Italia; ASMi, Registri Ducali, 192, p. 53; 

-

 Uno storiografo umanista alla 
, Milano 1995. 

42

D’Adda,
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stico di un inventario sommario, propriamente un inventario di consistenza; 
questo era almeno il quinto inventario d’archivio compilato nel Quattrocento. 
Il primo risaliva al 1426: infatti al n. 824 dell’inventario dei libri è ricordato un 

-

del 145443, il quarto, quello del Fabriano, del 1456, anno in cui si mette mano 
contemporaneamente anche all’arredo della biblioteca: armadi, banchi ecc.

Nel 1488 il materiale archivistico, oltre che in alcune casse, era conserva-
to in 13 armadi che avevano una numerazione in numero romano da 1 a 24; 

primo e il secondo armadio signati semplicemente con I e III.
L’ordine di inventariazione ha inizio da destra rispetto alla porta di in-

libraria castri e, nel caso del primo armadio, si pre-

-

195444

documenti. Nello stesso armadio si trovava anche un libro in carta contenente 

-
-

-

di Pavia, illustrate da documenti editi ed inediti, Milano 1879, appendice alla prima parte.
43

-
cordava l’esistenza del precedente inventario, che riteneva quanto mai necessario per la compila-

La biblioteca cit., p. 4 nota 12).
44 Portiamo questi tre esempi a testimonianza dell’accuratezza della descrizione (tra parentesi è 

-

heredes sui discendentes cum predicta bolla esistenti seu coperta in tella alba cum cordino sirico 
r);

-

folio 554» (c. 855r).

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [323]



Franca Leverotti16

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

(c. 858v); e talora il numero dei 
45

46.
-

47 -
carneri, sacchi, , boytiae, spesso contenuti in armadi, sono 

48.
-

vava nello stesso contenitore, anche se era collocato comunque in un unico 
-

mo armadio: 

comitis Virtutum cum ill. d. duce Thuronie in petiis n. 29 in membranis cum bullis 

sic)

Virtutum, omnia existentia in quadam capseta in petiis n. 15 in membranis; c) Item iura 
et instrumenta pertinentia ad dotem domine Valentine ducisse Thuronie in petiis 29 
in appapiro cum uno alio libro in carta in quo contenentur multa instrumenta et littere 
cum una alia littera in carta qualiter domina Valentina de Vicecomitibus attestatur 
habuisse certas bullas apostolicas, item nonnulle bulle apostolice simul (c. 859rv).

Poche scatole contenevano l’indicazione del contenuto; abbiamo citato ora 

et procuratorium domini Bevessii, carte XLVIII scripta 33».
«item in quadam bursa nimis tri-

(c. 865r «primo 
carnirolus in quo sunt instrumenta sindicatuum factorum per communitates 

de suprascripto comitatu; item certi alii sindicatus continentes quod predic-

45

pactorum factarum et initorum (sic

et cetera» (c. 861v).
46 «Item iura et instrumenta pro matrimonio inter dominum comitem Virtutum et dominam Isa-
bellam de Francia et super creatione comitatus Virtutum et cet. in petiis n. 18 in membranis et 

bulla cere viridis in cordono sirico et uno alio bullo parvo cere viridis» (c. 859r).
47 -
no Rodulfo duce Austrie in petiis 51 in carta et nonnullis aliis scripturis et litteris in papiro: omnia 

r); «Item instrumenta dominii civitatis Pisarum in 
r); e ancora «Item iura et instrumenta pro pace inter d. 

Bernabovum Vicecomitem et dominos de la Schalla de Verona, omnia existentia in quadam cap-

(c. 860r).
48 A. Behne, Antichi inventari dell’archivio Gonzaga, Roma 1993 e P. Rück, L’ordinamento degli 
archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451), Roma 1977.
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tus capitaneus confrmetur in dicto comitatu in petiis 316 (sic) simul in dicto 
carnirolo» (c. 866r 49 -
mensioni50

Vicecomiti pro concessione armorum cum liliis et viperis in quarteriis datum 
Parisius die 29 ianuarii 1394 cum bulla cerea et involuta in panno rubeo» (c. 

rossa in campo bianco, con sopra l’aquila imperiale.

termine privilegium oppure bulla -

cordula o cordino 
sirico, croceo et nigro collorum.

6. L’ordine dell’archivio

-
-
-

49

alia; item pacta inter d. comitem Virtutum et d. Antoniotum Adurnum ducem Ianue. Que quidem 
iura comprehensa in suprascriptis tribus capitulis sunt in quadam tascheta et in petiis 26 in carta 

simul in una tascheta». 
50

aliorum de Becharia et certorum aliorum de PeluchisItem in quodam alia tascheto sunt petii in-

quo continentur bona que tenebant et possidebant per suprascriptos de Becharia tam citra Pa-
r).
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politica di scambio matrimoniale era infatti l’altro versante su cui tessere al-
-

-

-

-

51. La documentazione 

Sempre il secondo armadio conservava il materiale archivistico più anti-

-

e Milano, ma anche Asti, la Valtellina e la Valseriana. Nei primi due armadi 
-

ce erano i puntelli del potere provenienti dall’interno dello stato visconteo.
Un intero armadio, il quarto, racchiudeva invece i complessi rapporti con 

-

-

51

Stoccarda: Antonia Visconti († 1405) - ein Schatz im Hause Württemberg, a cura di P. Rückert, 

Un nuovo documento visconteo, in «Bol-

Gli Scaligeri 
e il mondo germanico, in Gli Scaligeri, 1277-1387
Verona 1988, pp. 25-33.
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-

Nel decimo armadio insieme a sindacati, feudi, mutui e patti con Vene-

Lancillotto e Manfredi Beccaria.
L’armadio successivo conteneva patti con Savoia, Monferrato, Asti e Man-

la pace tra le fazioni valtellinesi.

-

descritti in questo modo: 

fassiculo litterarum in papiro directivarum diversis personis et aliarum diversarum 

aliarum diversarum litterarum emanatarum per pref. ill. d. B. diversis personis simul 

L’attenzione per tutto quanto era stato prodotto dalla cancelleria del suo-
-

-
-

na52 -

52 Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano 2005, 
p. 49 nota 32.
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La cura e l’attenzione per il recupero di questi archivi sono importanti 
-

Nel tredicesimo armadio il nucleo fondante del materiale era costituito dal 

-

castellani insieme a «certis cartis antiquissimis corrosis a muribus de quibus 
-

e delle rocche di tutto lo stato e un «tascheto fracto et marcido» con le entrate 
delle terre, patti con i Veneti, e lettere del conte di Virtù e di altre persone.

Un’ultima cassa conteneva molte scritture antichissime, un libretto in 

in papiro

cavallo era riposto in questa stessa cassa.

7. Conclusioni

Nel castello di Pavia era conservata una parte dell’archivio dei Visconti, 
-
-

53; quest’ultimo, ricco di materiale 

-

53 A. Brenneke, Archivistica. Contributo alla teoria e alla storia archivistica europea, Milano 
1968, p. 129.
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Basti qui ricordare le istruzioni di Vittorio Amedeo II nel 1729 relative alla 
-

to da bolle, brevi, diplomi, investiture, trattati, contratti di matrimonio e 
testamenti54

un diritto. 
Non era conservato a Pavia l’archivio amministrativo; le carte prodotte 

-

suocero-zio. 
La ripartizione in due settori principali del materiale archivistico prodot-

-

in un’unica sede, cioè nella crota domini
55. Anche 

Cassono dali Signi
nell’inventario del 1481, costituiva una «sezione particolare dell’archivio, con-

-
l’Hausarchiv56 -
ne, quando al thesaurus principis

57.

-
li avevano richiesto nel 1447 a Francesco Sforza di spostare le reliquie nella 

sia le reliquie, sia la biblioteca, ma il re di Francia fece trasportare nel suo 

-

54  Gli archivi del principe. L’organizzazione della memoria per il 
governo dello Stato, in Il Tesoro del Principe. Titoli carte e memorie per il governo dello Stato,
Torino 1989, p. 21.
55 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., pp. 47-48.
56 Behne, Antichi inventari cit., p. 24. Sulla creazione dell’Hausarchiv si veda Brenneke, Archi-
vistica cit., pp. 165-166.
57 F. Valenti, Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, Roma 2000; sul-
l’archivio-thesaurus e l’archivio-sedimento si vedano in particolare le pp. 89-92, 207-208; sull’ar-
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58.
-

raccolte della Biblioteca Ambrosiana, ma anche di privati come Morbio e Tri-
vulzio in particolare. Questo modesto inventario di consistenza che abbiamo 

-

pressoché totale della documentazione. 

58 Ricerche per la storia dello 
stato visconteo

Giangaleazzo Visconti e gli eredi di 
Bernabò, in «Archivio storico lombardo», s. II, VIII, XVIII (1891), pp. 5-59 e 292-341.
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Fonti pubbliche per la storia dello stato estense 
(secoli XV-XVI)

di Laura Turchi

Alcune considerazioni sugli inventari cancellereschi dell’Archivio segreto 
estense e una digressione

Il primo dato che si presenta agli occhi di chi si occupi della storia di que-
sto stato regionale è la forte discrasia fra l’attuale situazione documentaria e 
la struttura del governo territoriale principesco nei secoli di cui ci occupere-
mo, a cavallo fra tardo medioevo e prima modernità. Il principale effetto di 
questa discrasia – derivata dalle consuete distruzioni più o meno intenzionali 
di archivi in occasione di mutamenti politico-istituzionali, ma anche da al-
cune caratteristiche distintive del governo ducale – è la percezione attuale 
di una rigida separazione fra la documentazione prodotta dallo stato e quel-
la lasciataci dai governi comunitari, con la conseguenza di mettere l’accento 

1.
La conservazione degli archivi di città e comunità soggette, la dispersione di 

di procedure regolarizzate di richiamo nell’archivio signorile dei documenti 
custoditi negli archivi comunitari hanno d’altro canto indotto anche di re-
cente a sottolineare il basso livello d’integrazione fra patriziati, notabilati e 
corte principesca e dunque la pluralità di tradizioni politiche che connotaro-
no il dominio dei duchi d’Este2. Quanto segue non è un’esposizione, sia pure 

1 Sull’erudizione locale e la sua tradizione a proposito dello stato estense, mi permetto di rinviare 
a L. Turchi, -
rara fra due secoli, in «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria», 
s. 4a, 15 (1999), pp. 329-355. 
2 M. Folin, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico stato italiano, Roma-
Bari 2001 e per una rilettura dello stato estense in termini di , M. Folin, Il sistema 

, in «Società e storia», 20 (1997), 
77, pp. 505-549; in merito all’importanza dei patriziati cittadini si veda M. Folin, -
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sommaria, dei fondi archivistici a disposizione per ricostruire la storia del 
-

ri dell’archivio ducale, agli archivi dei reggimenti estensi e a una tipologia 
di scrittura pragmatica cittadina da parte degli Este, dei loro ministri e dei 
patriziati modenese e reggiano, nell’intento di portare a emersione elementi 
concreti e validi a correggere l’impressione di reciproca estraneità fra gover-
nanti e governati che le fonti paiono confermare a tutta prima.

maggiori, nell’impiego e nella conservazione delle scritture correnti, specie se 
confrontata alla coeva esperienza degli stati repubblicani, più capaci di mette-
re a frutto la cultura politico-amministrativa ereditata dall’età comunale. Tale 
trascuratezza nell’uso e nell’archiviazione delle scritture pragmatiche è stata 
attribuita alla rottura con la tradizione duecentesca consumatasi con l’insor-
gere stesso delle signorie, alla costruzione d’un nuovo apparato di governo 

-
la documentazione nei regimi signorili: «non più elemento di organizzazione 
della vita politica, cardine e garante della sua legalità, ma prioritariamente 
strumento di consolidamento del potere del signore»3.

La basilare funzione di consolidamento e insieme di propaganda del pote-
re signorile si trova svolta innanzitutto dagli inventari dell’archivio ducale. In 
effetti, se in essi spicca con evidenza la preoccupazione di conservare memo-
ria di tutti i titoli di proprietà e giurisdizione dei principi, nemmeno in quelli 
prodotti nel XVII e nel XVIII secolo si trovano testimonianze più che episo-
diche dell’attività dei consigli curiali di giustizia e segnatura, creati rispetti-
vamente a metà Quattrocento, subito dopo il raggiungimento del titolo ducale 
(1452) e negli anni Cinquanta del ducato di Ercole II (1534-1559)4. Più ancora, 

, in Per Ma-
rino Berengo. Studi degli allievi, a cura di L. Antonielli, C. Capra e M. Infelise, Milano 2000, pp. 
34-75.
3 A. Gamberini, Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo, in A. 
Gamberini, , Milano 2005, pp. 

a p. 65: «È un po’ come se il mantenimento di un ordine costituzionale ancora largamente basato 
sull’armatura istituzionale del comune e sulla scrittura estensiva di tutti i passaggi procedurali e 

Quattrocento quella cultura dell’archivio e del documento ereditate dall’età precedente». 
4 Le carte rimasteci dei Consigli di giustizia e segnatura quattro-cinquecenteschi sono conservate 
sia fra le serie di Camera che di Cancelleria. Archivio di Stato di Modena [d’ora in poi ASMo], 

, , Consiglio di segnatura in Ferrara, bastardelli, regg. 1-5 (1579-
1583), almanacchi, b. 11 (1562-1596), sommari di giustizia straordinaria, regg. 12 (1593-1605), 166 
(1562-1572), sommari di suppliche di giustizia con rescritti, regg. 13-65 (1562-1597, con lacune), 
copialettere, regg. 172-175 (1588-1597), minute di carteggio, b. 176 (1579-1597, con lacune). Non 
sono più reperibili i regg. 167-171 segnalati come copialettere per gli anni 1576, 1579, 1580, 1584, 

, Carteggio di referendari, 
consiglieri, cancellieri e segretari, bb. 1-30b (1400-1624), Consigli, giunte, consulte, reggenze, bb. 
1 (1463-1478), 14a-14b (1425-1782), 15 (1465-1743), 17 (1553-1793). Le due serie di carteggio sono 
con ogni probabilità il frutto di riordini ottocenteschi, effettuati nel tentativo d’individuare serie 
atte a ricostruire una storia dello “stato moderno” estense. Si veda a questo proposito l’inventa-
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tali inventari non conservano alcuna memoria della mole imponente di car-
teggio cancelleresco intrattenuto da Ferrara con le province del dominio: una 
fonte che oggi è basilare per ricostruire i caratteri della prassi governativa 

d’inalveare in sequenze amministrative nuove la dialettica con la società po-
litica delle province. Se aggiungiamo il fatto che la Camera ducale aveva un 
proprio archivio – organizzato secondo differenti criteri – di cui si conserva-
no ancor oggi gli inventari a partire dall’ultimo decennio del Quattrocento, 
tutto ciò equivale a dire che negli inventari del più prestigioso dei due archivi 
principeschi – l’Archivio segreto estense – non si trovano tracce consistenti 
dell’attività degli organi che connotavano la corte in quanto organismo politi-
co-amministrativo. Nei secoli che c’interessano (e in quelli successivi), le serie 
consiliari e quelle cancelleresche dovettero presumibilmente ammassarsi nei 
locali dei consigli e in Cancelleria, formando una sorta di archivio corrente e 
di deposito prima di esser almeno parzialmente versati nell’Archivio segre-
to, anche perché cancellieri e consiglieri condividevano procedure di lavoro 
e attingevano entrambi con larghezza all’Archivio segreto per la quotidiana 
attività di tutela delle preminenze signorili, sul territorio come nei confronti 
di altri stati. La contiguità dei locali in cui era depositato l’archivio princi-

Cinquecento questo stile di lavoro integrato: l’archivio era conservato infatti 

della Cancelleria e al piano superiore quelli dei consigli, entrambi affacciati 
sul cortile del palazzo ducale. Solo nel 1553 la torre crollò, costringendo i du-
chi a trasportare l’Archivio segreto in castello e a predisporre nel ventennio 
successivo una nuova sistemazione almeno per il grosso delle carte, ricollo-
cate in tre diversi nuclei non più ricomposti: la sede principale in castello, la 
Grotta e il Camerino5.

Assodato che senza il conforto dei numerosi inventari otto-novecen-
teschi – quasi tutti ancora manoscritti – non sarebbe possibile orientarsi 
nella gran quantità di carte cancelleresche e consiliari6, occorre chiedersi 

rio approntato a tale scopo da U. Dallari, 
, Modena 1927, specie le pp. 

225-248. Per informazioni più dettagliate a proposito di questi fondi e delle fonti consiliari nel 
loro complesso si veda L. Turchi, 

, Modena 2005, pp. 1-64.
5 Per il crollo della torre e la suddivisione dell’originario archivio unico in tre masse documen-
tarie si veda F. Valenti, , in Archivio segreto estense. 

, Roma 1953, oggi in F. Valenti, Scritti e lezioni di archivistica, 
, a cura di D. Grana, Roma 2000, pp. 343-384, alle pp. 351-352, 

354-356. In generale, sull’ubicazione dei consigli e per quanto segue sugli inventari dell’Archivio 
segreto e sui valori governativi a essi sottesi, si veda Turchi,  cit., p. 28 e 
nota 35, pp. 64-86. 
6 Archivio di Stato di Modena, in Guida generale degli archivi di Stato italiani, diretta da P. 
D’Angiolini e C. Pavone, 4 voll., Roma 1981-1994, 2 (1983), pp. 993-1088. L’unica guida pubbli-
cata rimane Archivio segreto estense cit. 
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degli archivisti fra medioevo e antico regime a inserire nei loro inventari 

giurisdizionale, ma per lo più non seriali7. Vale a dire che gli inventari del-
l’Archivio segreto estense ci mostrano come il thesaurus signorile non fos-
se concepito né 
governo territoriale. Da essi emerge l’immagine di un prestigioso forziere, 
in cui si custodivano carte antiche e riservate che solo l’archivista, i capi di 
Cancelleria, i cancellieri più esperti e i consiglieri del principe erano am-
messi a consultare. La segretezza, una delle doti maggiormente richieste agli 
uomini di governo lungo la prima età moderna, era una delle cifre di fondo 

politico-diplomatiche ed era nel contempo parte delle collezioni principesche 
grazie alle gemme documentarie che conservava. Per capire quali ideali po-
litici venissero gelosamente custoditi nelle stanze dell’archivio principesco 
e quindi quale uso venisse fatto dei documenti in esse conservati, occorre 

-
cento i catastri delle investiture feudali e probabilmente anche i rogiti stilati 
dai notai camerali. Lì i catastri rimasero quantomeno dal 1488, quando ve 
li trasportò lo stesso conservator iurium Pellegrino Prisciani, mentre stilava 

8. Ancora nel 
1860 Francesco Bonaini li trovò per l’appunto accatastati nei locali dell’Ar-
chivio segreto9. Solo nel 1473 la redazione dei catastri era stata attribuita ai 
cancellieri insieme a quella degli appalti sui dazi ferraresi, allo scopo di far 

operanti in Cancelleria. A quell’anno risalgono infatti gli ordini dettati in tal 
senso da Ercole I d’Este10. Poiché nell’età di Leonello la cura dei catastri era 

7 Valenti, cit., p. 363. Sulla concezione degli archivi in età moderna si veda R.H. 
Bautier,

e e , in «Archivum», 18 (1968), pp. 139-150; 
più recentemente, P. Delsalle, gime, le trésor, l’arsenal et l’his-
toire, in «Histoire, economie et société», 12 (1993), 4, pp. 447-472.
8 L’inventario di Prisciani si trova in ASMo, , Archivio segreto estense, I, vol. 2, cc. 
12r-32v, ed è da ritenersi largamente incompleto rispetto al contenuto dell’Archivio segreto non 
solo perché tiene conto solo dei pezzi giuridicamente e culturalmente notevoli, ma anche perché, 
come precisa il suo autore, riguarda esclusivamente gli armadi cui egli lavorò, risistemandone il 
contenuto o addirittura aumentandolo a proprie spese. La menzione dei catastri, dei registri di 
livelli, usi e terratici risulta tuttavia chiara, mentre è generica la citazione di atti notarili. ASMo, 

, Bolletta dei salariati, reg. 11 (1488), c. 34. C. Cipolli, Un archivista-erudito della se-
, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, 

rel. F. Valenti, aa. 1974-1975; Folin, Rinascimento estense cit., p. 71. Su Prisciani si veda A. Ro-
tondò, Pellegrino Prisciani, 1435ca.-1518, in «Rinascimento», 9 (1960), pp. 69-110; G.F. Canali, 

ordini architettonici, in , a cura di 
P. Castelli, Venezia 1991, pp. 79-88.
9 F. Bonaini, , Firenze 
1861, p. 263.
10 ASMo, , Cancelleria della Camera, b. 87/24. 
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11, è possibile sostenere che il 
trasferimento della tutela dei registri d’investiture, fondamentali per la dife-
sa delle proprietà e delle giurisdizioni dei duchi, si dovette alla maturazione 
nel giro di alcuni decenni d’una più consapevole concezione del dominio in 
termini patrimoniali, concezione che l’intellettuale e archivista al servizio 
dei signori rafforzò ulteriormente nello stilare il suo inventario. Lungi dun-
que dall’essere il frutto di semplici concrezioni archivistiche fedelmente ris-
pecchiate nella compilazione degli inventari curiali, la consapevolezza della 
proprietà come un attributo fondante per il governo fu un dato centrale nel-
l’ideologia e nella prassi politiche signorili, come si desume dagli inventari 
dell’Archivio segreto compilati nel XVI secolo, nei quali è facile rinvenire i 
tratti individuati nell’opera di Prisciani. Nel 1508 il notaio della Conservato-
ria ducale Bartolomeo Silvestri sottoscrisse il lavoro del primo conservator 
iurium dei duchi e lo continuò, ampliando essenzialmente la parte relativa ai 
diritti estensi in Modena, Reggio e nei relativi contadi sino all’epoca di Borso 
d’Este (1450-1471)12. L’inventario seguente, commissionato nel 1517 al notaio 
Antonio Bailardi dal consigliere segreto Gianfrancesco Calcagno, non censì 
altro che le casse e cassette dedicate a Ferrara e al ferrarese13. Perciò nel 1545 
ne fu approntato un altro, che pure non oltrepassò l’età borsiana e continuò
a catalogare le carte per luoghi del dominio, elencando per ogni provincia i 
diritti e i beni che i signori vi possedevano, senza dimenticare quanto era 
appartenuto agli Este nel corso dei secoli, come la Marca anconitana, Este, 
Rovigo, e il Polesine. L’unica variante in tal senso è costituita dall’inventario 

-
co si sovrappone a quello spaziale-patrimoniale senza tuttavia obliterarlo14.

L’inventariazione delle proprietà perdute è la prova del fatto che oltre 
a essere un forziere, l’archivio era anche un arsenale preposto a custodire i 
fondamenti dell’identità d’un consorzio signorile dalle antiche tradizioni pub-
bliche, radicatosi in Ferrara – una città il cui contado non aveva conosciuto 
incastellamento – e legatosi duttilmente alle fortune di quel comune, per poi 

15. Tenere fedele memoria e prove certe del 
posseduto costituiva una prima, essenziale piattaforma per strategie belliche 
e rivendicazioni diplomatiche da mettere in atto non appena l’occasione si 

11 ASMo, , Cancelleria della Camera, b. 87/24, 1443, 7 giugno: nomina marchionale di 
-

tari camerali si veda Turchi,  cit., p. 88.
12 ASMo, , Archivio segreto estense, I, vol. 2, cc. 32v-33v.
13 ASMo, , Archivio segreto estense, I, vol. 2, cc. 36r-52v.
14 ASMo, , Archivio segreto estense, I, voll. 3, 5.
15 L. Simeoni, , in «Archivio storico italiano», 
93 (1935), pp. 165-188, A. Castagnetti, Societ

, Bologna 1985, A.L. Trombetti Budriesi, -
, in «Studi medievali», s. 3a, 21 (1980), pp. 141-

219;  A.L. Trombetti Budriesi, 
, in «Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di 

storia patria», 28 (1980).
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fosse presentata e fruttuose alleanze dentro e fuori della penisola l’avessero 
consentito.

-
trazione con l’archivio camerale risultano comprensibili solo svincolandosi 
dall’idea otto-novecentesca della natura privatistica della proprietà. Fino 

delle stesse, come dimostrano i feudatari arroccati sul pedemonte e sulla 
montagna reggiana, i signori rurali sudditi dei Visconti e poi degli Sforza 

-
ture feudali non s’imposero come la modalità prevalente di coordinamen-
to territoriale nel ducato di Milano16 -
la concezione patrimoniale (non privatistica) del dominio, risulta evidente 
che riferendoci alle proprietà dei signori non intendiamo alludere soltanto 
alla titolarità sui loro beni e ai diritti che essa comportava, bensì anche allo 
slittamento – teorizzato dai giuristi della Glossa magna, da Bartolo e Bal-
do – del dominio diretto verso il dominio utile, ossia verso il godimento di 
beni nella lunga durata: una categoria che include oltre al feudo i contratti 

17. La 
concettualizzazione giuridica medioevale della proprietà mostra tutta la sua 
rilevanza per il discorso che andiamo conducendo quando si ponga mente 
alla varietà dei titoli con cui gli Este acquisirono nel tempo le terre su cui do-
minarono e alle variegate modalità con cui ne concessero il godimento a feu-

feudale, se non laddove – una volta raggiunto il titolo ducale e su imitazione 
dei Visconti e degli Sforza – si rese necessario stabilire una preminenza di 
diritto e di fatto sui signori rurali e sui principati minori18. Estremizzando il 

16 G. Chittolini, , in «Quaderni sto-
rici», 7 (1972), 19, pp. 57-130; G. Chittolini, 

, in , Bari 1977, pp. 
23-52, ora in G. Chittolini, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Torino 
1979, pp. 36-100, 254-291. Si vedano anche G. Chittolini, -

, Milano 1996, e A. Gamberini, 
, Roma 2003, pp. 107-135.

17 P. Grossi, , Padova 1968; P. Grossi, Na-
turalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali, in P. Grossi, Il domi-
nio e le cose, Milano 1992, pp. 21-55, e 

, in Grossi, Il dominio cit., pp. 57-122. Per il cinquecentesco irrobu-
stimento della categoria di dominio utile nei giuristi di diritto comune, nonostante la messa in 
discussione operata dai puristi della scuola culta e per la preservazione della medesima categoria 
persino in alcuni autori della Seconda Scolastica, contraddistinta da una concezione soggettivi-
stica del dominium, si vedano, dello stesso autore,

, -
, La categoria del dominio utile e gli homines novi -

, , in Grossi, Il dominio
cit., rispettivamente alle pp. 191-215, 217-246, 247-280, 281-383, in particolare alle pp. 353-362.
18 Il dibattito sull’uso che gli Este fecero delle investiture feudali non si è ancora concluso, specie 
perché mancano studi sulla concessione signorile delle terre a uso e a livello. Ad ogni modo, si 
vedano R.M. Tristano, 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[336]



7

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Fonti pubbliche per la storia dello stato estense (secoli XV-XVI)

discorso, come aveva fatto osservare Baldo, la iurisdictio stessa poteva esser 
concepita come un modus dominandi:

Nam secunda servitus non esset in fundo, sed in quodam intellectuali et totaliter 
incorporeo, sed iurisdictio potest esse sine territorio, sicut potest unus rex habere 
iurisdictionem in aliqua parte territorii alterius regis. Modus ergo essendi servitutis 
est modus annexionis, sed modus essendi iurisdictionis est modus dominandi et 
quoddam quid magis abstractum quod intellectu et potestate percipitur… Non 
est inconveniens dicere quod iurisdictio iurisdictionis esse potest, ut si habens 
iurisdictionis directam concedit alteri utilem, ut in feudis. Sic et utile dominium est 
quaedam inferior proprietas19.

Per completare il discorso sulla cultura politica dei duchi d’Este e dei loro 

dalla constatazione che il controllo politico e giudiziario esercitato dagli Este 
sul territorio da essi governato era caratterizzato in modo particolarmente 

dominio sulle stesse terre, elementi, questi, tipici dello spazio giurisdizionale 
in antico regime20. Per questo, oltre a evidenziarne l’originaria costituzione 
in quanto dominium diretto e utile insieme, occorre pensare al territorio go-
vernato dai duchi di Ferrara come ad un reticolo di passi, fortezze e dazi di 
cui gli Este si arrogavano la proprietà, ovviando così alla discontinuità giuri-
sdizionale dovuta sia alla carenza di terre signorili in alcuni distretti sia alla 
necessità di dover fronteggiare la cultura politica e documentaria delle città 

all’immagine del ducato come articolazione di città, comunità e feudi e tutta-
via di primaria importanza per comprendere il dispiegarsi del potere signorile 
sul territorio. Infatti da Ferrara si snodava verso la Romagna estense e verso 
le province occidentali un reticolo di rocche e passi con relativi dazi sul Po, sul 
Secchia e sui canali ad essi afferenti che permetteva agli Este di controllare 

terra), di trarre cospicui proventi dalle gabelle di transito e dal loro appalto e 
nel contempo di disporre d’un essenziale mezzo di contrattazione con le città, 

the Renaissance, in «Medievalia et humanistica», 15 (1987), pp. 43-64, T. Dean, 
, Modena-Ferrara 1990 (Cambridge 

1988), I. Lazzarini, ,
in «Società e storia», 14 (1991), 51, pp. 125-150 e Folin, cit. Sulle en-

, in Per Marino 
Berengo cit., pp. 11-33.
19 Baldo, -
di Ubaldi perusini In Decretalium volumen commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1595, citato in 
Grossi, ‘Dominia’ e ‘servitutes’ cit., p. 95.
20 A.M. Hespanha, gime, in «Boletim da Faculdade de Direito 
de Coimbra», número especial (1983), pp. 1-58. Questo discorso tornerà utile anche più avanti, 
quando ci occuperemo dei copialettere e degli archivi di due città come Modena e Reggio, le quali 
annoveravano al proprio interno poche terre di dominium signorile e non erano quindi chiara-
mente percepibili – specie in quanto entità giurisdizionali – all’interno del complesso documen-
tario organizzato dagli archivisti estensi. Esse stesse dovevano poi scontare la forte presenza di 
enclaves di potere feudale all’interno dei propri contadi. 
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gli interlocutori politici territorialmente contigui. Nelle province occidentali, 
il controllo dei corsi d’acqua serviva appunto a controbilanciare la presenza di 
interlocutori politici prestigiosi seppur soggetti come le città, di enclaves di 
potere autonomo e semiautonomo come i piccoli principati e i feudi e la scar-
sità di terre da distribuire al seguito politico ducale. I principali beni che tale 

i duchi si ponevano come i liberali, supremi garanti di un’ordinata gestione 
di tutte le risorse presenti nel dominio: la terra, ma anche gli uomini e i beni 
che viaggiavano sulle vie di transito vigilate dai castellani delle fortezze e dai 
dazieri. Vincoli e controlli sulla produzione e sulla distribuzione di prodot-
ti agricoli e manifatturieri venivano posti dalle gabelle sulla produzione e il 
commercio pagate alla Camera signorile, in cambio dei permessi necessari 
per esercitare attività produttive, dei privilegi ottenuti per l’esercizio del mo-
nopolio in determinati settori e della sicurezza nei trasferimenti. Su un piano 
simbolico, il controllo esercitato sulla concentrazione e sulla distribuzione 

-
sponsabili del benessere dei sudditi21. Nei fatti, contestualmente al completa-

grossomodo a metà Quattrocento, gli Este istituirono le massarie e le saline di 
Modena e Reggio e riformarono il Memoriale modenese con appositi statuti; 
per tutto il Quattrocento e per la prima metà del Cinquecento non smisero 
inoltre d’impiantare in tutto il territorio saline e camerlengherie (vale a dire 

22, preferibilmente 
laddove l’accesso al Po era garantito. A questo, oltre che alla necessità peren-
ne di liquidi, si deve la produzione illegale di sale comacchiese, proibita dai 
patti stipulati con Leone X (1514) dopo che Venezia aveva perduto il monopo-

21 Mi sono soffermata più ampiamente su questi aspetti e sull’intreccio di dominium e 
in Turchi,  cit., pp. 157-172; Ead., . Le declinazioni del 

, in a
cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 215-244. Sul Po come risorsa per i singoli stati 

Raviola, , in «Rivista storica italiana», 

22 Archivio Storico Comunale di Modena [d’ora on poi ASCMo], , I. 13, Statuta
saline civitatis Mutine cum illis [sic] ; I. 15, Statuta,

;
Archivio di Stato di Reggio [d’ora in poi ASRe], 
della salina di Reggio, 1442-1623, 3 volumi. Sulle massarie di Modena e Reggio e sulle camerlen-
gherie territoriali, si vedano i registri contabili in ASMo, 
dei paesi. Riguardo all’estensione della rete di massarie e camerlengherie si veda G. Guerzoni, 

, in 
, a cura di F. Cecchini, Venezia 1997, pp. 61-71. 
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lio della fornitura del sale ai duchi23. La difesa della rete strategica di acque, 
fortezze, dazi, camere territoriali e saline costituì un leit-motiv della politica 

estera dei duchi. 
Per scoprire questo lato della politica signorile, è necessario travalicare la 

compattezza archivistica e documentaria rispecchiante la concezione di do-
minium, per guardare a una serie di fonti prodotte tanto in corte quanto negli 

-
mera, che a differenza degli inventari dell’Archivio segreto estense alludono 
al territorio non come all’insieme dei titoli e delle proprietà principeschi, ma 

massarie principali e con pratiche documentarie omogenee decise a Ferrara; 
ci riferiamo anche a quanto della contabilità delle province è rimasto oggi 
conservato. Sul piano ideologico, occorre invece ritornare all’Archivio segreto 
e alle arenghe dei diplomi estensi in esso conservati, ove la princi-
pesca è uno dei motivi ricorrenti e caratterizzanti24.

1. Gli archivi dei reggimenti

Quando oggi si desideri approfondire la concezione complessiva che i si-

corte, ci si scontra con una grande frammentazione documentaria, legata sia 
alla particolare modalità di formazione e funzionamento degli archivi estensi 
nelle province, sia alla compresenza di archivi che servivano enti politici su-
bordinati alla signoria, ma dotati d’una tradizione politica e culturale propria, 

23 G. Guerzoni, , in 
. Atti del seminario di studi, Firenze 14-15 dicembre 2000,  a cura di M. Fantoni, 

Roma 2000, pp. 197-217. Sul Po e l’inalveamento in esso del Reno come problemi diplomatici fra 

,
in

, Cento, 18-27 marzo 1983, a cura di A. Giacomelli, B. Giovannucci Vigi e L. Samog-
gia, Cento 1983, pp. 101-150.
24 Per le arenghe dei diplomi estensi si rimanda alla nota 21 e per una comparazione col caso 
milanese si veda F. Cengarle, -
derazioni, in cit., pp. 55-88. Il primo inventario di Camera conservatosi è in 
ASMo, , Antichi inventari camerali, b. 1, del
1496, compilato dal ragioniere camerale Pietro Alfani e dal suo assistente Giovanni Maria d’Asti 
con intenti di pura reperibilità dei registri. La cattiva conservazione degli archivi di masserie e 

vennero appaltati a dei privati, dunque quanto oggi ci rimane è in primo luogo composto dai regi-
stri che massari e camerlenghi dovevano versare in Camera per permettere un controllo della loro 
gestione al termine dell’appalto. Naturalmente tale obbligo non veniva sempre ottemperato e la 
distruzione degli archivi di camerlengherie e massarie in quanto tali ha fatto sì che ne andassero 
quasi completamente perduti i registri cancellereschi. 
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a cominciare da quella urbana, imperniata sul concetto di iurisdictio più pro-
priamente inteso e non su quello di dominium, ossia – com’è noto – sull’iden-

giusdicente nei suoi vari gradi, dal alla modica coercitio,
esercitata sul territorio che dalla città dipendeva anche dal punto di vista mi-

-
cetto era l’accento marcatamente pubblicistico che nel XIV secolo esso aveva 
assunto, dopo che nel secolo precedente la città s’era arrogata il compito di 
difendere il bene e le ragioni dei singoli (laddove la relazione fra dominus e
utilista rimaneva insopprimibilmente diadica)25.

Nelle province si trovavano i reggimenti signorili, generalmente formati 

podestà o da un visconte e da un massaro o un camerlengo quale rappre-
sentante in loco della Camera dei signori26. I regimina più importanti erano 
quelli di Modena e Reggio, ma esisteva un reggimento in ognuna delle località 
a capo di una provincia e in altre che godevano della presenza di un capitano 
per situazioni di particolare privilegio; i reggimenti principali avevano sede a 
Lugo per la Romagna estense, a Castelnuovo per la Garfagnana e a Sestola per 
il Frignano, oltre ad Argenta nel Ferrarese; nel XVI secolo ne erano tuttavia 
dotati anche la piazzaforte di Brescello e Carpi, centro di una contea soggetta 
a una famiglia di feudatari imperiali indipendenti – i Pio – poi assorbita nel 
dominio estense dal 1527. In quest’ultimo caso, essendosi sostituiti ai prece-
denti signori e avendone perciò ereditato le terre, gli Este costituirono a Carpi 
oltre alla camerlengheria una fattoria apposita per l’amministrazione di quei 
terreni, a somiglianza della Fattoria signorile da cui aveva tratto le proprie 
origini la Camera.

Alla radice dell’impressione di reciproca estraneità fra corte e province su 
-

chivi reggimentali, dovuta innanzitutto al fatto che i reggimenti erano compo-
sti da membri nominati e operanti con criteri diversi. Entro la metà del Quat-
trocento la nomina dei podestà territoriali era passata interamente nelle mani 
dei principi, ma ciò nonostante i capitani e poi i governatori cinquecenteschi 
rimanevano i soli interamente dipendenti dai duchi non solo quanto alla no-
mina, ma anche in relazione al controllo del loro operato, non vincolato dalle 
norme statutarie e dunque del tutto libero dai controlli politico-amministra-
tivi di marca urbana per eccellenza, ossia gli statuti e il sindacato. Soltanto la 

25 P. Costa, ,
Milano 1969, pp. 211-217, 234-262; M. Sbriccoli, “Vidi communiter observari”. L’emersione di un 

pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268.
26 Per quanto segue sulla composizione dei reggimenti e sulle prerogative di capitani, governatori 
e podestà, si veda M. Folin, , in 

, a cura di F. Leverotti, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» 
a, 1 (1997), pp. 99-154. Sui sindacatori signorili si 

veda Turchi,  cit., pp. 273-279. 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[340]



11

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Fonti pubbliche per la storia dello stato estense (secoli XV-XVI)

grazia ducale infatti poteva decidere la permanenza in carica di un governato-
re, sebbene sin dalla prima metà del Quattrocento i signori di Ferrara avessero 
anche preso l’abitudine d’inviare nelle città governate sindacatori podestarili, 
innescando sordi contenziosi con le élites cittadine, che cercarono per tutta 
risposta di mantenere il sindacato sui podestà dei contadi. Rimane tuttavia il 
fatto che oltre a doversi rifare costantemente agli statuti locali nell’esercizio 
delle loro funzioni, i podestà estensi erano sui libri paga dei comuni, mentre i 
capitani-governatori, in quanto massimi rappresentanti politici dei duchi nel-
le diverse aree, erano salariati dal massaro o dal camerlengo competente per 
il loro territorio. Grossomodo a partire dagli ultimi decenni del Quattrocento 
massarie e camerlengherie – che come s’è detto disponevano di archivi pro-

prima ferraresi poi locali, quindi da allora per esse fecero testo innanzitutto i 
capitoli d’appalto rogati dai notai camerali27. Scorporati dagli archivi camerali 
provinciali erano quelli delle cancellerie di capitani e governatori, tenute da 
notai originari del posto oppure ferraresi (nel qual caso, i notai si vedevano 
assegnare un privilegio ducale a rogare come se fossero membri del collegio 
della località di destinazione), ma comunque scelti dal loro diretto superiore 
e da lui solo dipendenti. Questo è uno dei molti motivi che contribuirono alla 
volatilità, ma più ancora alla scarsa visibilità e valorizzazione da parte degli 

-

-
ti dei regimina e l’impossibilità che i conservatori dell’Archivio segreto – del 
quale abbiamo illustrato la natura – e i notai di Cancelleria richiamassero la 
documentazione reggimentale a Ferrara. In effetti, il controllo sulle provin-

Cancelleria stessa, i capitani o governatori, i podestà e i visconti: un carteggio 
imponente, oggi noto come la serie Rettori conservata nell’Archivio di Stato di 
Modena. Non bisogna nemmeno dimenticare fra le modalità di controllo delle 
province le frequenti ambascerie che le città e le comunità di maggior peso 

possibile risolvere in loco il contenzioso con i rappresentanti ducali e, quanto 
alla dispersione degli archivi reggimentali, i contraccolpi subiti a causa dei 
cambi di governo nel corso dei secoli.

Soltanto alcuni degli archivi di reggimento hanno conservato una pro-

ritroviamo spezzoni nei carteggi di Cancelleria oppure negli archivi delle 
comunità28. Si è conservato come archivio autonomo quello del governatore 

27 Quando non ci rimangono registri appositamente dedicati alla trascrizione dei contratti d’ap-
palto, non resta da farsi che uno spoglio dei contratti rogati dai notai camerali conservatisi in 
ASMo, , Notai camerali.
28 Sui residui dell’archivio reggimentale di Lugo si veda U. Dallari, Le carte dell’Archivio di Stato 
di Modena riguardanti la Romagna estense, in «Atti e memorie della Deputazione di storia pa-
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della Garfagnana estense, probabilmente in virtù di una fortunata casualità 
archivistica e della lontananza di questa provincia da Ferrara, che ne ha reso 
impossibile il riassorbimento nella serie dei Rettori29. È chiaramente indivi-
duabile anche l’archivio giudiziario del governatore di Modena, mentre si è 
integrato al carteggio modenese della serie Rettori l’unico residuo della can-
celleria governatorale di Modena; dell’esistenza dei suoi registri, possediamo 
solo la memoria30

-
rimento i pochi registri cancellereschi oggi consultabili solo all’interno della 
serie dei copialettere del Comune, in virtù della contiguità di locali delle due 

-
vernatore, ancora bisognose d’indagini approfondite31.

tria per le province di Romagna», s. 4à, 13 (1923), 1-3, pp. 218, bb. 21-26 (1451-1592), E. Angiolini, 

, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere 

Carpi, è possibile che siano parti di un perduto archivio reggimentale ASMo, , Rettori, 
Carpi, b. 53, fasc. «Carpi. Gride, statuti, grazie, provvisioni. 1533-1599» insieme a gran parte del 
materiale conservato nella stessa busta, consistente in repertori delle provvisioni cittadine, copie 
di suppliche impetrate dalla comunità carpigiana, e soprattutto Archivio storico comunale di Car-
pi, Grazie e privilegi, b. unica 1527-1776, fasc. «Copie di grazie concesse dalla serenissima casa 
d’Este alla sua fedelissima comunità di Carpi dal 1527 al 1601», contenente un quaderno di cc. 84 

dal 1527 in poi. In esso ritroviamo le grazie concesse dai duchi alla comunità col regolare riferi-

casuale di spezzoni degli archivi reggimentali nell’archivio rettorale si veda Archivio di Stato di 
Modena cit., p. 1012.
29 , in Archivio di Stato di Massa, in Guida ge-
nerale cit., p. 825. Si conserva documentazione dal 1520 al 1796. 
30 ASMo, , Rettori, Modena, b. 92, atti sciolti degli ultimi tre decenni del Cinquecento; 

, Archivi giudiziari, Governatore di Modena, bb.1-5. Il reggimento modenese fu sempre 
ospitato nel castello estense di Modena, che – per non smentire l’uso prevalente delle vie d’acqua 

uno dei due porti di Modena, quello che consentiva le comunicazioni con Ferrara; al tempo stesso, 
Da

Modena e G. Biondi, Prima del Palazzo. La memoria dei castelli, in 
, a cura di A. Biondi, Modena 1987, rispettivamente alle pp. 

45-81 e 149-169. Abbiamo conferma dell’esistenza di registri della cancelleria reggimentale da 
ASCMo,  [d’ora in poi ], Libri litterarum 1527-…, c. 150v:
supplica con cui alcuni cittadini eminenti modenesi chiedono che il nuovo statuto «De dote uxoris 
cognitae in matrimonio defunctae et de fructibus bonorum non dotalium» non abbia valore re-
troattivo, rescritta favorevolmente dal segretario ducale Bartolomeo Prosperi nel 1547, 8 maggio, 
presentata al governatore di Modena Francesco Villa tre giorni dopo e ricopiata dal suo cancellie-
re Benedetto Bartolomasi negli appositi registri della sua cancelleria, prima di essere depositata 
nella cancelleria cittadina e ricopiata dai cancellieri dei Sapienti. 
31 ASRe, , Carteggio del reggimento (1372-1796), 372 mazzi; ASRe, , Carteggi, 
Registri dei decreti e delle lettere, b. 1439-1476, «Registro delle lettere del governo. 1444-1451», 
«Registro delle lettere e decreti. 1447-1452. 1456» contenente un lacerto della cancelleria del 
reggimento reggiano per gli anni 1452-1456, b. 1477-1516, «Registro delle lettere del governo. 
1480-1494», «Registro della Cancelleria ducale in Reggio. 1510-1513». L’attività giudiziaria del 
governatore per l’età moderna va indagata nelle seguenti serie: ASRe, Archivi giudiziari, Atti 
e processi criminali, 1516-1804, 183 mm.; Podestà, Giudici, Governatore: sentenze e condanne 
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L’attività multiforme delle cancellerie di reggimento contemplava la con-

la redazione di registri in cui ricopiare le lettere ricevute da Ferrara, le patenti 

comunità locali; nel quotidiano, essa includeva l’attività di notariato per i tri-
bunali penali dei governatori, inclusi gli atti di pace o tregua e di 
de non offendendo e gli inventari dei beni dei condannati, l’approntamento di 
licenze di porto d’armi concesse dai governatori, di grazie da condanne penali 

territoriale spettava inoltre tenere aggiornato il computo delle condanne pe-
cuniarie su cui la Camera ducale poteva vantare delle percentuali, a partire 
dai registri di sentenze e dagli elenchi di condanne appositamente stilati dai 
cancellieri stessi32.

Era una caratteristica tipica dei reggimenti quella di appoggiarsi agli ar-
chivi comunitari per il reperimento di documentazione, trovandosi di fronte 
all’impossibilità di ottenere stabilmente le chiavi di quegli archivi e alla ne-
cessità conseguente di rivolgersi ai consigli e ai loro cancellieri per recupe-
rare documenti utili alla loro attività quotidiana. Tipico fu il caso nel 1575 
del governatore di Modena: in quell’anno, a Ferrante Tassoni Estense venne 
ordinato dal duca Alfonso II di far compilare l’inventario dell’archivio citta-
dino modenese per porlo nell’Archivio segreto ferrarese33. La conseguenza di 
tale richiesta fu effettivamente la compilazione per iniziativa diretta dei Con-
servatori di un inventario dell’archivio posto nella Ghirlandina o Torre mag-
giore, per difendere i propri diritti sull’archivio stesso rispetto al governatore 
(che ne deteneva in quel momento le chiavi), ma soprattutto nei riguardi del 
capitolo dei canonici, col quale a quell’epoca il consiglio cittadino condivi-
deva il diritto-dovere alla custodia della Ghirlandina34. Le ripetute richieste 

corporali e pecuniarie, 1348-1608, 87 voll. e 1 m.; Podestà, Giudici, Governatore: sentenze civili 
di primo grado e d’appello, 1567-1678, 7 mm.; Governatore: sentenze criminali, 1577-1778, 14 
voll. Sulla contiguità della cancelleria reggimentale con quella degli Anziani di Reggio nel palazzo 

, Reggio Emilia 19812, pp. 36-37, 41-42, 94. Probabilmente fu questa contiguità di 
locali che favorì la conservazione di alcuni registri della cancelleria di regimen all’interno della 
serie dei copialettere cittadini. 
32 , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 
1537-1544, «Registro miscellaneo, cioè lettere, decreti, proclami ducali. 1537-1550», cc. 73v-74r,
Tassa et ordine delle mercede del cancelliere del signor governatore di Reggio emanata nel 1541, 
5 luglio, dal governatore Battistino Strozzi. Al cancelliere reggimentale reggiano spettava anche la 
rimozione dei cadaveri a Reggio e nel contado, attività per cui pure percepiva mercede. Sul funzio-
namento del tribunale governatorale modenese si veda L. Turchi, Due digressioni su una causa 

, in corso di pubblicazione.
33 ASMo, , Archivio segreto estense, b. 7, ep. 1575, 26 marzo del governatore al duca.
34 ASMo, , Rettori, b. 102, Inventario delle scritture che sono nell’Archivio dell’il-

L’inventario è allo studio di Carlo Giovannini. Sui rapporti fra organismi curiali, governatore e 
Conservatori modenesi sotto questo rispetto e sull’evoluzione in senso oligarchico del consiglio 
cittadino nello stesso torno di anni si veda Turchi, Due digressioni cit.
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far entrare dei propri uomini nell’archivio comunitario provocarono persino 
un’apposita pronuncia del Consiglio di segnatura ducale e s’inserirono in un 

i Conservatori e la Fabbrica di San Geminiano per le riparazioni al duomo e 
alla Torre maggiore35.

I pochi registri rimastici per la cancelleria reggimentale reggiana docu-
mentano tuttavia non solo la prassi dei regimina di appoggiarsi alla docu-
mentazione urbana, ma anche la consuetudine – voluta da Ferrara – di acco-
gliere copie della documentazione destinata alle cancellerie comunitarie, allo 
scopo di conservare autonomamente delle fonti di prova che permettessero 
di difendere le prerogative ducali senza dover chiedere ai consigli cittadini la 
commissione di una ricerca archivistica ad hoc. In quei registri ritroviamo 
infatti le licenze di porto d’armi, i proclami ducali, le lettere spedite dalla Can-

che sottostavano peraltro agli statuti locali), ma anche le lettere che da Ferra-
ra venivano inviate al Consiglio degli Anziani quando queste comportassero 

-
tari, che da Ferrara venivano per prima cosa inviati coi relativi rescritti ai 
reggimenti (o alle massarie e alle camerlengherie quando il loro contenuto 

capitolati dovevano cioè essere ricopiati dai cancellieri ducali del luogo.
Nei registri reggimentali è poi evidente l’emulazione del linguaggio cit-

; 
altre volte, è evidente l’adozione del formulario delle rubriche statutarie36. A
quest’ultimo proposito, è anzi possibile parlare di un mimetismo eclettico e 
aggressivo, sperimentato dai signori di Ferrara sin dalla prima metà del Quat-
trocento e perdurante nel secolo successivo, teso sia ad incunearsi con successo 

35 G. Biondi, 
, in , a cura di 

E. Corradini, E. Garzillo e G. Polidori, Modena 1998, pp. 290-308; G. Biondi, La fondazione della 
, in 

, a cura di E. Guidoni e C. 
-

perta l’archivista ducale Alfonso Moro negli archivi cittadini di Modena e Reggio a ricopiare i do-
cumenti che testimoniavano i diritti e le giurisdizioni dei territori soggetti dei quali nell’Archivio 
segreto si aveva più sparuta documentazione. Su questo, si veda al terzo paragrafo.
36 Per l’adozione del formulario urbano si veda nel paragrafo successivo, testo corrispondente 
alle note 47 e 48. Sul circolo documentario che coinvolgeva massarie e camerlengherie si veda L. 
Turchi,

, in 
, a cura di C. Nubola, Bologna 2002, pp. 473-516. Sul circuito che coinvolgeva invece 

le cancellerie reggimentali si trovano indirette conferme in ASRe, , Carteggi, Registri dei 
decreti e delle lettere, b. 642 (1510-1536), Registro 1532-1533, c. 149v, ep. ducale 1534, 28 novem-
bre, Ferrara, al governatore di Reggio; b. 644 (1537-1544), «Registro miscellaneo, cioè lettere, 
decreti, proclami ducali. 1537-1550», c. 26v, ep. ducale 1538, 26 ottobre, Reggio, al governatore 
di Reggio. Entrambe le lettere allegano capitoli rescritti e presentati dai reggiani con l’ordine di 
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nella vita politica e amministrativa delle città governate37 sia a disperderne il 
-

cità. Tale atteggiamento trovava peraltro un contraltare nell’attività delle can-
cellerie comunitarie, le quali miravano a loro volta a controllare l’operato degli 

-
servazione della memoria, scontando tali istanze di controllo con la produzione 
di documentazione non più rispondente ai celebrati ideali dell’autogoverno. 

2.

Soltanto nel 1588, dietro ordine del segretario e primo ministro ducale 
Giambattista Laderchi – un giurista –, l’archivista Alfonso Moro, addetto al 
nucleo più importante dell’Archivio segreto, riuscì a recarsi in visita agli ar-
chivi cittadini di Modena e Reggio, per ricopiare i documenti che testimonia-
vano i diritti e le giurisdizioni delle due città sui territori soggetti, specie sulla 
contea di Carpi e sul Frignano, onde rimpinguare le casse che nell’archivio 
principesco riguardavano tutti questi territori. Abbiamo diverse prove del 
fatto che il viaggio di Moro diede risultati concreti; soprattutto, quel viaggio 
ci fornisce l’indizio del fatto che qualcosa stava cambiando nella sensibilità 
culturale di ministri e archivisti ducali nei riguardi dell’archivio curiale e del 
suo utilizzo: all’antica funzione di tutelare diritti e preminenze dei principi in 
tutto il dominio se ne andava aggiungendo un’altra, quella di controllo sulle 
giurisdizioni e dunque sugli archivi delle comunità soggette, attraverso la ri-
copiatura dei documenti più preziosi in essi conservati38.

-
quecento, già da un secolo e mezzo nella prassi documentaria corrente era in 

37 Sul mimetismo urbanocentrico estense si veda L. Turchi, -
, in Signori, regimi signorili e statuti nel 

tardo medioevo. Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti 
normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bo-
logna 2003, pp. 367-396.
38 Sono testimonianze di quel viaggio ASMo, , Documenti e carteggi, di stati e città, 
Carpi, b. 4, 

-
; ASMo, , Rettori, Frignano, b. 1, quaderno 

di cc. 52, -

. Su queste vicende si veda Turchi, La
 cit., pp. 76-77. Anche a Reggio ci sono testimonianze del viaggio di Moro, 

dei registri dei decreti e delle lettere. L’indice n. 3 reca sulla copertina la seguente annotazione: 
«Index super libros provisionum Sapientum deputatorum super intratis civitatis Regii, continen-
tes litteras et decreta et proclamata illustris et excelsi domini Mediolani, annorum 1372, 1373, 

pro servitio serenissimi duci nostri, qui dominus Alfonsus recessit die 16 maii 1588». 
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corso una compenetrazione della logica di dominium e con quella 
urbana, come dimostrano i copialettere dei comuni di Modena e Reggio e le 
mutazioni da essi subite nel tempo. A produrre quei cambiamenti, che insieme 
al ritrovamento degli archivi reggimentali contribuiscono a scolorare la visio-
ne d’una reciproca estraneità fra la città sede di corte e le città subordinate, 
era stata da un canto proprio la ferma intenzione degli organismi comunali di 
tenere costante prova delle richieste porte dai signori e delle risposte date dalle 
città, onde basare su documentazione certa le future, eventuali rivendicazioni, 
nonché la volontà di seguire da presso l’attività dei reggimenti, sentiti come 
organismi estranei al corpo politico cittadino. Dall’altro lato, la nomina in cor-

-
l’orizzonte urbano (i podestà e i giudici agli appelli nel primo caso, i capitani, i 
sindacatori, i commissari signorili e altri incaricati a partire dall’età di Borso 
d’Este, nel secondo) aveva funzionato da volano nel trasformare i copialettere 

di relazioni fra la corte e le due città dominate, non più pilastri dell’identità 
urbana in quanto tale39. Nel XV secolo la collaborazione pressoché quotidiana 
fra reggimenti signorili e consigli urbani e comunitari era un fatto assodato, 
ribadito dall’usanza imposta da Ferrara che il capitano estense assistesse col 
podestà (e spesso col massaro) alle riunioni consiliari e dalla necessità per i 
reggimenti di leggere in queste occasioni le lettere che ricevevano da Ferrara, 
fossero queste indirizzate a loro soltanto oppure inviate anche ai consigli delle 
comunità, purché implicassero un lavoro integrato con le magistrature locali 
o comunque un’interferenza nelle loro attività. In special modo, ogniqualvol-

indirizzata alternativamente a loro o anche al comune, la quale accompagnava 
la patente di nomina dell’inviato. In ambo i casi, i cancellieri comunali s’inca-
ricavano di ricopiare la lettera e la patente allegata40. La duttilità della littera 

39 I registri dei copialettere dei Conservatori sono conservati in ASCMo, , Libri litterarum
1426-1546, 10 regg.; quelli degli Anziani di Reggio si trovano invece in ASRe, , Carteggi,
Registri dei decreti e delle lettere, bb. 638-645 (1337-1574), 44 regg.; i registri compilati inte-
ramente in epoca estense cominciano con ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle 
lettere, b. 639 (1392-1418), «Registro delle lettere, decreti, capitoli (di c. scritte 43). 1416-1418».
I capitoli stipulati da Reggio con Niccolò III il 30 giugno 1409 sono stati infatti ricopiati da una 
mano cinquecentesca sul «Registro delle lettere 1405-1409», alle cc. 45r-47v. Per indicare i singo-
li registri della serie modenese, oltre alla serie non è stata presa in considerazione la numerazione 
provvisoriamente apposta in fase di riordino, bensì solo gli estremi cronologici, mentre per i re-
gistri reggiani, già ordinati, sono stati indicati oltre ai numeri anche gli estremi cronologici delle 

Laddove invece l’etichetta non compaia, è stata trascritta in corsivo l’intitolazione che compare 

quelle aggiunte dagli archivisti. Su questa serie in età viscontea si veda A. Gamberini, La forza 
, in Signori, regimi signorili e statuti 

cit.,  pp. 109-122, alle pp. 114-116. 
40 Per un esempio di lettera di accompagnamento a una patente, destinata al reggimento e al 
Consiglio dei Sapienti di Modena, si veda ASCMo, , Libri litterarum 1449-1470, c. 96rv, ep. 
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ne fece insomma il vettore dei processi politici in corso, specie dall’epoca di 
Borso e in particolare dagli anni Sessanta del XV secolo. Allora infatti venne-
ro inviati come luogotenenti ducali Ercole e Sigismondo d’Este – fratellastri 
del duca – rispettivamente a Modena e Reggio; a seguire, ebbe luogo la no-

alle vettovaglie a Reggio e il giudice alle vettovaglie a Modena, dove già al-
l’epoca di Leonello (e almeno occasionalmente sotto Niccolò III) esisteva un 
giudice alle acque di nomina marchionale. I copialettere cittadini risultano 
dunque affollati delle patenti di nomina di costoro, con relativi ordini, tutti 
puntigliosamente registrati perché innovativi rispetto alle consuetudini di 
governo delle città. Lo dimostra l’intestazione di un copialettere reggiano in 
cui è evidente per la prima volta la consapevolezza dei cambiamenti in atto: 
in esso, si dice, oltre a essere riportate tutte le lettere scritte e indirizzate 
agli Anziani «etiam registrabuntur aliae scripturae, litterae patentes et ca-

41. Con Ercole 
I (1471-1505), si accentua la qualità mista dei copialettere reggiani in quanto 
testimoni dell’attività delle nuove cariche nominate dal duca, al punto che i 
notai alle riformagioni del comune redigono due registri cui attribuiscono la 

ipsius civitatis et alie, tam missive quam responsive, a parte dominorum Antianorum 
42.

ducale 1455, 1° gennaio, Ferrara: si comunica la nomina del giudice signorile alle acque nella per-
sona di Ludovico Cato. È preceduta alle cc. 93v-96r dalla copia della lettera patente. Nello stesso 
registro, ritroviamo a c. 108v la lettera con cui il 2 marzo 1457 viene comunicato al solo reggimen-
to l’arrivo del nuovo giudice alle vettovaglie. Fa seguito la patente di nomina. 
41 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 640 (1439-1476), «Registri delle 
lettere e dei decreti. 1464-1465», c. 4r; alle cc. 7v-8v si trovano le patenti del giudice degli appelli 
e del podestà, a c. 23rv rv la patente del capitano del di-
vieto, cui alle cc. 35v-37v -

v-44r si trova la patente del maestro di campagna, seguita alle cc. 44r-45r
dal relativo proclama. Il registro prosegue con patenti di questo genere anche per l’età di Ercole I. 

, Carteggi, Registri dei de-
creti e delle lettere, b. 640 (1439-1476), «Registri delle lettere. 1458-1463» era già massicciamente 
presente la corrispondenza fra gli Anziani e il luogotenente ducale Sigismondo d’Este, giunto a 
Reggio nel dicembre del 1462; perciò questo registro si può considerare il logico antecedente del 

per esempio ASCMo, , Libri litterarum 1449-1470, cc. 9v-12r, 
, cc. 12r-13r, 

massaro nostro de Modena, cc. 148v-152r,  datati 1459, 1° 
gennaio, Ferrara, cc. 165r-166v, .
42 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), 

, c. 5r. Il registro etichettato come «Registri delle lettere. 1492-
1501» e conservato nella medesima busta reca un’intestazione analoga a c. 10r ed è anch’esso 

co-
, ma sostanzialmente congruente con le prime due è l’intestazione del «Registro 1502-1516», 

c. 10r, nella medesima busta.
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In questo tipo di registri compaiono oltre alle lettere patenti delle cariche 
ducali anche quella del sindaco del Comune reggiano, nominato a Ferrara ne-
gli ultimi decenni del Quattrocento43 e – a parziale smentita dell’intestazio-
ne – insieme alla corrispondenza per gli Anziani, quella per il reggimento o 
per entrambi. Sono del secondo tipo le lettere scambiate fra il reggimento e 
il commissario straordinario Paolo Antonio Trotti, già capo della Cancelleria 
ducale e favorito di Ercole I, inviato temporaneamente a Reggio durante la 
guerra con Venezia (1482-1484) per sedare le proteste della fazione di corte 
a lui avversa: il fatto che nel primo reggiano si trovino spezzoni della 
sua corrispondenza col reggimento è un possibile indizio del malanimo che 

-
rizzarsi nel contempo come una testimonianza accurata della sua attività44.
Nello stesso registro compaiono poi documenti prodotti da altre autorità (un 
decreto del marchese di Mantova Ludovico Gonzaga, un breve e una bolla di 
papa Innocenzo VIII)45, che comprovano l’intenzione complessiva di trasfor-
mare il volume in una sorta di summa di tutto il diritto vigente a Reggio in 
quel periodo. 

Se i due codices prodotti nell’ultimo scorcio del XV secolo dai notai co-
munali reggiani inseguono affannosamente le tracce della politica ducale, il 
coevo registro della cancelleria reggimentale comprova anche per il XVI se-
colo un’ambigua volontà di penetrare nella cultura politica cittadina rispet-

termine regimen sotto sem-
plice forma di lettere46; talvolta, le missive mandate da Ferrara vi vengono 
intitolate come rubriche statutarie, pur concernendo semplici problemi ge-
stionali relativi al solo reggimento. Vale a dire che nelle città soggette, laddove 
il riferimento al modello urbano ferrarese non poteva essere utilizzato perché 
latore di una prevalenza del signore sulle istituzioni cittadine, si utilizzava 
il modello locale di denominazione delle norme, ma stravolgendone il signi-

47. Questo tipo di denominazione delegittimata appare essere la logica 

43 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), 
, cc. 13v-14r, «Registri delle lettere. 1492-1501», cc. 22r-23r

per le patenti ducali di nomina del sindaco del Comune, datate rispettivamente 1478, 15 marzo; 
1492, 25 gennaio, Ferrara.
44 Per un esempio ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), 

, c. 43r, ep. 1484, 7 gennaio, Reggio, del Trotti 
al regimen. Sul temporaneo allontanamento del Trotti a Reggio durante la guerra fra Ferrara e 
Venezia si veda Folin, Rinascimento estense cit., p. 30.
45 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), 

, cc. 17r-19v per il decreto gonzaghesco datato 1470, 20 marzo 
e cc. 120v-122v per la bolla e il breve, datati 1491, 14 luglio; 1492, 18 ottobre. Come risulta eviden-
te in questo caso, gli estremi cronologici reali dei registri esorbitano talvolta sia dalle intitolazioni 
originarie che dalle etichette apposte durante il riordino della serie.
46 Per degli esempi ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-
1516), «Registro delle lettere del governo. 1480-1494», cc. 10r-11v, 47r-48r, 50rv.
47 Per i numerosi casi di prestito del termine  e la formulazione delle disposizioni ducali 
come rubriche, si veda per esempio ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, 
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conseguenza di meccanismi decisionali che nei decenni precedenti avevano 
visto protagonisti reggimenti e consigli urbani insieme, nel decidere le norme: 
è il caso di una modenese approvata a Ferrara nel 1456 dopo esser 
stata presa come delibera dei Sapienti un anno prima e intitolata come una 
rubrica statutaria, emanata però nella massaria ducale a seguito dell’esame 
di una commissione composta dal regimen e da ventitré cittadini modenesi, 
su richiesta dei Sapienti48. Va rilevato anche come da Ferrara siano rari gli 
ordini di pubblicazione delle norme ivi elaborate o approvate che includano 
precisazioni sulle modalità stesse da adottare per la pubblicazione nelle città 
soggette: salvo il caso in cui viene raccomandata la trascrizione di riforme 
statutarie, si lascia ampia libertà ai Reggimenti di decidere come conserva-
re memoria delle decisioni prese in corte49. Dobbiamo dunque supporre che 

rubriche statutarie venissero sottoposte per un verso alla conservazione in 

per i capitolati), per l’altro alla trascrizione nei registri che per brevità indi-
chiamo come copialettere urbani e nei registri cancellereschi di reggimento; 
anche più degli statuti, le restanti norme si trasformavano così nel luogo di 
una continua contrattazione politica.

Insomma, l’estraneità reciproca fra la concezione del governo in termini 
di dominium propugnata dall’archivio di corte e la sensibilità politica urbana 
da un canto, l’impossibilità di usare a Modena come a Reggio il modello cit-
tadino ferrarese dall’altro, producevano forme e procedure di controllo sulle 
città soggette in cui la patina urbana locale – adottata in mancanza d’altro 

b. 641 (1477-1516), «Registro delle lettere del governo. 1480-1494», cc. 10v-11r,
accusis damnorum datorum del 18 marzo 1479, c. 48r,

, titolo apposto dal cancelliere reggimentale a due lettere 
inviate da Ferrara dalla duchessa Eleonora d’Aragona il 2 marzo 1484 al massaro e al cancelliere 
stesso per garantire che la massaria reggiana rifornisse regolarmente la cancelleria di reggimento 
di carta, inchiostro e cera. La pomposità del titolo rispecchia probabilmente il desiderio del can-

questo registro i capitoli porti dalla città al duca Ercole I coi relativi rescritti, oltre alle missive 
ferraresi ricevute dal reggimento e ai proclami ducali.
48 ASCMo, , Libri litterarum 1449-1470, cc. 99v-100r: ep. ducale 1456, 26 dicembre, Ferrara 
al regimen e ai Sapienti di Modena, con cui si approva la 

emanata il 12 dicembre 1455 alla presenza del capitano ducale Francesco 
Forzatè e dei Sapienti.
49 È il caso per esempio della  modenese ricordata nella nota precedente: nella lettera 
d’accompagnamento si prescrive a c. 99v di farla pubblicare «una et più volte como vi parerà 
espediente et anche lo fareti registrare ad perpetuam memoriam dove sarà conveniente». Si veda-
no cc. 100v-101r, ep. ducale 1456, 13 aprile, Ferrara per il reggimento, con cui si raccomanda che 
vengano ricopiate sugli statuti le riforme decise in corte sulle due rubriche statutarie De vocatis 

e Apparente disinteresse si rileva al contrario per gli 
importanti «capitoli et ordini» decisi interamente a Ferrara e relativi al canale sull’Enza allegati 
all’ep. ducale 1462, 8 luglio, Sassuolo, per il capitano di Reggio. Si ordina infatti che dei capitoli 
in questione «sia una eterna memoria in questo nostro paese et che ogni altro dì non ne sia di ciò 
rotto il capo». ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 640 (1439-1476), 
«Registri delle lettere. 1458-1463», cc. 51r-54r.
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– si sfaldava con tenace lentezza, a prezzo tuttavia di uno snaturamento dei 
valori politici che rappresentava. Questo genere di processi dovette essere ul-
teriormente favorito dall’ineludibile scambio di documenti necessario all’una 
e all’altra delle cancellerie presenti nelle due città: se dunque il reggimento 
doveva ricopiare sui propri registri cancellereschi i capitolati porti dalla città 
ai duchi coi rescritti appostivi, i cancellieri comunali si facevano consegnare 
dai loro omologhi ducali copie di documenti di cui soltanto questi ultimi po-
tevano essere in possesso: è il caso per esempio delle pronunce dei Fattori ge-
nerali tratte dai registri camerali, inviate in copia ai massari delle città per es-
sere trascritte nei registri cancellereschi delle massarie (quasi completamente 
scomparsi) e fatte poi pervenire da costoro ai cancellieri dei reggimenti50.

Precocemente sviluppata rispetto agli omologhi reggiani appare la natura 
ibrida dei copialettere modenesi, il primo dei quali recita nell’intestazione:

Liber Camere Sapientum Comunis Mutinae, in se continens decreta et litteras per 
illustrissimum dominum nostrum, dominum Nicolaum marchionem estensem, 
civitatis Mutine pro Sacro Romano Imperio dominum et vicarium generalem, nec non 
et missas per alios et pro Comune Mutine et missas per Comune Mutine tam prefato 
illustrissimo domino nostro quam aliis ut infra patebit51.

Lo stesso registro riporta tutta la corrispondenza fra i Sapienti, il mar-
chese e i suoi consiglieri, ma anche (anche grazie alla sollecitudine degli stessi 
cittadini) pratiche derivate dalla cancelleria reggimentale, quali quelle rela-
tive alle suppliche porte dai modenesi al marchese, con relativa relazione del 
reggimento. Non per nulla in questo registro ritroviamo copie di decreti ri-
lasciati dalla Cancelleria marchionale ferrarese ai singoli cittadini, che è di 
nuovo presumibile fossero gli individui stessi a presentare52. Ad ogni modo, 
anche nel caso in cui siano stati i cittadini e non la cancelleria reggimentale 
a fornire la documentazione, risulta evidente la penetrazione nel copialette-

. La spiegazione della precocità 
di questo fenomeno a Modena rispetto a Reggio risiede nel fatto che men-
tre nella terza città del dominio gli Anziani erano riusciti ad evitare quasi 
completamente l’ingerenza signorile sulle loro nomine53, a Modena negli anni 
Trenta quell’ingerenza si poteva considerare un fatto assodato: i Sapienti, i 
loro Aggiunti e i massaroli del Comune, ossia i principali responsabili delle 

l’assenso da parte del signore; le liste dei candidati compilate a Modena veni-

50 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, 
, c. 76r: la sentenza non datata dei Fattori generali ivi riportata è stata tratta 

Sardi che aveva rogato l’atto, trascrivendolo «in registro ducalis Camerae anni millesimi qua-
dringentesimi septuagesimi septimi ad folia 133 et 134»; fa seguito alla sottoscrizione la consueta 
dichiarazione di aver apposto anche il proprio segno di tabellionato. 
51 ASCMo, , Libri litterarum 1426-1436, c. 2r.
52 ASCMo, , Libri litterarum 1426-1436, .
53 Turchi, cit., pp. 382-390.
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vano inviate a Ferrara, dove sarebbero state controllate ed estratte a sorte, per 
poi essere rispedite al regimen di Modena di volta in volta. Per i massaroli, 
tale prassi va fatta risalire almeno al 1422, ma una prima decisione di Niccolò 
III in materia appartiene addirittura al 1393, così come la decisione di aggre-
gare un notaio di nomina signorile ai due cancellieri cittadini della Camera 
dei Sapienti. Dal 1431 i modenesi avevano poi dovuto accettare che uno dei 
due cancellieri comunali venisse nominato a Ferrara; sia pure con due inter-

54.
La menzione dei decreti signorili prova la consapevolezza da parte dei notai 

dalla forma del semplice copialettere cittadino. Tuttavia la maggior compe-
netrazione fra procedure signorili e formalità cittadine e il disagio che proba-
bilmente essa comportava potevano produrre anche un’accentuata genericità 
terminologica. In un registro quasi interamente risalente all’epoca borsiana 
l’intestazione avverte infatti che nelle carte seguenti si troveranno ricopiate 
tutte le missive trasmesse e ricevute dal Comune, ma anche «quamplura alia 
prout in ipso libro apparebit»55. Negli ultimi decenni del secolo XV, l’intesta-
zione dei registri modenesi diviene equiparabile a quella dei codices reggiani 
ed esplicita l’avvenuto superamento del tradizionale copialettere. Nel registro 

-
munitatis Mutine in et super quo annotabuntur et registrabuntur provisiones, 
reformationes, consilia, littere et iura dicte Comunitatis»56.

La crescente comunicazione politica comportava che nell’età di Ercole I 
aumentasse il numero di delibere e provvisioni dei Sapienti approvate a Fer-
rara con lettera ducale prima di essere pubblicate, anche quando non v’era 
stato previo intervento del reggimento o di altro organo curiale57 -
conda delle convenienze la città alternava la pattizia forma del capitolato alla 

54 Turchi,  cit., pp. 232-233. Per la prassi di nomina dei massaroli in vigore 
dal 1422 si veda C. Pulini, Dal Massarolato alla Tesoreria, in D.A. Barelli, M. Ghizzoni, C. Pulini, 

, Modena 1997, pp. 21-37, a p. 23. Nel 1468, il massarolato appare però esser 
tornato di nuovo sotto il controllo della città, ASCMo, , Libri litterarum 1449-1470, c. 220r.
Per l’individuazione del reggimento come intermediario nei meccanismi di nomina dei consiglieri 
modenesi, ASCMo, , Libri litterarum (1439-1444), c. 21r: ep. marchionale 1439, 16 ottobre, 
Belriguardo: lettera con cui s’inviano al massaro marchionale le mute estratte a sorte dei Sapienti, 
con l’ordine di introdurli in carica. A questo proposito, è interessante che sia il tesoriere del mar-

non venivano appaltate, bensì amministrate da incaricati direttamente sottoposti al controllo del-
la Camera signorile.
55 ASCMo, , Libri litterarum 1449-1470, c. 2r.
56 ASCMo, , Libri litterarum, 1490-1506, c. 1r. Ancora più esplicita l’intestazione data al-
l’ultima parte del registro precedente (Libri litterarum 1471-1490, c. 131r): «In hac parte libri qui 

ipsa republica sub felici dominio divi Herculis ducis Mutine, Ferrarie et Regii».
57

rubriche si veda ASCMo, , Libri litterarum 1471-1490, cc. 32r-33r, Libri litterarum 1490-
1506, cc. 29v-30v, 41rv.
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sottomissione implicata dalla supplica per presentare richieste al duca, men-
-

In contemporanea, il reggimento proseguiva l’antica pratica di avocarsi cause 
spettanti al podestà e alla sua curia: una prassi mantenuta dai commissari 
che Ercole I prese a mandare per controllare l’andamento della giustizia nelle 
città soggette del ducato58. Gli interventi ducali in quest’ultimo ambito non 
facevano che regolare la materia da un mero punto di vista tecnico, onde poter 
decidere la soluzione più conveniente a seconda delle contingenze59. In questa 
stessa epoca, il cancelliere reggimentale modenese era chiamato a contribuire 
alla redazione dei registri urbani, quando del diritto vigente entravano a fare 
parte norme che avevano visto non solo il reggimento come coprotagonista 
nella fase dell’elaborazione, ma anche il suo cancelliere quale terminale della 
procedura di creazione normativa60.

appare più accentuata che a Reggio, ma in ambo i casi si ha l’impressione 
che l’intenzione ducale – prospettata almeno dall’età borsiana – permanga 
quella di considerare il reggimento come il garante ultimo dell’identità citta-
dina, ossia d’incardinare stabilmente le città governate come referenti locali 
del dominio regionale. Le riunioni stesse dei Sapienti, che nei secoli XIII-XIV 

58 A Modena come a Reggio il podestà veniva pagato dalla massaria ducale nei primi anni di go-
verno di Borso d’Este, veda L.  Turchi, 

, in Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo 
, a cura di G. Badini e A. Gamberini, Milano 2007, pp. 343-373, a p. 372; ASCMo, ,

Libri Litterarum 1449-1470, c. 105v, ep. ducale 1457, 9 gennaio, Ferrara, al reggimento. A Modena 
però negli anni Settanta del Quattrocento podestà e giudice degli appelli erano sul libro paga della 
massaria ducale: ASCMo, , Libri litterarum 1471-1490, c. 13rv, patente del giudice agli ap-
pelli di Modena datata 1474, 1° gennaio, Ferrara; sul salario del podestà si veda c. 27v, ep. ducale 
1476, 20 aprile, Ferrara, ai Sapienti. Per un ordine ducale al reggimento di non avocarsi cause 

 si vedano 
cc. 11v-12r, ep. ducale 1473, 7 ottobre. 
59 ASCMo, , Libri litterarum 1490-1506, c. 233v: nell’ambito di una serie di capitoli sot-
toscritti dal cancelliere ducale Ludovico Bonomelli il 6 agosto 1504 a Correggio si stabilisce per 
rescritto che fra il commissario ducale e il podestà, sempre intenti a sottrarsi reciprocamente 
cause, dovessero prevalere questi criteri selettivi: diritto di prelazione a chi avesse arrestato e in 
seconda istanza a chi avesse citato l’imputato; in alternativa sarebbe stata la parte lesa a scegliere 

comunque il commissario ducale ad avere la prevalenza. Sull’invio di commissari plenipotenziari 
nell’ambito della giustizia penale da parte di Ercole I, D.S. Chambers, T. Dean, 

, Ann Arbor 1997. I commissari 
inviati come plenipotenziari temporanei non vanno confusi con i commissari creati stabilmente 
da Ercole I e in cui è da vedere l’anticipo dei governatori cinquecenteschi: Folin, Rinascimento
estense cit., pp. 182-183, 192. 
60 ASCMo, , Libri litterarum 1471-1490, cc. 177r-180v: ordini sui danni dati del 1488, elabo-
rati dai Sapienti, rivisti dal regimen
che i notai ai danni dati venissero eletti col consenso del regimen e fossero soggetti al suo giudizio 
per le loro eventuali manchevolezze. Il cancelliere reggimentale Ulderico da Savignano ricopiò dai 
propri originali e sottoscrisse tutta la documentazione coinvolta nel meccanismo della compila-
zione (bozza iniziale, lettera ducale al reggimento, relazione reggimentale allegata alla lettera per 
il duca, approvazione signorile). 
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novum -
quecento si tenevano anche nei locali del capitano e nella massaria ducale61.
Un nuovo ordo relativo alle nomine dei Sapienti e da loro stessi sollecitato con 
una supplica rescritta nel 1504 sembra rallentare questo processo, spostando 

-
cise ogni due anni a Modena, secondo un processo che rimarrà caratteristico 

II (1534-1559) per ritrattarlo. Lo si può considerare la risposta del patriziato 
locale di fronte alla minaccia apportata alla sua identità politica dal trasfor-

coinvolgimento del ducato estense nelle guerre d’Italia62. La riserva al duca 
di una possibilità di emendazione e la ribadita necessità del suo assenso non 
eliminavano l’intervento dei circoli di corte sulla competitività politica loca-
le, ma certo ne allentavano sensibilmente la presa; nel frattempo, i copialet-
tere modenesi continuavano a caratterizzarsi come la sede documentaria di 

61 Per esempi di verbali di riunioni dei Sapienti nella massaria ducale o nei locali del capitano si 
vedano ASCMo, , Libri litterarum 1471-1490, 1490-1506, 1505-1509,  Il terremoto 
del 1501 costrinse i Sapienti ad abbandonare i palazzi comunali e a riunirsi anche nel palazzo ve-
scovile: T. Sandonnini, Modena, in «Atti e memorie della Deputazione di 
storia patria per le province modenesi», s. 4a, 9 (1899), pp. 93-132, a p. 115. Sull’ammissione che 

potestatis Mutine» si veda ASCMo, , Libri litterarum 1490-1506, c. 13r. Nel XIII secolo le 
riunioni del consiglio cittadino avevano avuto luogo nel o ,
sebbene anche il venisse usato per attività pubbliche; nella Consilieria nuova adi-
bita probabilmente nel XV secolo a deposito di granaglie s’erano tenute invece le riunioni del 
secolo successivo. Solo dal 1545 al 1605 i Sapienti ebbero sede nella cosiddetta Sala del Fuoco, 
ristrutturata nel palazzo a levante dell’Arengario: A. Mercati, Una seduta consigliare a Modena 

, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province 
modenesi», s. 8a,  4 (1952), pp. 36-48, a p. 42; 
contado, a cura di G. Guandalini, Modena 1985, pp. 45, 47, 50-52, P. Bonacini, 

, in  cit., pp. 115-126, a p. 

-

Consilieria nuova, prima del trasferimento nella Sala del Fuoco: ASCMo, , Libri litterarum 
1505-1509, c. 38r, 1527-…, c. 91r.
62 ASCMo, , Libri litterarum 1490-1506, cc. 232v-233r: secondo il nuovo sistema, approva-
to col rescritto datato 1504, 6 agosto, Correggio, i Sapienti avrebbero eletto otto grandi elettori, 
di cui due obbligatoriamente dottori collegiati e due notai; a costoro sarebbe spettata la nomina 
degli ottanta candidati oltre a venti . Una volta ricevuta l’approvazione ducale 
e le eventuali correzioni, i nominativi divisi su nove diverse mute sarebbero stati inseriti in una 
cassetta, avendo cura di conservare uno spazio apposito in essa per i soli . Il 
capitano ducale e il priore dei Sapienti avrebbero detenuto le chiavi della cassetta, da usarsi solo 
in occasione delle trimestrali estrazioni a sorte. L’applicazione del nuovo sistema di nomina è 
dello stesso anno, come si vede alle cc. 236v-238r dello stesso registro. Su questo si veda anche 
S. Peyronel Rambaldi, -

, Milano 1979, p. 26. Per l’approvazione da parte del neoduca 
Alfonso I di questo sistema di nomina e il successivo tentativo di revoca si veda ASCMo, ,
Libri litterarum 1505-1509, c. 26r: 1506, 2 dicembre, Ferrara, rescritto ducale apposto alla relati-
va supplica, c. 44r: ep. ducale 1508, 17 dicembre, Ferrara, al reggimento.
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in corso e dell’accettazione il più possibile selettiva di norme e istituzioni pro-
venienti da Ferrara, quando cioè queste permettessero ai ceti dirigenti locali 

-
ciale promananti dalla corte, giacché questo era un processo ormai assodato. 
È quanto accade per la richiesta accordata con apposito rescritto del 1503 di 
adottare anche a Modena il giudice del comune d’istituzione signorile63 e per 
l’imitazione di norme ferraresi (coniate nel 1498) e concernenti la giustizia 
penale, ottenuta anch’essa con un rescritto dell’anno successivo64.

A Reggio come a Modena65

-
grafare la produzione normativa e i cambiamenti istituzionali; per esempio, 
nel registro della Camera apostolica reggiana compaiono in buon numero le 

perdere i privilegi acquisiti sotto gli Este, accompagnati da decreti rilasciati 
dai papi66, mentre i copialettere cittadini continuano a testimoniare 

la pluralità di contenuti notata per il Quattrocento67.

63 ASCMo, , Libri litterarum 1490-1506, cc. 220rv capitolo inserito in un capitolato rescritto 
a Ferrara il 14 giugno 1503. Sulle funzioni del giudice del comune a Ferrara si veda L. Turchi, Giu-

, in «Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento», 25 (1999), pp. 93-131, a p. 112. L’inserimento del giudice del 
comune e la metà di dottori collegiati e notai prevista per gli elettori dei Sapienti fa pensare che 
all’epoca queste due categorie sociali avessero avviato un dialogo più serrato con la corte, ma 
fossero per conseguenza anche quelle che vedevano messa maggiormente esposta al mutamento 
la propria identità. 
64 ASCMo, , Libri litterarum 1490-1506, cc. 233v-236v, -

approvate con rescritto ducale del 1504, 6 
agosto, Correggio.
65 I registri che nelle due serie considerate testimoniano il passaggio di Modena e Reggio al gover-

, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 
(1477-1516), «Registro 1502-1516», da c. 160v, b. 642 (1510-1536), «Registro dei decreti e conces-
sioni della Camera apostolica. 1512-1517», «Registri delle lettere. 1517-1528», nel quale a c. 57r
ricomincia la documentazione estense con un proclama di Alfonso I del 1° ottobre 1523; ASCMo, 

, Libri litterarum 1510-1515; 1518. 
66 Per degli esempi ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 642 (1510-
1536), «Registro dei decreti e concessioni della Camera apostolica. 1512-1517», cc. 3rv, cc. 6v-9v
rispettivamente per la conferma del decreto a favore di Giovanni Ludovico Affarosi e delle comu-
nità di Cavola e Toano da parte dell’arcivescovo di Santa Severina, governatore di Parma, Reggio 
e Cesena, in data 1512, 26 novembre, Reggio e 1512, 18 novembre, Parma. Per esempi di decreti 
rilasciati , cc. 2rv: 1512, 10 settembre, Parma, concessione fatta dall’arcivescovo di Santa 

18v-20r: decreto rilasciato da Leone X alla Comunità di Carpineti in data 1514, 29 marzo, Roma. 
67 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), «Registro 1502-
1516», b. 642 (1510-1536), «Registri delle lettere. 1517-1528»: contengono lettere agli Anziani da 

-
-

stà del contado. ASCMo, , Libri litterarum 1510-1515; 1518: vi si ritrovano la corrispondenza 
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Il ritorno degli Este a Reggio nel 1523 e a Modena nel 1527 segna l’inizio 
di un’intensa contrattazione fra i patriziati delle due città e il duca Alfonso 
I, che porterà alla concessione di numerosi privilegi a modenesi e reggiani. 
Nella sola Reggio, la ripresa di protagonismo cittadino è segnata dalla nasci-
ta di due sottoserie: l’una di registri miscellanei in cui continuano ad essere 
segnati senza distinzioni documenti afferenti agli Anziani e alle magistrature 
cittadine e documenti relativi al reggimento, l’altra composta di veri e propri 
copialettere degli Anziani68. La diversità del contenuto è di nuovo evidente 

privilegia, capitula ac iura», mentre nelle seconde ai registri vengono attribui-
-

rum Antianorum». La volontà di costruire due sottoserie è testimoniata dalla 
presenza di richiami interni. Le due tipologie di libri perseguivano dunque 

caso, di tutto il diritto vigente oltre agli statuti nell’altro69. L’unico elemen-
to ulteriormente degno di nota è l’ampliamento della rosa dei corrispondenti 
degli Anziani rispetto al secolo precedente: oltre alla corrispondenza degli 
Anziani con la Cancelleria ferrarese e alle lettere ducali a governatori e mas-
sari, troviamo ora scambi di lettere coi più vicini consigli cittadini (Bologna, 

-
no pratiche care al consiglio degli Anziani. Insomma, da tramite precipuo di 

comunità del contado che si sottomettono alla città di Modena, seguite dagli atti che testimoniano 
la presa di possesso da parte della città delle loro rocche.
68 Fanno parte della sottoserie dei copialettere cittadini ASRe, , Carteggi, Registri dei 
decreti e delle lettere, b. 642 (1510-1536), Registro 1532-1533, b. 643 (1533-1561), «Registri delle 
lettere. 1533-1536», b. 644 (1537-1544), «Registri delle lettere. 1537-1538», «Registri delle let-
tere. 1539-1541», «Registro delle lettere. 1540-1544», b. 645 (1545-1574), «Registri delle lettere. 
…-1547» per gli anni 1545-1547, «Registri delle lettere. 1547-1552», «Registri delle lettere. 1573-
1574». Sono invece registri ibridi ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 
642 (1510-1536), «Registro miscellaneo, cioè lettere, decreti, proclami, eccetera. 1532-153…» per 
gli anni 1532-1537, b. 644 (1537-1544), «Registro miscellaneo, cioè lettere decreti, proclami du-
cali. 1537-1550», b. 645 (1545-1574), «Registro miscellaneo, cioè lettere, decreti, proclami. 1552-
1553». È forse un registro della massaria ducale di Reggio ASRe, , Carteggi, Registri dei 
decreti e delle lettere, b. 643 (1533-1561), 

.
69 ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 644 (1537-1544), «Registro
miscellaneo, cioè lettere, decreti, proclami ducali. 1537-1550», cc. 120v-121r: capitoli presentati 
dalla città e rescritti da Alessandro Guarini nel 1544, 5 agosto: a c. 120v, in relazione al secondo 
capitolo, il cancelliere alle riformagioni ha annotato sul margine sinistro: «Vide rationes super 
hac materia positas in libro litterarum missivarum et responsivarum 1542.1543.1544, carta 162», 
corrispondente ad ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 644 (1537-1544), 
«Registro delle lettere. 1540-1544», c. 162r. Analoghe note di richiamo a margine si trovano nello 
stesso registro miscellaneo alle cc. 157r, 172v. Esistono anche casi di richiami  a libri ante-
riori alla formazione delle due serie: ASRe, , Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, 
b. 644 (1537-1544), «Registro delle lettere. 1540-1544», c. 161v rimanda ad ASRe, , Car-
teggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 641 (1477-1516), 

 c. 51r.
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processi politici innovativi70 ancora nel XV secolo (per una compagine territo-
riale assestatasi nella prima metà del Quattrocento), nel XVI secolo la lettera 
si trasforma nel pilastro di una routine burocratica, dapprima intensa, poi via 
via incontrollabile, al punto da rendere improponibile la trascrizione continua 
delle lettere in appositi registri e da indurre i cancellieri degli Anziani ad in-
terromperne la redazione a metà degli anni Settanta71.

A Modena una prima interruzione dell’analoga serie si ebbe già nei tar-
di anni Trenta del Cinquecento, tanto che i Conservatori commissionarono 
nel 1547 la redazione di un registro che colmasse la lacuna creatasi in quel 
decennio. Il registro rimane tuttavia l’ultimo conservatosi della serie, senza 
che ci sia modo di sapere se come a Reggio l’interruzione sia stata volontaria 
oppure derivi dalla perdita di alcuni registri72. Esso ci testimonia comunque 
la perdurante intenzione di usare gli antichi copialettere come sede documen-
taria di tutto il diritto in vigore a Modena oltre agli statuti e di non creare 
una sottoserie di copialettere, mentre in quegli anni a Reggio tale fenomeno 
aveva già avuto luogo. Ciò si deve probabilmente al fatto che il penultimo re-
gistro dei  modenesi si apre col ritorno di Alfonso I in città 
il 17 giugno 1527 e segue passo per passo il complicato processo che portò 
dalla conquista militare estense al processo imperiale nel castello di Modena 

73. Che anche a 
Ferrara dopo questi eventi i fossero considerati come fonti 
normative di prima grandezza per Modena è dimostrato dal fatto che la ten-

Alfonso I nel 1533 (e subito revocata nell’anno successivo) venne trascritta per 
ordine principesco «nel libro dove son descritti li altri ordini della sopradetta 
nostra dilettissima cittade»: è la prima menzione del genere da parte ducale 
e comprova l’evoluzione subita dagli antichi copialettere modenesi, dei quali 

70 Sottolinea la preferenza evidente da parte dei signori dell’uso delle litterae «contenitori poli-

Gamberini, Istituzioni e scritture di governo cit., pp. 66-67.
71 È probabile che la serie reggiana si sia interrotta naturalmente perché gli indici dei suoi volumi 

ultimato, coprono gli anni 1337-1574. ASRe, , Carteggi, Indici dei registri dei decreti e 
delle lettere.
72 ASCMo, , Libri litterarum 1538-1546, c. 1r. L’intestazione riferisce che per volontà del 
podestà Veltro della Latta e per deliberazione dei Conservatori del 7 gennaio 1547, i notai comu-
nali Andrea Manzoli e Taddeo Zandorio intrapresero la ricopiatura sul registro di tutti gli atti che 
costituivano normativa in vigore a Modena, a partire dal 30 maggio 1538. ASCMo, Deliberazioni 
consiliari, 1547, 7 gennaio.
73 ASCMo, , Libri litterarum, 1527-…, cc. 2v-3v, annotazione dell’entrata trionfale di Al-
fonso I in Modena e proclama di perdono da lui immediatamente rilasciato a quanti si erano 
macchiati di crimen lesae maiestatis r-39v deposito di 
Modena nelle mani di don Pedro Zapata, 1530, 18 aprile; cc. 39r-41v, compromesso fra Alfonso I 
e Clemente VII, 1530, 21 marzo, Bologna; c. 49v, decisione di porre Modena sotto sequestro, 1531, 
14 gennaio, Aquisgrana; cc. 50v-53v, lodo di Carlo V, 1531, 21 aprile, Gand; c. 58rv, pubblicazione 
del lodo a Modena, 1531, 2 maggio, Modena; c. 59r, restituzione di Modena ad Alfonso I da parte 
di don Pedro Zapata, 1531, 12 ottobre, Modena.
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anche a Ferrara ora si aveva notizia certa74. Per questo a Modena l’ultimo dei 

una fonte di diritto in cui si compenetrano e si confrontano l’azione ducale e 
-

vità e insieme spazi di interazione e di consenso.

3.

Dagli affondi condotti sin qui su documentazione quasi esclusivamente 
cancelleresca, emerge l’esistenza di un sistema di potere territorialmente ar-
ticolato e pluralistico, tipico delle formazioni statuali fra tardo medioevo e 
prima età moderna75

politiche retrostanti l’utilizzo della documentazione, sia quanto alle modalità 
di produzione e conservazione documentaria. Ci riferiamo in questo secondo 
caso alla peculiare natura dell’archivio principesco, all’assenza al suo interno 
del carteggio cancelleresco e all’autonomia degli archivi cittadini76, nonché alla 
mancanza di direttive da Ferrara per i governatori e i cancellieri reggimentali 

74 ASCMo, , Libri Litterarum 1527-…, cc. 73r-74v, ep. ducale 1533, 1° aprile, Ferrara, al 
governatore di Modena Enea Pio di Savoia recante tutte le indicazioni per porre in essere il nuovo 
meccanismo di nomina, seguita alle cc. 74v-75r da ep. ducale 1533, 11 aprile, Ferrara, allo stesso, 
con allegate le nuove liste dei Conservatori e degli Aggiunti approvate a Ferrara. La citazione è 
tratta da c. 74v.
75 Sulla sottolineatura di questa caratteristica delle formazioni statuali non solo italiane ma an-
che europee si veda L. Blanco, ,
in «Storia amministrazione costituzione. Annale dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione 
pubblica», 2 (1994), pp. 259-297 e in particolare, per quanto riguarda il presente contributo, le 
pp. 289-292. Sul tema si vedano E. Fasano Guarini, -

, in Origini dello Stato. Processi di 
, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. 

Schiera, Bologna 1994, pp. 147-176; L. Blanco, -
, in «Rivista storica italiana», 109 (1997), 2, pp. 678-704; E. Fasano Guarini, 

, in «Revue d’histoire 
moderne et contemporaine», 45 (1998), 1, pp. 15-41. 
di concentrazione del potere e con una cronologia che fa sostanzialmente perno sul XVI secolo 

, Roma-Bari 2001; 
si veda anche D. Quaglioni, , Roma-Bari 2004.
76 Sugli archivi cittadini di Modena e Reggio e la loro storia, -
liminare al restauro statico e al risanamento igienico, a cura di A. Gelli, Modena 1982, pp. 21-

, in G. Bertuzzi, Il rinnovamento edili-
, Modena 1983, III, pp. 195-255, pp. 204, 210, 

226-227, 229, 232-233, 235, 237-240; 
riordinamento e fruizione dei materiali d’archivio, a cura di A. Borsari, Modena 1988; P. Bona-
cini,

, Modena 2002, pp. 15-36: U. Dallari, Il R. Archivio di Stato 
, Rocca San Casciano 1910, pp. 

3-36; Nironi, cit., pp. 57-68, 139-150, 166-168.
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constatazione dell’esistenza nelle province di procedure di creazione docu-
mentaria generate dalle direttive degli organi centrali e al tempo stesso stret-
tamente intrecciate a quelle delle cancellerie degli organismi locali: le cancel-
lerie reggimentali erano in stretto contatto con quella ferrarese e in grado di 

à in loco grazie alla creazione di apposite serie di registri, 
che si sono purtroppo conservati in minima quantità. D’altro canto esse si 
ponevano come concorrenti e insieme interagenti con le cancellerie cittadine, 
come emerge dalle analogie esistenti fra le diverse serie dei loro registri. La 

la duplicazione documentaria, con una speculare affermazione di legittimità 
dei processi politici in corso da parte di tutti gli attori coinvolti77. È il caso dei 
capitoli comunitari, per lo più inviati alle cancellerie reggimentali perché ne 

ambasciatori di queste ultime, con l’obbligo comunque di farne trarre copia ai 

principe, città e comunità nelle cancellerie delle articolazioni politiche locali, 
si ebbe così – almeno per le città soggette – la ricopiatura degli stessi in serie 
distinte di registri reggimentali e cittadini. Il secondo effetto prodotto dalla 
varietà degli attori politici è l’interazione nell’attività di produzione documen-
taria, dovuta al fatto che, come tutte le formazioni statuali fra tardo medioevo 
e prima età moderna, il dominio estense si esplicò prima di tutto in un alto 
tasso di comunicazione politica e in una creazione di procedure politiche e 
amministrative almeno parzialmente innovative, perché in grado di mettere 
in contatto i diversi protagonisti e di creare modalit
norme che non erano in quanto tali né curiali né cittadine, bensì composte di 
entrambi questi elementi. Questo dato permette di correggere l’impressione 
che solo nell’ultimo scorcio del XVI secolo sia stato possibile raggiungere una 
prassi e una concezione politica del dominio che ricomprendessero al proprio 
interno l’esistenza degli organi di governo comunitari e dei loro archivi, im-
pressione suggerita dalla consapevolezza presente solo da allora negli archi-
visti di corte dell’importanza del controllo sugli archivi cittadini. La struttura 
dei copialettere modenesi e reggiani, e soprattutto dei registri miscellanei che 
dall’età borsiana ne derivarono, permette di non schiacciare l’analisi su un pe-

77 A. Zorzi, -
stituzione materiale, in 
confronti. Atti del seminario internazionale di studi, San Miniato 7-8 giugno 1996, a cura di 
A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa 2002, pp. 189-224; I. Lazzarini, L’Italia degli stati territoriali. 

, Roma-Bari 2003, pp. 170-173 e per la comunicazione politica, pp. 173-176. Qui 
intendiamo tuttavia mettere in evidenza non tanto la natura politica e informale della media-

Rinascimento estense cit., 
quanto l’esistenza di collanti documentari e amministrativi in cui la comunicazione politica 
trovava un luogo privilegiato d’azione e, grazie a essi, un tasso d’integrazione maggiore fra i vari 
protagonisti della negoziazione politica.
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riodo di tempo così breve, ma semmai di distenderla in un arco temporale che 
va grossomodo dalla metà del Quattrocento, dopo che l’assestamento territo-

la devoluzione ferrarese s’impone come un nuovo momento periodizzante. 
In questo lasso cronologico è possibile individuare momenti di accelerazione 
(l’epoca di Borso e di Ercole I d’Este) e di decelerazione (le guerre d’Italia) non 
nell’ispessimento della comunicazione e della negoziazione fra gli interlocuto-
ri (sempre crescente), bensì nella creazione di procedure documentarie e po-
litiche miste. La stessa et
istituzionale, ma non di evoluzione documentaria alternativa a quella già in 

-
cunearsi nei meccanismi di produzione normativa urbana sull’esempio degli 
Este, il che permise di non disperdere l’eredità quattrocentesca. Il ritorno dei 
duchi al governo di Modena e Reggio e la salva di concessioni elargita alle due 
città si ripercosse solo a Reggio nella ricreazione di appositi copialettere degli 
Anziani, come a voler ricostituire un ambito di autonomia. Se tuttavia da un 
lato questi copialettere comprovano l’intensità degli scambi fra governo cit-
tadino, reggimento e organismi curiali, dall’altro non eliminarono l’esistenza 
dei registri ibridi di origine quattrocentesca, riservati all’elaborazione condi-
visa delle norme.

L’altro elemento meritevole di essere sottolineato è il ruolo primario svol-
to dalla littera nei processi di produzione documentaria signorile e princi-
pesca; tale ruolo è confermato, oltre che dall’imponenza del carteggio retto-
rale (di nuovo accresciutosi soprattutto a partire da metà Quattrocento), dal 

nonché dall’esistenza di questi ultimi, dei registri miscellanei e dei registri 
cancellereschi reggimentali. La grande duttilità di utilizzo delle lettere, la loro 
declinazione di volta in volta in «ordinationi» ducali e conferme di statuti e di 
delibere, in patenti di nomina e, da parte dei sudditi, in suppliche, è in effetti 
all’origine dei cambiamenti intervenuti nei copialettere urbani insieme all’in-
tervento di nuovi incaricati signorili. Se dovessimo tracciare un parallelo fra il 

litterae e la struttura del governo estense, dovremmo considerare 
il primo come la riproduzione cartacea del reticolo di acque e strade control-
lato dal signore, snodantesi intorno alle sedi dei regimina, alle massarie, alle 
camerlengherie, alle saline ducali, alle fortezze e ai passi. Come il transito di 
uomini e merci sui corsi d’acqua e sulle vie di comunicazione terrestre si con-

-

amministrativi della corte, quali espressioni della volontà principesca sul do-

importanza nella lunga evoluzione di un antico stato territoriale. 
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Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: 

tra XIV e XV secolo1

di Lorenzo Tanzini

-
-

-

-
-

-

1 Il governo delle leggi. 
, Firenze 

2007, pp. 215-277.
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-

-

-

-

delle strutture di governo.

1.

-

-
2.

-

-
-

-
-

2

di Stato», 30 (1970), 1, pp. 145-149.
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-
-

3

-

-

di riordino e inventariazione4

5

-

3 -

si vedano 

-
mani, in

-

, in 

-

4 équipe
5 parte I par-
te II e Copie del Catasto
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-
-

-
-

1315
Regulatores introituum et expensa-

7. Si tratta-

-

-

7

-

rv

-

rv). I primi prov-

r-48v

-

-

-
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8.

-

-
-

-

-

-

-

9

8

,
-

-
re a L. Tanzini, 

http://

9
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-

-

-
-

10

11

-
-

formale delle riforme statutarie del dominio12.

10 -

11

Siena
, in «Bullettino senese di storia patria», 89 (1982), 

12 -
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-

13,

-

14. Questi esempi, evidentemente in-
15

-

2.

-

-

soltanto dal 1359 .

Siena e il suo 

183-220.
13

14

15 -
-
-

, a 

-

poi MC
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-
-

ex novo

-

-

-
17

-

Regolatori già negli anni Sessanta sono riempiti da provvedimenti disposi-
-

-

-
-

tio

-

-

17 MC v, 4v r, 9v: la -
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18

19

gli 

ordinamen-
ta

-
-

tiones

-

maniera parziale. 
 dei registri 

taxatio -

somma una tantum
-

20.
 Numerosi altri termini spesso usati per designare i provvedimenti dei 

, termina, , satisdationes, sententie, multe, dilationes 
terminorum

21.

18

19 MC -

MC
.

20 La prima menzione negli MC -
da (MC

taxationes
.

21 -
, in 
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-
-

-
-

-
-

-

-
taxatio

22

-

-
-
-

22

r-125r

taxatio -
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per i provvedimenti di 23 -

status -

-
24 -

-
-
-

-

 di 
giuristi25

forma di una totale delega -

23 r-40v
24 -

MC rv
), avesse riservato alla sola 

MC v e 8v

25

-

Monte Angelo degli 

(2003), pp. 83-117.
 resi non pro parte -
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27. Il riferimen-
-

-

standard. Nel giu-
gno 1393, per esempio28

-
 in materia 

 del rettore: appunto mes-
29

-

-

 dei giuri-

In una -

30 31 lo stesso tipo 
-

27 MC v.
28 MC rv (17 giugno).
29

30 MC v

Statuti 23.
31 MC v-4v (17 agosto).
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-

-

-

-
-

giunga a rendere operativo il provvedimento normativo.

-

-

-

-
-

32. La soluzione del 

-

-

-

32 MC v-9r (10 maggio).
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persona33.

-

-
lium34

personali35: il testo del -
-

-

33 MC v-9r -

-

-

34 Rilegato nel registro Arte della Lana r-103v -

-

35 -

si veda L. Martines, 
147.
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-

-

-

-

37

-

-

38,
-

-

39

-

MC r e 3r).
37 MC r
38

olim

39 MC v
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Firenze40 -

-
-

-

-

-

-
-

41,

-
42.

-
-

43 -

44; è 

40 MC r-28v

41 MC
-

42

a tal proposito Tanzini, Il governo delle leggi
43 -

44 -
Collatio
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45.
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
47: due livelli della 

si vedano ad esempio 104 (
); 123 (

); 129 (
regulatorum qualiter impositae extimi exigantur).
45 -

.
47 -
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-

3.

-

-

48

49

-
-

50

-

-

-

48 MC v
rv

49 Si vedano MC r MC rv MC r

-

50 MC r
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memoria del provvedimento51. La testimonianza dei registri superstiti, e an-

maggiore. 

-
-

52, e sulle pareti della 

53,
-
-

gli esattori54

55, ma 

51 MC

-

52

53 MC v

54 -
MC v

rv

, Roma 1979. 
55

, Napoli 1998.
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-

-

. Tutto 

-

57.

-
58. Per dirimere 

59

MC r
-

MC v
aprile).
57 -

del potere sul territorio.
58 MC v-32r e 42v.
59 MC r.
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dossier

dossier

.
la spina dorsale delle at-

-

-

-

4.

-
-

registro MC

-

-
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-

-

.
-
-

-

status

-

, in 

-

-

, in 

MC r
un ragioniere), MC v

MC r (agosto 1375: istruzioni al 

-

il MC
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-

-
-

-

-
individui e 

.

, si leggono soltanto 22 lettere ai rettori 

-
-
-

in assoluto delle lettere per il territorio aumenta progressivamente, per rag-

, in Suppliques et requêtes. Le gou-
e e

MC

MC
MC
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del 1395

-

70

-

-
-

-
-

-

tipologie di provvedimento71

MC
70 MC
71 , del tutto 

-
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72

-

-

negli anni Settanta, ovvero in un momento di espansione territoriale già in 

-
-

73.

-
-
-

74

-
tiva75

72

73

, in Lo

, in 

, in Lo stato territoriale 

74 Si veda per esempio MC r -

75

MC rv
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-

77.

5.

-

-

-

78. Ma 

mare 
magnum

-
-

-
-

77 -

-

, Firenze 2007, pp. 104-107. La diffusione 

territoriale.
78 -

, in 
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-
79.

-

-
positio
taxationes
prima80

81.
-

82. Il pragmatismo della 

-

83

79

-
MC

MC

80 MC
ogni mese.
81

MC
82

-

, Roma 1984, pp. 102 
e passim.
83 Si vedano a tal proposito almeno Molho, 

, in 
-
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84 -

85.

-
-

fortuna nella piena età moderna87

-

-

88, ma gli atti registrati riguardano sempre 

-

-

84 Statuti e legislazione 
, Firenze 2004.

85

Tanzini,
MC

87

(2005), pp. 485-530.
88 Buon esempio a tal riguardo è il registro MC
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nistrazione89

-

-

-

È
-

89

-
-

-

, in 
moderna
pp. 258-259.
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Costruzione dello stato e costruzione di archivio: 

a metà Quattrocento

di Francesca Klein

Al centro dell’attenzione delle pagine che seguono saranno gli apparati 
della cancelleria di uno degli stati protagonisti della competizione politica del 

-
mala rispetto alle parallele esperienze di costruzione statuale che nel corso 
del Quattrocento si contesero l’egemonia sullo scenario italiano attraverso 

1,

il mutuo riconoscimento tra i soggetti politici in campo, tentando «di mediare 
-

di accordi e di crisi che traversano le vicende dei singoli aggregati territoriali 
intrecciandosi secondo logiche di lungo periodo che risalgono almeno al se-
colo precedente e che trovano sbocco ed esito nel secolo successivo, con le 
iniziative – episodiche o di lunga durata – di alcuni stati europei (il regno di 
Francia, i regni iberici, l’Impero), e con mutamenti di grande rilevanza dello 

2.

e di organizzazioni documentarie che nel lavoro, sempre indispensabile, di 

1 R. Fubini, , Milano
1994; si veda Introduzione, pp. 19-37, citazione a p. 26.
2 I. Lazzarini, L’informazione politico-diplomatica nell’età della pace di Lodi: raccolta, sele-
zione, trasmissione. Spunti di ricerca dal carteggio Milano-Mantova nella prima età sforzesca 
(1450-1466)
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Demetrio Marzi3 -

vennero a costituire in un periodo cruciale per la gestazione della Lega italica, 

-
dictator, o can-

celliere tout court
incaricato della comunicazione con i potentati esteri, oltre che della gestio-

-
-

materiale tanto dell’apparato organizzativo che dell’arsenale di scritture se-

-
nali e documentarie.

1. Il notaio delle Riformagioni

-

-

vita politica e amministrativa cittadina, essendo incaricato della redazione 

una reformatio
normative comunali.

-
4

-
-

ma ed eventualmente, a richiesta, provvedesse al rilascio delle copie relative5.

3 Si veda D. Marzi,
anast. Firenze 1987).
4 Si vedano Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall’anno MCCLXXX al MCCXCVIII, per la 
prima volta pubblicate da A. Gherardi, Firenze 1896-1898, I, p. XX.
5 Si veda Marzi, La Cancelleria cit., pp. 545-547.
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-

gli statuti del 13556 si stabilì che la sua residenza non dovesse essere quella 

ormai saldamente ancorato al nuovo potere emergente dell’organigramma 

-
li prodotti ogni tre mesi, il notaio dall’altro era autorizzato implicitamente a 
tenere presso di sé i primi originali (Provvisioni) nonché tutti i documenti 
preparatori, e gli atti segreti. 

Sullo scorcio del Trecento, a seguito della brusca accelerazione imposta al 

comunale rappresentate dalla guerra degli Otto Santi e dal susseguente tu-
-

-

7; parallelamente, 

8

ruolo di raccordo e di mediazione, seppure con sensibile sbilanciamento nei 

9.
Privato di alcune competenze delle quali era sino ad allora rimasto titola-

10 -

6 Marzi, La Cancelleria cit., pp. 569-571.
7 Si veda R. Fubini, Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. 
Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale, in I ceti diri-
genti nella Toscana del Quattrocento
sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 10-11 dicembre 1982; 2-3 dicembre 1983, Monte 
Oriolo, Impruneta 1987, pp. 117-189, citazione a p. 143.
8 , a cura di F. Klein 

Introduzione, p. XXVIII.
9 Marzi, La Cancelleria cit., p. 127.
10 Si veda F. Klein, 

, in Atti del convegno “Coluccio Salutati 
cancelliere e letterato”, Buggiano Castello  27 maggio 2006, a cura dell’Associazione culturale 
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mase invece l’esclusiva su quegli atti di sempre maggiore rilevanza politica 
11, le 

di speciale autorità, per i quali la sua presenza e la sua sottoscrizione do-

della repubblica.
Agli inizi del Quattrocento, il consolidamento di un assetto territoriale del 

-
gno dei vari apparati della cancelleria; tra questi, non senza resistenze e suc-

estese le proprie competenze anche sul materiale documentario relativo al 

12

della custodia dei titoli di giurisdizione territoriale (i Capitoli), che, raccolti 

13.
A quella data erano ormai riconosciuti quei tratti istituzionali che quali-

-

-

notai incaricati, sia che scegliessero la via di un diretto coinvolgimento nello 

super partes -

carica dall’11 ottobre 1414, dopo un lungo apprendistato esercitato presso il 
precedente notaio ser Viviano di Neri Franchi da Sambuco, e non senza una 

candidatura14

2007, pp. 145-158.
11 ,
12 Marzi, La Cancelleria cit., pp. 163 e 180.
13 Si vedano I Capitoli del Comune di Firenze
1866, I, Prefazione, pp. VI-X; su cui anche Fubini, Classe dirigente cit., pp. 145 sgg.; si veda infra,
nota 33.
14
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diretto coinvolgimento nella lotta politica è dichiarato nelle testimonianze di 
-

-

15

nel quartiere di San Giovanni16.
-

vi di ridimensionamento17 -
18. Una volta uscito dalla cancelleria, egli si vol-

-
19 e, in linea con le direttive 

20. La sua gestione 

-

tuttavia con l’assoluzione del Martini, grazie presumibilmente all’intervento 
21. Proprio le 

-

-

La Cancelleria cit., p. 163.
15 -

Tinucci, Examina , a cura di F. Polidori, Firenze 1838-1839, 
II, pp. 399-421).
16 Archivio di Stato di Firenze [d’ora in poi ASFi], Catasto, 79, c. 314: nella denuncia al catasto 

-

Examina cit., p. 413). 
17 La Cancelleria

La Cancelleria cit., p. 
181).
18 La Cancelleria cit., p. 202.
19 Marzi, La Cancelleria cit., p. 203.
20 Si veda D.V. Kent, ,
259: ASFi, Consulte e Pratiche, 48, cc. 124v, 126v, 131r. Morì il 26 aprile 1433: si veda Marzi, La
Cancelleria cit., p. 204.
21 Kent, The Rise of the Medici cit., p. 225.
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prattutto, nel lavoro incessante di interpretazione dell’ordinamento giuridico. 

di potere stabili e durevoli22.

momento culminante dello scontro politico conclusosi con la presa di pote-

-
to allo scontro in atto, interpretando il ruolo del tecnico super partes, secondo 

23

22 ASFi, Giudice degli appelli, 75, cc. 291v-293 (2 marzo 1429) e 326-327v (27 aprile 1429); tra le 
accuse mossegli citeremo appunto qui solo quelle attinenti alla gestione delle scritture (non quelle 

-

-

-

comunis Florentie inseruit in grave dampnum et preiudicium tam dicti comunis quam multorum 
privatorum tam de civitate, comitatu et districtu Florentie quam aliunde (…) in ipsius ser Martini 
privatum commodum et utilitatem (…) quod ipse ser Martinus et dicti sui notarii multa secreta 

-

ordinamentorum dicti comunis et contra precepta et ordinamenta iuramenta que data et prestita 

et pecunias et avere dicti comunis expendi inutiliter (…) quod idem ser Martinus multas prati-

-

et preiudicium aliquando particularium personarum et aliquando dicti comunis. (...) quod dictus 

-

23 Le vite, edizione critica con introduzione e commento di A. Greco, 
Firenze 1970, II, pp.  243-260.
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notaio, proprio la celebre Vita -
rono all’origine dei successivi interventi di contenimento da parte del nuovo 

-

alla morte di questi, nel 144424

-

suo, et non voleva andassimo coperte ch’elle non s’intendessino molto bene, et quando 

letta ella si vinceva, quando avessi avuto a metterla ch’egli non voleva che si vincessi, 

25.

2. L’Archivio 

-

un processo di maturazione istituzionale non lineare, non senza strappi e re-

-
-

-
-

vento del nuovo istituto del Priorato e sicuramente dagli inizi del Trecento) 

residenza del Priorato.

24 Momento delicato per la tenuta del regime mediceo in cui scadevano i bandi emessi dieci anni 
-

Il governo di Firenze sotto i Medici 

Marzi, La Cancelleria cit., pp. 208-211.
25 Le vite cit., pp. 244-245.
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-

la sua prima istituzionalizzazione nel 1340 allorché i consigli deliberarono lo 
-

26.

-
corrente che aveva sino ad allora accompagnato il rovesciarsi degli equilibri 

tabula rasa di determinati privilegi, condanne, esclusioni del 
passato che si intendeva rinnegare27. I disordini del 1343 determinarono i pre-
supposti per il brusco dimensionamento della rilevanza della concentrazione 

che consolidavano la costituzione popolare e artigiana di Firenze, sostenen-

-

-

28.
Gli statuti del 1355 sancirono la presenza di un  deposito documentario presso 

) delle delibe-
razioni pubbliche dei consigli29.

26 Provvisione del 14 marzo 1340 (ASFi, Provvisioni, Registri, 30, c. 136v): Marzi, La Cancelleria
Le fonti cit., pp. 117-118.

27 Si veda per esempio la distruzione delle scritture al tempo della pace del cardinal Latino tra 
Cronica, Firenze 1823, I, p. 232 (lib. VII, cap. LVI).

28 Analogamente, per quanto riguarda gli archivi sabaudi, splendidamente indagati da Rück, è 

camerale: si veda P. Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII. 

iurisdictio -
Storia del 

diritto amministrativo
29 Le fonti -
ta in Marzi, La Cancelleria

Statuti, 18, c. 27: lib. I, rubr. 39); 
Statuti 23, c. 43v: lib. I, rubr. 228); 

Statuta populi et communis Florentiae publica 
auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV, Friburgi [ma Firenze] 1778, 
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-
30 che è stato recentemente 

-

dimensione di stato territoriale. Va detto tuttavia che per Firenze la perdu-

altrove, prevalentemente dal singolo atto sciolto, oppure dal quaderno carta-
ceo o pergamenaceo; rari i casi di registri predeterminati come tali, per i quali 

-
cumentarie, scompaginamenti di ordini preesistenti. I cosiddetti Libri faba-
rum

-
le respinte, dall’andamento del consenso e dell’opposizione di volta in volta 

Provvisioni -

31.

-
-
-

rimanere conservata presso la Dominante, e i titoli di giurisdizione sul ter-
ritorio32. Parallelamente, i programmi di revisione istituzionale e di riscrit-

30 La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme 
organizzazione personale, in Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la 

fonti scritte, Roma 1991; G.G. Fissore, Alle origini del documento comunale: i rapporti tra notai 
e l’istituzione, in Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e 
XIII, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 43-66.
31 -
torio delle provvisioni rappresentato dal bastardello ASFi, Carte di corredo, 2. Invece per la se-

ASFi, Carte di 
corredo

32 ASFi, Provvisioni, Registri, 105, c. 276 (30 dicembre 1415): al riguardo si vedano I Capitoli
cit., pp. VI e X; Marzi, La Cancelleria

-
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selezioni di carte aggregate per successive sedimentazioni documentarie. Al 
tempo di ser Martino di Luca Martini è databile anche la prima grande revi-
sione delle scritture delle Provvisioni oggetto di selezione documentaria33, di 

-
34 -

cassazione del liber V degli statuti del 141535, a seguito della quale il lavoro 
di organizzazione seriale delle Provvisioni
corpus 36.

3. Gli inventari: vecchie e nuove strutture

37 -
Capitoli del Comune 

di Firenze38, -

virorum dicti comunis et ad petendum et recipiendum corporale iuramentum et sacramentum 

-
-
-

cellariatus et extractionum pertinent et expectant, tam de consuetudine quam de iure, pro tem-
La Cancelleria cit., p. 579). Successivamente 

ad personam
-

mationes civitatum terrarum et locorum comitatus et districtus (…) et omnium locorum supposi-

di Luca Martini da Fabiano. 
33 ASFi, Carte di corredo, 2, in cui risultano espunti dalla serie gli atti cartacei: per esempio il 
Libro della Corona, il Libro del Giglio, e gli atti relativi alla signoria del Duca d’Atene.
34 Le fonti cit., p. 14, attribuisce correttamente il bastardello 2 sopra ricordato del-
le Carte di corredo a ser Martino e non a ser Filippo Pieruzzi come ritenuto dal Gherardi (Le
Consulte cit., p. XXVI). In questa operazione la serie delle Provvisioni

che il repertorio descrive prima di documenti di data pur anteriore. 
35 Classe dirigente cit., p. 162.
36 Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo

, Roma 2005, p. 20; su queste pro-
Il governo delle leggi. Norme e pratiche 

, Firenze 2007.
37 Si vedano I Capitoli cit., pp. XVII-XVIII.
38 I Capitoli cit., p. XVIII, nota 2: attualmente segnato ASFi, Inventari V/635.
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maggiori elementi conoscitivi che consentono di inquadrarli in uno scenario 

Il registro che oggi reca la segnatura Inventari V/635 ci è pervenuto in 

a questo genere di documenti in altri contesti politico-archivistici39: rilegato 
con coperta in pergamena del sec XVIII, con titolo in costola Indice locale o 
sia inventario poco utile, il registro cartaceo non reca alcun incipit che con-

di lavoro, destinato ad un uso interno. Solo dalla sua provenienza40 e dall’esa-
me del suo contenuto documentario è possibile ascriverlo all’Archivio delle 

41 e in 

anni 1024-1432 sembrerebbe ascrivibile al tempo del cancellierato Pieruzzi, 
seppure presenta aggiunte42 43. Tuttavia, l’operazione di censimen-

39 incipit
con nome dell’autore ecc.) degli inventari sabaudi: Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di 
Savoia cit., -

argenti e le cose contenute nella cappella del Palazzo dei Signori (attuale ASFi, Carte di corredo,
65, c. 2v

-
tura e struttura degli archivi
in  Filippo Valenti: scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. 
Grana, Roma 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57), pp. 83-113, e in particolare 
90 sgg.
40

Francesco Pagnini (ASFi, Inventari
41 -

acta dicti comunis in tantum creverunt et multiplicata sunt et continue magis crescunt et multi-

salvanda et retinenda in illis et considerato quanti ponderis quanteque utilitatis et comodi dicti 
comunis et singularium personarum illa sunt et quantam maiorem curam et sollicitudinem per 
ipsos custodes adhiberi opportet circa ipsorum custodiam que suspicione non caret quia non pos-
sint recondi et salvari in armadiis sicut debent sed ponuntur per cameram hinc et ibi nec etiam 

et stantiaverunt quod dicta novem armaria in dicta camera ordinata de muris et lapidibus lo-

Provvisioni, Registri, 42, c. 157 (si veda al riguardo anche Marzi, La Cancelleria cit., p. 462). 
42 ASFi, Inventari V/635, cc. 93 e 96v-99v.
43

1-110 (mancanti cc. 28 e 29). Il registro risulta articolato in due parti marcatamente distinte (la 
prima consta delle cc. 1-100 delle quali 1-60 con numerazione coeva, 61-100 numerate a lapis; 
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to puntuale delle scritture d’archivio documentata dal volume necessita di 

44 e presso gli scrittoi dei suoi 
coadiutori45 parte del materiale documentario descritto risulta accantonato, 
l’esame del testo pone alcuni dubbi circa una attribuzione diretta al Pieruzzi 
dell’iniziativa inventariale. 

-

Donnino di Luca la gran parte del registro: le carte 1-9646. Non si trattava di 

cinque coadiutori che assistevano il Pieruzzi47, ser Alberto era quello che van-

-

Indice locale 
o sia inventario poco utile, ripreso poi, al momento della rilegatura, nella coperta. Di questo 

-

44 ASFi, Inventari V/635 cc. 44v, 93v -

ma non era notaio.
45 v
(cc. 68, 70).
46 Provvisioni, Protocolli,
15 (in particolare cc. 39v, 149, 160).
47

La Cancelleria cit., pp. 592-594); per 
i nominativi si veda ASFi, Tratte, 915, c. 120rv. Sino ad allora i coadiutori costituiscono presenze 
nascoste, che solo per le sottoscrizioni di alcuni atti (principalmente i  delle provvisioni, 
oltre al citato ASFi, Provvisioni, Protocolli, 15) possono essere rilevati: ser Manno di Antonio di 
Giovanni da Lamole risulta presente dal 1432 (ASFi, Provvisioni, , 125), ser Giovanni di 

risulta presente in palazzo almeno dal 1441 (ASFi, Notarile antecosimiano, 7650, n. 2), oltre ad 

del quartiere di Santo Spirito (ASFi, Catasto, 786, n. 201; 787, n. 201), possedendo due casette nel 
popolo di Santa Felicita presso il chiasso dei Velluti; a quella data dichiarava di avere 53 anni, una 

Catasto
notaio dei Signori nel 1467 per Santo Spirito (Marzi, La Cancelleria cit., p. 503; si veda anche p. 

(ASFi, Catasto, 790, c. 353); possiede «una casa in Via S. Giovanni, popolo San Felice in piazza 

Notarile antecosimiano,
6245 e 6246 parte I e II) per gli anni 1439-1476. Fu notaio dei Signori per Santo Spirito nel 1465 
(Marzi, La Cancelleria Catasto, 805, 
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longa manus 48

1427, si dichiarava (con orgoglio?) coadiutore49

50. Anche successivamente all’uscita di scena del 
-

l’apparato nella cancelleria: nell’intervallo tra il maggio 1456 e il gennaio 1457 

51.
-

steriore al 143252

negli otto armadi e negli altri locali della cancelleria53 e mostra che il mate-
-

nella congerie di scritture in cui l’atto sciolto (instrumentum), il fasciculus, il 
54

e 1466 (Marzi, La Cancelleria cit., pp. 502 e 503). Si conservano i suoi protocolli (ASFi, Notarile
antecosimiano, 7649 e 7650) relativi agli anni 1441-1478.
48 Marzi, La Cancelleria cit., p. 181 (16 novembre 1426).
49 ASFi, Catasto

compagni nella cancelleria di ser Martino predetto che non posson quasi per niun tempo atten-

50 Si veda supra -
diutori: ser Giovanni di Luca Martini, ser Uguccio di ser Ugolino da Ortignano, ser Alberto di 
Donnino di Luca, ser Altomanno di Giovanni Nardi, ser Lorenzo di Francesco, in solido.
51 Marzi, La Cancelleria
veda anche, per il 1457, ASFi, Catasto, 788, II, c. 763rv

La Cancelleria cit., pp. 
500 e 501). 
52 Va segnalata tuttavia a c. 93 un’aggiunta relativa a documentazione datata 1427-1436 (si veda-
no  le note 43 e 71).
53 Inventari V/635, c. 48v); «in armario supra hostium 

su pri-
r); «in primo palco armarii int(er) 

v); «in 6 palco armarii prope 
v); «repositum in 6 palco armarii iuxta hostium per quod itur ad 

v); «in 4 palco armarii 
-

v -
v

v
v); «in prima capsa prime audien-

depennato aud) hostium [depennato ser] audientie ser 
v v).

54 ASFi, Inventari V/635, c. 74.
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rappresentavano la tipologia dominante, questa è rintracciabile nei blocchi 
-

sizioni documentarie che avevano segnato le tappe della crescita territoriale 

ser Martino (i libri di deliberazioni coperti in pergamena e i Libri fabarum)55

-

56

-
cora nelle casse con cui erano state trasportate per esempio dopo la vittoria su 
Pisa57 e con la conquista di Marradi (titoli relativi ai conti Guidi)58.

particolare con il ducato di Savoia studiato da Rück, il registro dell’Archivio 

-
59.

descritta non risultava cospicua60

segni speciali)61 -

meno ancora il carattere seriale62.
-

una breve descrizione che rendeva conto degli elementi estrinseci (tipologia: 
atto sciolto, quaderno, libro; supporto: cartaceo o pergamenaceo e dimensio-

numero delle carte) e del contenuto dei documenti sintetizzato in una sorta 
di breve regesto (o titolo) a cui erano aggiunte le date estreme. Sui margini 

55 ASFi, Inventari V/635, c. 18v.
56 Libri fabarum e Libri taxationum, ASFi, Inventari V/635, c. 48v; un’altra tranche di Libri fa-
barum

v).
57

Inventari V/635, c. 53).
58

(ASFi, Inventari V/635, c. 50).
59 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., p. 146.
60

L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., pp. 130 e 140). Va rilevato tuttavia che l’Ar-

61 Libro del Giglio registrato a c. 35. Si veda tuttavia infra, nota 66.
62 Solo appunto i Libri fabarum
Inventari V/635, c. 61v.
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documenti relativi, rispettivamente a sinistra e a destra. Titolo e data non 
risultano essere stati desunti da precedenti inventari, ma provenivano dal-

63. Nel lessico 
utilizzato nell’inventario non era annoverato il termine membrum (come del 

-
sto elemento concorre a indicare quanto qui il collegamento strutturale tra i 
documenti, la nozione di archivio come organismo distribuito in parti inter-

64.
-

plessa e insieme unitaria della documentazione: attraverso la registrazione si 

-

65 -
ti66 -

67, quindi con gli stessi numeri 

palchetto)68.
A monte della registrazione risulta anche qui operante una selezione del-

Provvisioni69, e neppure i volumi degli statuti posteriori al 1409. Dobbiamo 

63 Si vedano per esempio i titoli presenti nei documenti ASFi, Capitoli, Registri, 14, c. 138 (segna-
tura antica: n. 228); ASFi, , Riformagioni atti pubblici

64 Si veda invece, per quanto attiene al ducato sabaudo, Rück, L’ordinamento degli archivi ducali 
di Savoia cit., p. 113.
65 Il materiale disposto nel primo armadio reca una numerazione con numeri romani: nn. I-

cc. 26v v: ripetizione di numerazione per 

numerazione era ormai apposta in contemporanea alla descrizione). 
66 Si vedano per esempio i documenti segnalati supra, nota 64, per i quali la segnatura antica del 

Capitoli,
Registri, 1, c. 106 (segnatura antica: n. 862); 14, cc. 134 (segnatura antica: n. 238) e 173 (segna-
tura antica: n. 2434).
67 Fino a c. 30.
68

veda Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., p. 113.
69 L’assenza dei registri delle Provvisioni Le fonti cit., p. 9. Per quan-

I codici superstiti degli -
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arguire che ne risultasse esclusa la parte, ancora magmatica perché in via di 

-
tamente in grado di stabilire. Senza dubbio le aggiunte da c. 96v

-
-

dolo alla durevole conservazione70

-
71 rispetto 

in altri inventari coevi anche qui «la scelta del materiale da serbare e ancor 
-

vazione del potere e della rendita di questo; sulla base di questo gli utilia ve-
nivano separati dagli inutilia 72.

Negli anni posteriori al 1432 dunque, anche a Firenze presso la cancelle-

-

cancelliere in carica (il Pieruzzi), mirava alla preservazione di lungo periodo 

Il censimento condotto nell’Indice locale -
le a una riorganizzazione del materiale d’archivio del tutto nuova, a un nuovo 
ordine concettuale entro cui inscrivere le scritture. In contemporanea a tale 

di ser Alberto di Donnino di Luca, che oggi si conserva separatamente, nel 
Carte di corredo73. Anche questo presenta i caratteri docu-

mentari di uno strumento destinato alla consultazione interna: si tratta di un 

rentini, in , a cura di V. 
Arrighi, Firenze 1995, p. 173; per gli statuti del 1409 in particolare si veda. L. Tanzini, Statuti e 

, Firenze 2004,  pp. 213-216 
-

zione: ASFi, Inventari V/635, c. 26v; si veda supra, nota 66).
70 Va segnalato, come anche in precedenza abbiamo notato (supra, note 43 e 53) che a c. 93 è 

1426-1436; tale registrazione tuttavia, per le caratteristiche dell’inchiostro e della mano come an-

alla successiva c. 93v
v (nota dei documenti con-

71 ASFi, Inventari V/635, cc. 46v, 49v.
72 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., p. 144.
73

in F. Klein, La “selezione della memoria” nell’Archivio delle riformagioni, in Consorterie politi-
che e mutamenti istituzionali in età laurenziana, a cura di R. Manno Tolu, M.A. Timpanaro e P. 
Viti, Firenze 1992, pp. 95-96. 
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volume cartaceo dal modesto titolo di Estratto delle cose più notabili di molti 
luoghi dello stato che, apposto nel XVIII secolo74

75.
-
-

soggette del dominio, in una sequenza che rispetta la distribuzione delle 
giurisdizioni territoriali del distretto, ma con un ordinamento ancora non 
compiutamente gerarchizzato. I capitanati non occupano il primo posto, i vi-
cariati non precedono le podesterie e quest’ultime non sono disposte nell’or-

secondo, terzo grado)76 -

74 ASFi, Carte di corredo, 44. Il registro, restaurato, è legato con coperta in cartone, ed è com-

matita. Da c. 19 è presente anche (quaderno III) una numerazione originale a penna cc. 1-198 

198 bianche. Il primo e il secondo quaderno constano di repertori posteriori del registro vero e 
proprio: cc. 1-6: indice, datato inizi XVI secolo, dei numeri dei documenti 1-2300 intitolato «nu-

v: indice dei luoghi in 

l’inventario di mano di ser Alberto di Donnino. Il registro è segnalato nell’inventario dell’Archivio 
Inventari V/646, II, c. 185: Arm. XXXV, 

75 Indice locale su questo inventario, si veda 
infra

colonna).
76 ASFi, Tratte
hanno dei repertori iniziali e sono strutturati seguendo la nuova organizzazione imposta al ter-
ritorio tra il 1423 e il 1458: capitanati, vicariati, podesterie maggiori, di primo, secondo, terzo 
grado. Riteniamo dall’analisi di tali documenti che anche questi registri siano stati riorganizzati 

-
stemato a partire dal 1436 (c. 3), come indica il repertorio iniziale e le rasure in esso presenti; e 

La formazione dello Stato regionale e 

del secolo XV, in 
primo Rinascimento: vita arte cultura
di studi di storia ed arte, Pistoia 18-25 settembre 1975, Pistoia 1978 (riedito col titolo Ricerche

La
formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV, Torino 1979, pp. 292-
351), pp. 17-70 e in particolare 32-33; A. Zorzi, L’amministrazione della giustizia penale nella 

, Firenze 1988, pp. 24-31. 
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la imposta alle scritture in altri contesti e in particolare agli archivi sabaudi, 
77 e una percezione 

ancora 

posteriore al 1441.
Anche in questo inventario possiamo distinguere le due macrocategorie 

che negli archivi pubblici coevi stavano imprimendo una suddivisione delle 
scritture in due parti tendenzialmente separate: quella relativa ai rapporti con 

78. Qui 
tuttavia la distinzione è meno avvertibile che altrove e, di seguito alle comu-

-

della repubblica79. Ma nel prosieguo del registro la ripartizione delle cartego-

-
te per argomento ma secondo la progressione con cui si trovano nell’Indice lo-
cale (Inventari V/635), sono riportate con il numero d’ordine imposto nell’in-

80. Vediamo 
81

Ordinamenta refor-
), a cui segue il 

annis 1421 Instrumentum sindicatus Artis lane civita-
).

-
Reformationes et 

deliberationes antique extra libros ordinar(ios) et extraordinaria civita-
tis, Librorum et bastardellorum deliberationum, Extraordinaria in libris,

, Libri fa-
barum, Consilia, Ordinamenta baliarum, Statuta et reformationes civitatis. 

In sordina, senza espresse dichiarazioni di intenti, negli anni Trenta del 
-

77 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., p. 86
78 Per esempio, negli archivi dei duchi di Savoia è segnalato un processo di divisione interna del-
l’archivio di corte in parte demaniale e parte politica vera e propria: Rück, L’ordinamento degli 
archivi ducali di Savoia cit., pp. 107-110.
79 Rück, L’ordinamento degli archivi ducali di Savoia cit., pp. 107-110.
80 -

Carte di corredo, 44, c. 78v), come indicano i segni di riscontro 

81 ASFi, Carte di corredo, 44, c. 23.
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-
nali del periodo, la nuova distribuzione delle carte mirava a delineare un’or-
ganizzazione documentaria imperniata su un sistema di potere consapevole 
della propria perdurante esistenza, dei propri limiti territoriali e della sua 
collocazione in rapporto agli altri interlocutori politici: l’archivio della repub-

di operazioni concettuali di tale portata, dovendo individuare un ideatore 
-

82. Sappiamo del Guidi 

83

84, riuscendo 
ad insediarvisi stabilmente solo con la balia medicea del 145885.  Del resto, 
questo progetto di costruzione archivistica prendeva corpo alla vigilia della 

-
bero potuto da allora in poi accedere anche i  non notai)86.

Gli stessi principi operanti nell’Estratto (Carte di corredo, 44), sono alla 
base dell’assetto di un piccolo nucleo, tra le scritture documentarie delle 

87

non hanno appuntato adeguatamente la loro attenzione. In questo quaderno 
cartaceo, non a caso contenuto nell’ultima parte dell’Indice locale, il registro 
Inventari

88

sono descritti i documenti collocati «in prima audientia et in secunda cassa a 

82 Presso i quali parte del materiale documentario era stato reperito: si veda supra, nota 54. 
83 Marzi, La Cancelleria I coa-
diutori di Leonardo Bruni, in Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze. Atti del 

84 Marzi, La Cancelleria cit., pp. 204, 208, 214, 225, 228, 229, 235, 245, 246.
85

Carte di 
corredo, 23, c. 12v

86 Si veda F. Klein, , in Consorterie politiche cit., pp. 31-33.
87 Uno studio comparativo e di lungo periodo sui paradigmi d’ordinamento delle scritture del-

quanto della proposta organizzativa descritta nell’inventario ASFi, Carte di corredo, 44 sia stato 

-
Inventari V/638).

88
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89. Un esame paleogra-

90, mentre alcune integrazioni 
91, entrambi coadiutori della 

92.
In questo inventarietto sono descritti i titoli relativi ai rapporti di Firenze 

con i poteri esterni, secondo un ordine che riprende quello adottato nell’in-
ventario Carte di corredo

-
do un nuovo ordinamento93

94 -

-
dendo con la Lega italica «inter Venetos, ducem Mediolani, Florentinos et 

-
Atti pubblici delle 

-
samento nell’Archivio di Stato di Firenze, manteneva tracce dell’organizza-
zione concepita nel Quattrocento95. Possiamo quindi ritenere che il quaderno 

89 ASFi, Inventari V/635, cc. 101-110v, si veda supra
90 Si vedano per esempio ASFi, Provvisioni, Protocolli, 15, cc. 9, 77, 376.
91 ASFi, Inventari V/635, c. 110rv con ASFi, Provvisioni, Protocolli, 15, c. 19.
92 Si veda supra
18 gennaio 1458 (ASFi, Tratte, 915, c. 120).
93

Inventari V/635, cc. 97v, 98).
94 -
ti, come abbiamo osservato alla nota 40, in apposito inventario ASFi, Carte di corredo, 65, do-

v-42, dove è 
riportato che il 29 ottobre di quell’anno i Signori stabilirono che l’inventario delle cose mobili del 

«qui notarius extractionum habeat et teneat penes se inscriptum in libro propterea ordinando 

-
I Capitoli cit., p. XVI).

95

Pansini, -
ne e cultura, in L’Archivio di Stato di Firenze

Gli antichi manoscritti in cartapecora. La 
, in L’Archivio di Stato di Firenze cit.

descritti nel Ristretto cronologico degli atti pubblici del comune di Firenze esistenti nell’Archivio 
di Palazzo curato da Pagnini (ora ASFi, Inventari V/182-188) distribuiti secondo l’ordinamento 
stabilito nel Quattrocento (atti con imperatori, col papa, con re, principati e repubbliche).
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-
96.

-

97 dello stato, 
distinta dalla restante documentazione della repubblica e strutturata orga-
nicamente secondo la gerarchia dei poteri ineguali che stavano concorrendo 

-
zione della Lega italica. 

96

, Inventari I Capitoli cit., p. XIX). In 

secondi le seguenti ripartizioni: Roma, Imperatore, Napoli e Sicilia e Messina, Milano, Siena, 

Carte di corredo, 41, cc. 311 sgg.). 
97 Per gubernaculum
comprensiva dello ius belli

Storia del diritto amministrativo cit., p. 36).
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Appendice

c. 5 Pisarum pro novis 1406 1428

c. 6 Aretii nova 1340 1427

c. 8 Vulterrarum et suorum locorum 1284 1386

c. 9 Pistorii 1323 1426

c. 10 1332 1422

c. 11 Prati 1294 1420

c. 12 1331 1424

c. 13 S. Giminiani 1248 1429

c. 14 Montis Politiani 1202 1421

c. 15 Montis S. Sebini [1325 cassato] 
1385

1421

c. 15v Lucignani 1274 1388

c. 16 Submissionum 1349 1411

c. 17
Montechii et al.

1339 1421

c. 18 S. Miniatis et eius olim comitatus 1347 1398

c. 19 Fuciechii 1278 1384

c. 20 1355 1430

c. 21 1339 1430

c. 22 S. Marie ad Montem 1348 1367

c. 23 Piscie 1329 1411

c. 24 1330 1330

c. 24v Montis Vetolini Montis Sommani 1331 1375

c. 25 1345 1377

c. 26 Masse et Ucani et Stignani 1339 1370

c. 26v 1336 1336

c. 27 Mutiliane et Marradi 1258 1429

c. 27v 1359 1420

c. 28 1385 1432

c. 29 Montis Sachi et Tredotii 1318 1420

c. 29v Dovadule 1216 1420
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c. 30 Portici et aliorum locorum po. 1318 1385

c. 30v 1335 1405

c. 31 Decomani et alirum locorum de po. 1340 1375

c. 31v 1329 1374

c. 32 1372 1387

c. 33 Vichii de Mucello et al. loc. de po. 1377 1377

c. 33v 1284 1284

c. 34 1361 1365

c. 34v Mangone 1328 1340

c. 36 Montis Lupi et al. de po. 1367 1389

c. 36v 1397 1397

c. 37 Pistorii 1403 1403

c. 38 Montanee et Vallis Florentine 1349 1416

c. 39 Staggie 1288 1374

c. 40 1385 1428

c. 41 Terrarum et comunium Vallis Arni 
superioris 

1336 1417

c. 42 
comitatus

1394 1398

c. 43 1383 1392

c. 44 Montis Topori 1349 1415 [ma per 
errore vi è anche 

1482: si veda 
ASFi, Inventari 

V/635 al numero]

c. 44v Vincii 1382 1392

c. 45 1324 1397

c. 46 Locorum olim Andreini de Ubertinis 1359 1420

c. 47 Sillani et Montis Feltrarii et Montis 1316 1388

c. 48 1385 1429

c. 49 Anglaris et al. de po. 1385 1412

c. 50
al. locorum vicariatus

1284 1419

c. 51 Locorum et comunium comitatus 
Pisarum

1284 1429
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c. 52 1384 1427

c. 53 1331 1390

c. 54 Locorum et comunium de Lunigiana 1341 1429

c. 55 Liburni 1425 1430

c. 56 Locorum et comunium comitatus 
Pisarum %

1332 1432

c. 58 1467 [così il testo 
per 1407] 

1467 [così il testo 
per 1407]

c. 59 1270 1425

c. 60 Romane ecclesie 1329 1403

c. 61 Imperatorum et regum 1351 1408

c. 62 Venetiarum 1336 1408

c. 63 1306 1408

c. 64 Ianue 1284 1413

c. 65 Padue 1338 1396

c. 66 Dominorum Archiepiscopi comitis 
Virtutum ducis Mediolani et domini 

1353 1403

c. 67 Dominorum della Scala 1333 1375

c. 68 Marchionis Ferrarie 1341 1390

c. 69 Mantue 1392 1396

c. 70 Lucce 1284 1397

c. 71 Senensium 1336 1416

c. 72 Perusii 1336 1391

c. 73 1318 1408

c. 74
armorum gentium

1354 1398

c. 75 Ligarum 1335 1410

c. 76 Paces et tregue 1176 1414

c. 77 Accomandigie 1332 1419

c. 78 Submisiones 1284 1390

c. 79 Regine 1376 1376

c. 80 
et aliorum de Duratio

1364 1391

c. 81 Domini Gabriellis Marie 1404 1405
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c. 82 Regis Ladislai 1381 1414

c. 82v Locorum olim comitatus Pisarum 1284 1407

c. 84 Ugonis Iohannis dalle Serre et 
aliorum nobilium de Senis

1328 1425

c. 85 Ravenne 1377 1390

c. 85v Faventie 1254 1402

c. 86 Nobilum extra Tusciam 1216 1407

c. 87 Nobilium Tuscie 1257 1424

c. 88 Domini Plumbini 1405 1419

c. 88v 1414 1414

c. 89 Pisarum pro antiquis 1330 1405

c. 90 Ducis Atenarum 1342 1343

c. 90v Nobilium Tuscie 1218 1413

c. 91 Marchionum de Malespinis de 
Lunigiana

1333 1428

c. 91v Aretii vetera 1024 1380

c. 92 Nobilium de Pretamala 1307 1408

c. 93 Dominorum de Malatestis 1336 1409

c. 93v 1386 1413

c. 93v Domini Fulginii 1413 1413

c. 94 Ubaldinorum 1246 1375

c. 96 Romane ecclesie % 1282 1403

c. 98 Dominorum Archiepiscopi (…)% 1353 1392

c. 100
po.

1351 1428

c. 102 Foiani et al. locorum de plano Aretii 1385 1418

c. 104 Locorum et comunium comitatus 
Pistorii

1333 1406

c. 106 Instrumenta iur(… ) emptiones et 
locationes comunis Florentie intra 
civitatem

1109 1431

c. 108
antique extra libros ordinar(ios) et 
extraordinaria civitatis 

1279 1406
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c. 110 Librorum et bastardellorum 
deliberationum tempore ser 
Viviani et ser Martini scribarum 

1392 1428

c. 111 1336 1385

c. 112
renumptiationum hereditatum 

petitionum

1362 1428

c. 113
consiliorum

1311 1428

c. 113v
consiliorum

1322 1410

c. 114 Privatorum 1289 1416

c. 115 Ordinamenta baliarum 1335 1393

c. 115v 1176 1409

c. 117 1146 1421

c. 119 1310 1422

c. 121 Imperatorum et Regum % 1284 1380

c. 123
pro extraordinariis exceptis supra et 

1338 1388

c. 124 Potestatum et castellanorum 
consignationes et inventaria ac etiam 
electiones

1284 1384

c. 125 Ligarum % 1109 1399

c. 126 Aretii vetera % 1314 1371

c. 127
antique extra libros et extraordinaria

1341 1421

c. 128 Senensium % 1282 1431

c. 129 Vallis Ambre nove % - -

c. 130 Privatorum % 1344 1417

c. 132 Hebreorum 1314 1406

c. 133 1392 1398

c. 133v Taxationum pro camera armorum 1368 1412

c. 134 Taxationum pro monte - -

c. 134v Fabarum libri % 1315 1416
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c. 135 1378 1411

c. 136 1370 1411

c. 137 Pacis et treguarum % 1314 1341

c. 138 Pisarum pro antiquis % 1157 1356

c. 139 Aretii nova % 1384 1414

c. 140 Nobilium extra Tusciam % 1195 1405

c. 142 Nobilium Tuscie % 1164 1386

c. 143 Pisanorum pro antiquis % 1091 1396

c. 148
armorum %

1320 1380

c. 149
libros et extraordinaria %

1266 1392

c. 151 Fabarum libri % 1300 1365

c. 152 Ducis Athenarum % 1342 1343

c. 153 Ubaldinorum % 1284 1388

c. 154
libros et extraordinaria %

1292 1403

c. 156 Nobilium Tuscie % 1337 1387

c. 157 1402 1402

c. 158 Romane ecclesie % 1323 1323

c. 159 Privatorum % 1367 1368

c. 161 Pistorii % 1292 1403

c. 162 1304 1358

c. 163
extraordinaria extra libros %

- -

c. 164 S. Miniatis % 1347 1385

c. 165 Terrarum et locorum Vallis Arni 
Superioris

1376 1377
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ASFi, Inventari V/635, c. 27v
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ASFi, Carte di corredo, 44, c. 94 (vecchia numerazione)
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ASFi, Inventari V/635, cc. 101 e 110
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ASFi, Inventari V/635, cc. 101 e 110

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [463]





Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1
<http://www.retimedievali.it>

ISSN 1593-2214 © 2008 Firenze University Press

Logiche di potere e strategie documentarie.
Produzione e registrazione delle decisioni di governo

*

di Armand Jamme

Se lo studio della redazione, della diffusione e della registrazione delle 
scritture di governo ci rende note le dinamiche proprie dei poteri emananti, 
esso ci dovrebbe anche spingere a esaminare le modalità di riconoscimento e 
di accettazione delle decisioni politiche da parte dei loro sudditi. La conserva-

trattati però in modo diverso dalle strutture di emissione e di ricezione, indu-

superiore, che prendono come vettore diplomatistico essenziale la forma epi-
-

mento d’espressione usato dai poteri sovrani per affermare la loro vitalità, 
anche se, com’è noto, la preminenza di questo tipo di scrittura deriva in gran 
parte dalla struttura della documentazione oggi conservata1.

* Ringrazio Isabella Lazzarini e Simone Balossino per il loro determinante aiuto nella rilettura 

1 Landesherrliche Kanzleien in Spätmittelalter, München 1984 (Münchener Beiträge zur Me-
diävistik und Renaissance-Forschung, 35); Cancelleria e cultura nel Medio Evo. XVI Congresso 
Internazionale di Scienze Storiche, a cura di G. Gualdo, Città del Vaticano 1990; Pragmatische
Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, a cura di H. Keller,
K. Grubmüller e N. Staubach, München 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65); A. Bartoli 
Langeli, Notariato, documentazione e coscienza comunale, in Federico II e le città italiane, a 
cura di P. Toubert e A Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 264-277; Cancellerie e ammini-
strazione negli stati italiani del Rinascimento, a cura di F. Leverotti Firenze 1994 («Ricerche 
storiche», 24/2); Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace 
anglais, a cura di K. Fianu e D.J. Guth, Louvain-la-Neuve 1997 (Textes et études du Moyen Âge, 
6); Pragmatic Literacy, East and West, 1200-1330, a cura di R. Britnell, Woodbridge 1997; O.
Guyotjeannin, Les sources de l’histoire médiévale, Paris 1998; Kommunikationspraxis und Kor-
respondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, a cura di H.-D. Heiman e I. Hlavacek, 
Paderborn 1998; Schriftlichkeit und Lebenpraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Veränden,
a cura di H. Keller, C. Meier e T. Scharff, München 1999; I. Lazzarini, Transformations docu-
mentaires et analyses narratives au XVe siècle. Les principautés de la plaine du Pô sub specie 
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Nell’Italia centrale, sulle tracce della conquista militare albornoziana, si 
costruisce nella seconda metà del Trecento una nuova forma di autorità pa-
pale. Conservando ancora le sue antiche strutture provinciali, il disomogeneo 

frutto del processo di controllo delle magistrature comunali orchestrato dai 
-
-

nali, e dall’onnipresenza architettonica del sovrano, evidenziata mediante la 
costruzione, o in taluni casi la ricostruzione, in aggiunta alle residenze dei 

e, in particolare, a Roma, con la rielaborazione del complesso residenziale 
papale derivato dall’acquisto del Castel Sant’Angelo2. Sulle orme lasciate dal 
cardinale Albornoz, il papato adotta nuovi concetti di autorità pubblica, ov-
vero integra per la prima volta una prospettiva statale di governo delle Terre 
della Chiesa.

Questo orientamento politico che trascende l’avvicendamento dei ponti-

epistolari tra governo e sudditi. I legati e vicari generali del papa in Italia sono 
il fulcro di un processo naturale di accentramento, fortemente indebolito però, 
nella prima metà del Trecento, dalla lontananza della sede apostolica, che col-
legava nel Duecento le periferie territoriali al sovrano. Sia il processo politico 
in azione, sia il carattere meramente pratico della presenza di uno o più vicari 

comunità e aristocrazia3

scripturarum, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age», 113 (2001), 1, pp. 699-
721; I. Lazzarini, 
histoire documentaire des institutions, in «Bibliothèque de l’École des chartes», 159 (2001), pp. 
389-412; I. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV, Bari 2003; A. Gamberini, 
Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo, in A. Gamberini, Lo
Stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche istituzionali, Milano 2005, pp. 35-67. Si veda 
anche .
Atti della tavola rotonda a cura di G. Castelnuovo et O. Mattéoni, Chambéry 5-6 ottobre 2006, in 
corso di stampa.
2 D. Waley, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, in Storia d’Italia, dir. G. Galasso,
VII/2, Comuni e Signorie nell’Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Torino 
1987, pp. 229-320; A. Gardi, , in «Società 
e storia», 9 (1986), 33, pp. 509-557; A. Gardi, Il mutamento di un ruolo: i legati nell’ammini-

, in e-XVIIe

siècle). Charges, hommes, destins, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Roma 2005 (Collection de 
l’École française de Rome, 334), pp. 371-437; A. Jamme, Forteresses, centres urbains et territoire 

, in Pouvoir et 
édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, a cura di É. Crouzet-Pavan, 
Roma 2003 (Collection de l’École française de Rome, 302), pp. 375-417.
3 -

1353-23 agosto 1357; 18 settembre 1358-†23 agosto 1367); Androin de La Roche (23 agosto 1357-
23 dicembre 1358; 26 novembre 1363-13 aprile 1368); Anglic Grimoard (15 novembre 1367-5 
luglio 1371); Gilles Aycelin de Montaigu (prima del 7 dicembre 1368-principio 1370?); Pierre 
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meno continui, imperniati su rinnovi di sottomissioni e concessioni di grazie 
particolari, che manifestano chiaramente l’affermazione dell’autorità politica 
e la sua volontà di pesare sulle strutture sociali. 

L’intento è qui di misurare i rapporti di causalità reciproca che legano 
l’elaborazione delle lettere di governo dei legati e vicari generali alla struttura 
istituzionale e politica dei comuni. Non si potrà certo rispondere alla diversità 
delle questioni sollevate da tale tematica. Si vuole tuttavia mettere l’accento 

permettono di cogliere: il confronto tra le esperienze scritturali e documen-
tarie della Chiesa e dei comuni. Si dovrebbero in effetti esaminare con più 
attenzione i processi di condivisione della memoria delle disposizioni di go-
verno e i diversi tipi di gestione, di trattamento, anzi di ri-appropriazione del 
loro contenuto, che caricarono l’atto diplomatistico, dopo la sua emanazione, 

4. Questa prospettiva necessita in primo luogo di una 
presentazione dello stato attuale di conservazione di tale corrispondenza e di 
un’analisi rapida delle diverse forme diplomatistiche dell’epistolarità legatizia 
relativa al governo temporale. In seguito, si esaminerà la prassi di ricezione e 
di gestione delle scritture inviate dai rappresentanti dell’autorità papale alle 
città, prima di rievocare l’evoluzione dei modi di produzione delle lettere nel-
l’entourage
disciplinamento politico sviluppatosi dopo la conquista albornoziana. 

1. Il largo spettro della corrispondenza politica albornoziana

La struttura della documentazione prodotta dai legati del Due e Trecento 
è strettamente connessa con la tipologia organizzativa delle familie cardina-
lizie5. Cardinali per la maggior parte, i legati usavano in effetti familiari e 
istituzioni al loro servizio per attuare i loro compiti. Cameriere e tesoriere 
avevano il compito di gestire tutti i loro affari, sia privati che pubblici, e di 

d’Estaing (15 luglio 1370-18 marzo 1374; prima di giugno 1376-†25 novembre 1377); Philippe 
Cabassole (4 luglio 1371-†27 agosto 1372); Géraud du Puy (gerente l’8 settembre 1372, vicario 
generale dal 4 giugno 1374-4 novembre 1375); Guillaume Noëllet (28 novembre 1373-25 maggio 
1376); Pierre Flandin (7 novembre 1375-principio 1376?; dicembre 1377-aprile 1378?); Francesco 
Tebaldeschi (25 gennaio 1376-agosto 1378); Robert de Genève (25 maggio 1376-aprile 1378?). Per 
i riferimenti si veda Gardi, Il mutamento di un ruolo cit., pp. 389-392.
4 Per brevità si rinvia solo a Memoria, communitas, civitas. Mémoire et conscience urbaines en 

, a cura di H. Brand, P. Monnet e M. Staub, Paris 2003 (Beihefte 
der Francia, 55); P. Monnet, 

, in «Francia», 31 (2004), 1, pp. 121-139 ; A. Petrucci, Fra con-
servazione ed oblio: segni, tipi e modi della memoria scritta, in «Bullettino dell’Istituto storico 
italiano per il medio evo», 106 (2004), 1, pp. 75-92.
5 P. Jugie, Les «familiae» cardinalices et leur organisation interne au temps de la papauté 
d’Avignon, in Aux origines de l’État moderne: le fonctionnement administratif de la papauté 
d’Avignon. Atti della tavola rotonda, Avignone 22-24 gennaio 1988, Rome 1990 (Collection de 
l’École française de Rome, 138), pp. 41-59.
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controllare il funzionamento quotidiano della loro corte, esattamente come 
-
-

parte delle petizioni presentate al cardinale, elaboravano gli atti sollecitati, e 
conservavano i documenti derivati dalle questioni sanzionate dalla sua curia6.
Lo sviluppo dei servizi in contatto diretto con il popolo dei supplicanti – cioè 
l’ingaggio di uditori e di notai supplementari – era probabilmente necessario 
per il pieno adempimento delle missioni effettuate al di fuori della curia pa-

-
matiche. Ma l’esistenza di un “cancelliere”, incaricato di coordinare la confe-
zione di patenti emesse dal cardinale in quanto rappresentante del papa, se è 
probabile nel Duecento, è meglio documentata per il secolo successivo7.

Non intitolati in nome del sovrano, bensì promulgati per delega papale, gli 
atti di cancelleria dei legati non potevano assumere una natura diplomatistica 
originale: confezionati in nome di un prelato considerato spesso come “stacca-

8, i documenti emessi dalle loro cancellerie 

sono conosciuti essenzialmente nella loro versione originale9. La registrazione 
degli atti della sua missione rientrava certo tra i doveri del legato, ma spes-
so i registri delle legazioni cardinalizie del Due e del Trecento non sono sta-
ti conservati10. Riversare automaticamente gli atti di legazione negli archivi 

6 Le funzioni di uditore dei cardinali erano già nel Duecento di primo piano: A. Paravicini Ba-
gliani, Il Registrum causarum di Ottaviano Ubaldini e l’amministrazione della giustizia alla 
Curia Romana nel secolo XIII, in Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. 
Studien zu Ehren von Hermann Hoberg 46), II, 
pp. 635-657.
7 -
sabile capacità d’adattamento degli scribi al servizio dei cardinali legati, chiamati a scrivere su 
materie e adattarsi a formulari parimenti diversi: P. Jugie, Les cardinaux légats et leurs archives 
au XIVe siècle, in e-XVIIe siècle), a cura di A. Jamme e O. Poncet, 
Rome 2007 (Collection de l’École française de Rome, 386), pp. 75, 82-85.
8

Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate, in «Studia Gratiana», 
15 (1972), pp. 441-463; C.I. Kyer, «Legatus» et «nuntius» as used to denote papal envoys, in 
«Medieval Studies», 40 (1978), pp. 473-477; R.C. Figueira, 
legates in «Liber extra» -
gueira, «Legatus apostolice sedis»: the Pope’s alter ego according to Thirteenth Century Canon 
Law, in «Studi medievali», s. III, 27 (1986), pp. 527-574; R.C. Figueira, Papal Reserved Powers 
and the Limitations on Legatine Authority, in Popes, Teachers and Canon Law in the Middle 
Ages, a cura di J.R. Sweeney e S. Chodorov, Ithaca 1989, pp. 191-211.
9 Mettendo a parte le costituzioni promulgate in luoghi diversi e spesso conosciute mediante co-
pie tardive: A. Tilatti, «Legatus de latere domini pape». Il cardinale Latino e le costituzioni del 
1279, in Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali,
a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza e R. Rinaldi, Roma 2001 (Nuovi studi storici, 
54), pp. 513-543.
10 Si rinvia alle ricerche recenti di A. Tilatti, Legati e propaganda nel Duecento e M.P. Alberzoni, 
Le armi del legato: Gregorio da Montelongo nello scontro tra Papato e Impero, in La propagan-
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del papato al termine della missione, operazione assimilabile a una sorta di 
consegna al superiore di un resoconto, non era consono al rango cardinalizio 
all’interno dell’istituzione ecclesiale, dal momento che il cardinale era membro 
come il papa stesso della “Testa della Chiesa”. Proprio mediante il compimento 
di una grande legazione, si avvicinava alla plenitudo del suo rango11. La pratica 
formalizzata di una sorta di “restituzione” degli atti emessi per delega papale 
avrebbe sistematicamente sminuito la posizione di questi alti prelati, ogni vol-
ta che essi ritornavano in curia. Anche se, nei casi di fallimento manifesto, l’ex 

12, sembra dunque che 
egli conservasse normalmente presso di sé i registri confezionati durante la 
sua legazione. La natura strettamente privata di questi registri, connessa con 
l’esercizio individualizzato del diritto di spoglio da parte del papato13, contri-
buisce a spiegare la presenza sporadica e frammentaria degli archivi dei cardi-
nali legati sia nei fondi apostolici, sia in altri fondi archivistici14. 

La maggior parte della documentazione di governo dei legati e vicari ge-
nerali del papa in Italia è andata dunque perduta. Si conservano solo alcuni 
frammenti degli archivi del cardinale Gil Alvarez de Albornoz nella biblioteca 
del Colegio de España, da lui fondato a Bologna15. Si capisce che la scomparsa 
quasi totale della documentazione centrale del governo dello stato tra il 1353 
e il 1378 abbia reso il giudizio storico sulle legazioni del cardinale di Spagna e 
dei suoi successori tutt’altro che agevole. 

da politica nel basso Medioevo. Atti del XXXVIII convegno storico internazionale, Todi 14-17 ot-
tobre 2001, Spoleto 2002 (Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 38), pp. 145-176 e 177-240, 
di W. Maleczek, Die päpstlichen Legaten im 14. und 15. Jahrhundert, in Gesandtschafts- und 
Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa, a cura di R.C. Schwinges e K. Wriedt, Stuttgart 
2003, pp. 33-86 e di Jugie, Les cardinaux légats et leurs archives cit., per la collocazione degli atti 

Italia e nel Regno nel 1343-1345, e per le carte di Pierre Girard (pp. 77, 87, 91).
11 A. Paravicini Bagliani, Il trono di San Pietro. L’universalità del papato da Alessandro III a 
Bonifacio VIII, (Roma 1996), Roma 2001, pp. 51-65; R. Lützelschwab, «Non solum assumuntur 

collège, in cit., pp. 15-27 e R. Lützelschwab, Flectat cardinales ad velle suum? 
Clemens VI. und sein Kardinalskolleg. Ein Beitrag zur kurialen Politik in der Mitte des 14. Jahr-
hunderts, München 2007 (Pariser Historische Studien, 80).
12 G. Mollat, ,
in «Revue d’histoire de l’Église de France», 2 (1911), pp. 391-403.
13 D. Williman, The Right of Spoil of the Popes of Avignon, 1316-1415, Philadelphia 1988 (Tran-
sactions of the American Philosophical Society 78, part 6).
14 Si rammenta che i fondi archivistici provinciali sono per lo più scomparsi per il Due e 
Trecento.
15

dei registri della sua cancelleria, un libro di conti della piombatura delle lettere curiali e alcune 
circolari, verosimilmente tornate, dopo esser state copiate dai destinatari, alla curia del legato. Si 
vedano in merito F. Filippini, ,
in «Studi Storici», 5 (1896), pp. 81-120, 377-414, 485-530; F. Filippini, La IIa legazione del card. 

, in «Studi storici», 12-14 (1903-1905), rispettivamente pp. 263-
337, 3-52 e 29-68; J. Glénisson, G. Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux. Gil 

, Paris 1964 (Bibliothèque des Écoles françaises 
d’Athènes et de Rome, 203); J. Trenchs Odena, C. Sáez, Catálogo de los fondos del Archivo Al-

, Bologna 1979 (Studia Albornotiana, 35), pp. 317-340. 
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Alcuni atti dell’Albornoz e dei suoi successori sono stati conservati negli 
archivi della sede apostolica, sia nei registri della cancelleria, sia in compila-
zioni varie, ora depositate nel fondo degli Armadi dell’Archivio Segreto Vatica-

-
temente una conferma dei privilegi loro concessi, dopo l’elezione di un nuovo 

16 -

di cancelleria, emessi da uditori o da commissari inviati per riformare le città 
del dominio. Sono così diversissimi i documenti “entrati”, inorganicamente, 
nei fondi vaticani17. Le copie, redatte dopo attento esame del documento pre-
sentato, riprendono l’integralità del testo, correggendo a volte i dati errati18, 

atti di cancelleria esibiscono sempre, il sigillo pendente del legato, oggetto di 
una descrizione più o meno accurata, il quale è dunque considerato come l’ele-

diversità e anche lo scarso numero di documenti, pure pazientemente radunati 
in un’esauriente raccolta negli archivi centrali, non possono dare però risposte 
rappresentative alle questioni poste dai programmi politici di ciascun legato e 

La maggior parte della corrispondenza legatizia conservata si trova oggi 
negli archivi dei destinatari, in particolare in quelli comunali. L’affermazione 

fondata su procedure di controllo della gestione dei predecessori, aveva am-
pliato il complesso delle scritture e iniziato processi di collazione ripetitiva 

19. Un gruppo di notai scelti, diventato un refe-
rente stabile, costituiva in ogni città una vera e propria burocrazia comunale, 
in grado di moltiplicare le copie dei documenti inviati da autorità e da singoli 
individui. E non è un caso che esse siano oggi conservate, all’interno dello 
stesso archivio comunale, in più esemplari e in serie archivistiche diverse20.

16 A. Jamme, 
, in 

cit., pp. 29-92, p. 35.
17 Sia in una forma documentale integrata (Archivio Segreto Vaticano, Camera apostolica, In-
strumenta Miscellanea n. 2037), sia in compilazioni di varia natura (Armadio XXXV, reg. 16 e 20, 
passim; Armadio XXXVI, reg. 9, ff. 396v, 413; Armadio LX, reg. 21, f. 20).
18 Per esempio la conferma, in data 13 febbraio 1366, della nomina effettuata su ordine di Inno-
cenzo VI dall’Albornoz del maresciallo di Romagna, il 2 febbraio 1364 (Jamme, Les contradic-

 cit., p. 91).
19 Si rinvia ai contributi in Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei 
secoli XII e XIII, a cura di G. Albini, Torino 1998, ai lavori di A.I. Pini, La «burocrazia» comunale 
nella Toscana del Trecento, in La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, a 
cura di S. Gensini, Pisa 1988 (Centro di Studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato, 2), 
pp. 215-240, e anche ovviamente a A.I. Pini, Dal Comune città-stato al Comune ente amministra-
tivo, in Comuni e signorie : istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981, pp. 449-587 
(Storia d’Italia Utet, dir. da G. Galasso, IV), ried. in A.I. Pini, Città, comuni e corporazioni nel 
medioevo italiano, Bologna 1986 (Biblioteca di storia urbana medievale, 1), pp. 57-218. 
20 Per l’Albornoz si veda Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit.,
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Quando è percepibile, una tale irradiazione nelle istituzioni comunali 
della corrispondenza di governo emessa dai superiori ha per prima conse-
guenza la messa in crisi di alcuni dei quadri organizzativi virtuali costruiti a 
posteriori dagli storici, che legano volentieri la gestione pratica dello spazio 
politico al rilascio di atti redatti da una cancelleria considerata spesso come il 
centro di regolazione governativa del territorio. La varietà diplomatistica dei 
documenti oggi conservati rivela al contrario l’ampiezza dello spettro della 
comunicazione politica. Essa non prende come vettore solo la bolla solenne su 
pergamena, prodotta con fatica, disciplinata da rigide regole di confezione e 
convalidata con il sigillo pendente del legato. Utilizza la lettera, pergamenacea 
e cartacea, prodotta dalla cancelleria stessa, con forme discorsive abbreviate 
e corredata dal sigillo aderente21. Utilizza anche la missiva sub anulo secre-
to, di dubbia provenienza cancelleresca (alcuni esemplari sono sicuramente 
redatti dal cardinale stesso)22

una libertà di tono che spesso è in contrasto con la benevolenza tutta pasto-
rale professata dalle bolle solenni. La diversità delle forme scritte usate dal 
legato e vicario generale – la distinzione diplomatistica tra privilegi redatti in 
forma epistolare e vere e proprio lettere rimane ancora da indagare – rinvia 
evidentemente alla diversità dei canali politici scelti per l’adempimento delle 
sue disposizioni di governo.

La buona conservazione della documentazione comunale orvietana dimo-
stra che l’uso dell’ultimo tipo di missive era tutt’altro che raro. Tra il luglio e 
l’ottobre 1363, diciotto lettere segrete sono state registrate a fronte di solo tre 
lettere patenti23. Toccando vari settori del governo della città e del suo ter-

ha avuto, se non altro sotto il governo dell’Albornoz, un ruolo centrale nell’ef-

cittadina24.
L’uso dei diversi tipi di lettere di governo non permette dunque di privi-

legiare, nei meccanismi epistolari coordinati dal legato per controllare la vita 
politica del territorio, il lavoro compiuto dalla sua cancelleria. Anzi. Nell’età 

nn. 1288, 1290. Per il suo successore, Anglic Grimoard (A. Gamberini, -
gli Italiani, 59, Roma 2003, pp. 679-683). si rileva che la maggior parte dei suoi atti indirizzati, 

Stato di Fermo, Diplomatico comunale, nn. 22, 227, 585, 610-612, 622, 633, 709, 721, 1130, 1156, 
1176, 1204, 1217, 1231, 1261. 
21 José Trenchs Odena faceva solo la distinzione tra i supporti dello scritto, cioè pergamene o 
carta, dimenticando di riconsiderare la stesura degli atti: La cancilleria de Albornoz como legado 

, in «Anuario de estudios medievales », 9 (1974-1975), pp. 469-505, pp. 474-475.
22 Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 19-29, 28, 81-86, 
162.
23 Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 939, 941, 942, 944, 
949-952, 958-967, 969-971.
24 Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 574, 1014, 1021, 
1042, 1043, 1102, 1275.
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albornoziana la funzione chiaramente risolutiva della lettera segreta sembra 
contrapporsi alla funzione meramente dispositiva della lettera in forma pub-
blica. Come nei regni d’Inghilterra, di Francia, di Castiglia, di Napoli, la mis-
siva segreta tesa ad amministrare quotidianamente il territorio, a trasmettere 
ingiunzioni precise e a garantire l’ordine pubblico fu in questo periodo uno 
dei principali strumenti di consolidamento del potere sovrano25. In una fase 
di disciplinamento mediante la gerarchizzazione dei vari sistemi istituzionali 
coesistenti sul territorio (comuni, signori, corti provinciali), spesso conside-
rata come fase di centralizzazione del governo, la prima era senza dubbio più 
decisiva rispetto alla seconda.

Una tale pluralità formale dell’epistolarità di governo permette di perce-
pire meglio le funzioni esercitate dal cancelliere del legato. Nel governo del 
cardinale di Spagna, il suo ruolo chiave è innegabile: alla testa di un corpo 
di notai che aveva acquisito, grazie al rafforzamento della potenza del vicario 

-
li quasi stabili26, egli era certamente responsabile del rilascio di un numero 
crescente di atti connesso all’ampiezza delle facoltà concesse dal papa al suo 
legato27. Come, però, rivela il registro di sigillatura delle sue lettere curiali te-
nuto da Alfonso Martinez de Pastrana per l’anno 1358-1359, la maggior parte 
della corrispondenza sigillata dal cancelliere dell’Albornoz non ha contenuto 
temporale. Procurazioni -
ni di salvacondotti o di familiarità legatizia appaiono in questo registro con 

-
gamento delle taglie e agli altri interventi riguardanti il governo comunale28.
Il quaderno registra unicamente, è vero, la sigillatura delle lettere rilasciate 
gratuitamente. Si può nondimeno dubitare che il cancelliere, pur essendo un 
personaggio di primo piano, fosse costantemente informato di tutti gli affari 
temporali trattati nella curia del legato. 

L’uso del parvum sigillum -
no a conferire alla decisione la validità necessaria. E non passando tramite 
lunghi processi di confezione in cancelleria, l’effettività dell’ordine di governo 

25 Oltre alle comunicazioni contenute nei volumi Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter
cit., Cancellerie e cultura nel Medio Evo cit. e Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiéva-
les cit., si vedano G.P. Cuttino, English Diplomatic Administration, 1259-1339, Oxford 1971; P. 
Chaplais, Essays in Medieval Diplomacy and Administration, London 1981; R.-H. Bautier, Char-
tes, sceaux et chancelleries, Paris 1990 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 34); I. 
Ostolaza Elizondo, La cancilleria y otros organismos de expedición de documentos durante el 

, in «Anuario de estudios medievales», 16 (1986), pp. 147-225;
A. Kiesewetter, La cancelleria angioina, in L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe 
et XIVe siècle, Rome 1998 (Collection de l’École française de Rome, 245), pp. 360-415 ; S. Péqui-
gnot, Registra Secreta

, in «Anuario de estudios medievales», 32 (2002), 1, pp. 431-479.
26 Si vedano gli elenchi costituiti da Trenchs Odena, La cancilleria de Albornoz cit.
27 Si veda per queste Gardi, Il mutamento di un ruolo cit., pp. 383-388. 
28 Quaderno edito da Filippini, La IIa legazione cit., pp. 271-284, e poi da Trenchs Odena, La
cancilleria de Albornoz cit., pp. 488-496.
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era probabilmente più veloce. La tecnica epistolare del cardinale di Spagna 
rivela quindi una preoccupazione preventiva in merito alla performatività del 
documento di cancelleria.

2. Orvieto/Spoleto: due tipi di registrazione a confronto

Bisogna ora valutare i metodi seguiti dalle amministrazioni comunali per 

è necessario concentrare l’indagine sul momento in cui tale corrispondenza 
ha preso un carattere massiccio e regolare. Il periodo del governo di Géraud 
du Puy, legato e vicario generale nel Ducato, nel Patrimonio e nella Campagna 
dal settembre 1372 al novembre 1375, risponde a questa esigenza. I registri 
della sua cancelleria furono probabilmente distrutti quando Perugia si rivoltò 
il 7 dicembre 1375 contro il cosiddetto “abate di Monmaggiore” – in realtà 
di Marmoutier – oppure nel gennaio successivo, quando furono abbattuti i 
palazzi e la rocca di Porta Sole. Non è qui utile riprendere il dossier a carico
di un personaggio controverso, consanguineo di Gregorio XI, reso spesso re-

-

di ottobre e di dicembre del 137529. Il nostro scopo è in realtà confrontare le 
pratiche di registrazione delle sue lettere in due città di potenza economica e 
politica paragonabile, almeno in questo periodo, Orvieto, nel Patrimonio di 

per il sussidio del 1361 derivante dell’acquisto di Bologna30. In quale misura 
la gestione delle informazioni e degli ordini provenienti dagli organi centrali 

A Orvieto, i registri delle Riformagioni comunali conservano 97 lettere 
del vicario generale31. A Spoleto, il solo registro delle Riformanze relativo alla 
durata del suo mandato contiene 7 delle sue lettere32. Per i diciotto primi mesi 
della legazione di Géraud du Puy (dal settembre 1372 al febbraio 1374), 61 let-
tere sono state collazionate nei registri di Orvieto, con una media mensile di 

29 E. Dupré Theseider, La rivolta di Perugia nel 1375 contro l’abate di Monmaggiore ed i suoi 
precedenti politici, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», 35 (1938), pp. 
70-166, p. 88; B. Guillemain, Du Puy Géraud, in , 42, Roma 
1993, pp. 72-75; A. Grohmann, Perugia, Roma-Bari 1981, ried. 2003, pp. 67-72. 
30 Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 694-695; C. Regni, 

, in Ut bene regantur.
Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico, a cura di P. Monacchia, Modena
2000, p. 162.
31 Le sue lettere sono state copiate nei registri da 160 a 163 dell’Archivio di Stato di Orvieto [d’ora 
in poi ASOrvieto]. Quelle copiate nei registri 162 e 163 sono state edite da M. Casini Bruni, Lettere
di Gerardo du Puy al comune di Orvieto, Perugia 1970. Le altre si trovano nel reg. 160, al f. 43rv,
e nel reg. 161 ai ff. 2r, 11v, 14v, 15v, 31r, 36rv, 37r-39r, 41v, 52r, 53v, 59r-60r, 68rv.
32 Archivio di Stato di Spoleto [d’ora in poi ASSpoleto], Riformanze n. 9, da maggio 1372 a feb-
braio 1374; le lettere registrate si trovano ai fogli 75r, 155v, 160r, 162r, 166v, 168v, 230r.
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3,3 lettere. Per lo stesso periodo, a Spoleto la media si stabilizza a 0,3 lettere. 
Tutte, sia a Orvieto, sia a Spoleto, sembrano essere documenti di cancelleria, 
rispondenti a precise regole di confezione33. Non ci sono apparentemente con-
servate missive segrete per la durata del suo mandato.

Nelle Riformagioni orvietane, la distribuzione cronologica delle lettere è 
molto irregolare. Essa sembra essere concentrata in alcuni mesi (7 datate tra 
il 19 e il 23 gennaio del 1373, 5 del 20 marzo34, 4 tra il 19 e il 23 di luglio, 4 tra 
il 18 e il 21 novembre)35, fatto che permette di capire che queste sono state in 
buona parte sollecitate dai sudditi, probabilmente in occasione delle numero-
se ambasciate indirizzate a Perugia dove il vicario generale risiedeva. Dopo 
un attento esame delle loro lamentele, egli deliberava in merito agli affari in 
corso, sanzionandone l’esito con lettere confezionate dalla sua cancelleria. In 
effetti, era spesso invitato, superiore, a intervenire per risolvere i 
malfunzionamenti amministrativi che turbavano la quotidiana e tranquilla 
esistenza degli abitanti. Il 20 marzo 1373, per esempio, ordinava al camerario 
del comune di sbloccare i fondi necessari alla riparazione delle tubature di 
piombo, per evitare che la popolazione si trovasse priva di acqua come diceva, 
lasciando trasparire, attraverso il ricorso a un argomento ben evidente, la sua 
– intatta per noi – irritazione36.

Si rileva d’altronde che il legato spediva raramente lettere indirizzate al 
comune inteso come corpo giuridico-sociale suscettibile di fare applicare le 
decisioni dell’autorità sovrana (8 lettere). Si rivolgeva piuttosto direttamente 
ai singoli responsabili dell’amministrazione comunale: il vicario che rivestiva 

sono infatti indirizzati – non considerando le bolle di nomina37 – quasi i due 
terzi delle lettere registrate. Quantitativamente seguono le lettere indirizzate 

-
scalità comunale o statale (luogotenente del tesoriere generale della Camera 

ecc.) e spesso invitati a riconsiderare la loro azione in virtù delle recenti dero-
ghe concesse al comune. 

l’esenzione da questa o quella tassa? Quali dilazioni supplementari possono 

della Camera, pronto a incassare il ricavato del sussidio o delle condanne?38

33 Non si sono conservati gli originali della corrispondenza di Géraud du Puy nei fondi archivistici 
orvietano e spoletino. Si trova oggi un’unica sua lettera nel Diplomatico dell’ASOrvieto, sotto la 
segnatura B 108.
34 ASOrvieto, Rif. 161, ff. 36r-39r, 53v-60r.
35 Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 78-84, 89-92.
36 ASOrvieto, Rif. 161, f. 53v.
37 Rinvio al regesto delle lettere di nomina conservate nelle Riformagioni orvietane e nei Copiari 
di Spoleto (Jamme,  cit., pp. 87-90).
38 ASOrvieto, Rif. 161, ff. 37v, 59v; Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 67, 76, 91-93, 
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Ecco in che modo si presenta una gran parte degli interventi di Géraud du 
Puy39

grande attenzione al bilancio del comune, stabilito con una “tabula” preven-
tiva delle riscossioni e delle spese che doveva guidare le élites comunali40. Di 
conseguenza, le spese progettate in più richiedevano un’autorizzazione pre-
ventiva: si spiega così la redazione di lettere che prescrivevano la riparazione 

41.
A Spoleto, le sette lettere registrate nelle Riformanze riguardano spesso 

hanno una validità esclusivamente comunale: una credenziale e una commis-
sione data al maresciallo del Ducato incaricato di esigere varie somme dovute 
dal comune42. Le altre sollecitavano i cittadini a contribuire alla seduta del 
parlamento, all’esercito e via dicendo: alcune di esse erano circolari contem-
poraneamente spedite anche a Orvieto43.

Riprendendo tematiche storiche ormai datate, si potrebbe, alla luce di 
-

riavano molto da una città all’altra44: il governo del legato sarebbe stato più 
pesante a Orvieto rispetto a Spoleto, che avrebbe goduto di una maggiore 
autonomia.

A Orvieto, inoltre, la registrazione delle lettere del legato nelle Riforma-
gioni comportava, dopo la copia del testo, la trascrizione di tutti i segni e mar-

datum, leggermente distaccata del testo stesso o 
posta al margine destro del foglio, cioè quasi nella posizione che aveva nell’at-
to originale), l’approvazione del suo segretario (normalmente posta all’ester-
no della plica), la menzione dell’avvenuta registrazione nella cancelleria del 
legato (iscritta sul verso dell’originale con indicazione del foglio e del volume 
e riportata qui nel margine sinistro del registro). Nella tecnica di copiatu-

97, 101, 104, 109, 119, 122, 129.
39

comunali (Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy
doveri dei castelli e dell’aristocrazia del contado verso il comune e verso il sovrano (pp. 69, 89, 
105), il corso delle monete (p. 137) e spesso, ovviamente, in affari giudiziari portati in appello alla 
sua corte (pp. 68-69, 81-83, 118).
40 Si informava nel giugno 1373 sull’utilizzazione dei soldi avanzati nei bilanci dei mesi di settem-
bre, ottobre e novembre precedenti, dopo l’esame dell’expensarum tabula del comune realizzato 
dai suoi servizi (Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., p. 76).
41 Così per il palazzo del podestà nell’agosto 1373 o per il ponte di Santa Illuminata nel febbraio 
1375 (Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 84-85, 123).
42 ASSpoleto, Rif. 9, ff. 75r e 168v.
43 Quella per convocare il parlamento a Perugia, del 24 giugno 1373 (ASSpoleto, Rif. 9, ff. 155v-
156v e Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 74-76) e quella per adunare l’esercito 
a Chiusi, del 9 gennaio 1374 (Rif. 9, f. 230v e Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 
94-95). Orvieto però non fu coinvolta come Spoleto nella leva di fanti ordinata per assicurare la 
tenuta del parlamento di Perugia del luglio 1373 (Rif. 9, ff. 160r e 166v).
44 P. Colliva, 
1357), Bologna 1977 (Studia Albornotiana, 32), pp. 155-156; Waley, Lo stato papale dal periodo 
feudale a Martino V cit., pp. 301-302.
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ra orvietana c’era dunque una chiara volontà d’inserire nelle Riformagioni 
comunali la totalità delle informazioni scritte poste sulle lettere del legato45.

si trova nessuna segnatura, né alcun marchio della cancelleria del vicario ge-
nerale. Il testo rimane spoglio, senza segni ulteriori oltre la riproduzione della 

-
cetti amministrativi dei gruppi dirigenti di Spoleto e di Orvieto, visibilmente 

loro singolarità e serialità da pochi anni, i quaderni di Atti vari e diversi del 
secolo XIV che si conservano oggi a Spoleto46 sono pertanto frammenti di una 
serie di libri chiamata altrove Copialettere47. In questi libri tenuti dal cancellie-
re comunale venivano registrate le lettere dell’amministrazione papale riguar-
danti le nomine di magistrati comunali, il governo della città, i più diversi affari 
giudiziari, i pagamenti dei sussidi e gli ordini relativi alla difesa del territorio 

-
ce, maresciallo e notai del Ducato di Spoleto) e alle istituzioni centrali o sovra-
provinciali (legato, auditori e commissari vari, tesoriere generale ecc.). Come 
a Orvieto, la registrazione delle lettere del legato comportava la riproduzione 

Si indicava inoltre la data di presentazione del documento al comune, cioè il 
momento a partire dal quale esso entrava nel sistema burocratico comunale48. 

stati riprodotti nelle Riformanze spoletine perché, a questo livello dell’ap-
parato decisionale del comune, solo il contenuto del messaggio era utile. La 

implicazioni che la riunione del consiglio veniva programmata. La sua copia 
serviva a introdurre il resoconto degli interventi consigliari. La registrazione 
valida era in effetti assicurata dal Copialettere49. Di conseguenza le missive 

45 I casi di assenza dell’uno o dell’altro di questi segni non sono tuttavia rarissimi.
46 Sono stati cosi intitolati da Jean Glénisson nel suo -
cal en 1375. Les subsides extraordinaires dans les provinces italiennes de l’Eglise au temps de 
Grégoire XI, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 5 (1951), pp. 145-168. Al tempo della 

Minutari di lettere
(vol. III, Roma 1986, p. 534).
47 Si rinvia per esempio al caso di Siena: A. Lisini, Archivio del Concistoro, Roma 1952, pp. 282 
sgg.
48 Questi libri, conservati nell’ASSpoleto, sono chiamati oggi Copiari di lettere. Il primo si stende 
dal luglio 1372 al gennaio 1374, il secondo dal giugno 1374 al marzo 1375, il terzo, composito, 
copre gli anni 1375-1381.
49 Si ritrovano sempre lì le lettere copiate nelle Riformanze, quella per convocare il parlamento 
a Perugia (ASSpoleto, Copiari di lettere 1, f. 47rv e Rif. 9, ff. 155v-156v) e quelle del 9 luglio (Co-
piari di Lettere 1, ff. 48v-49r e Rif. 9, ff. 160rv), del 21 luglio (Copiari di lettere 1, ff. 50r-51r e 
Rif. 9, ff. 162v-163v), del 28 luglio (Copiari di lettere 1, f. 51v e Rif. 9, ff. 166v-167r), del 9 gennaio 
(Copiari di lettere 1, f. 94r e v e Rif. 9, f. 230rv). La credenziale invece del 23 luglio (Rif. 9, f. 
168v) non avendo nessun effetto diretto sul sistema di governo comunale non è stata registrata 
nei Copiari di lettere.
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del legato sono più numerose in questa serie: nel solo registro 1, che si stende 
dal luglio 1372 al gennaio 1373, non sono meno di 2750 e per l’intero mandato 
del Du Puy superano la sessantina. La corrispondenza tra il legato e Spoleto 
può certo sembrare un po’ meno sviluppata che nel caso orvietano, ma trat-
tando delle stesse tematiche, era per natura simile. 

3. Logiche epistolari del potere

Queste due serie di considerazioni, la prima sulla produzione delle let-
tere di governo intorno all’Albornoz, la seconda sulla ricezione delle missive 
di Géraud du Puy, apparentemente indipendenti l’una dell’altra, permettono 
nondimeno di trarre qualche conclusione determinante sull’evoluzione della 
produzione del testo a valore politico nelle corti dei legati e vicari generali.

Fra
laica, coesistente con sistemi paralleli di produzione e di diffusione della cor-
rispondenza, e vero e proprio centro di trasmissione e di coordinamento delle 

-
Una 

migliore comprensione delle carriere dei notai e dei cancellieri permetterebbe 
di percepire l’evoluzione del ruolo e le fasi degli adattamenti dell’istituzione ai 
progressi politici del legato. Risulta però evidente come la documentazione 
ora conservata faccia emergere maggiormente il ruolo di uno degli scriptores
del cardinale – considerato anche come il suo secretarius51 – piuttosto che 
quello dei suoi cancellieri. Due solo sono oggi conosciuti, un alto prelato spa-
gnolo e un chierico milanese che aveva dato prova delle proprie competenze 

compiti del cancelliere52.
Il lavoro di scrittura intorno al cardinale di Spagna era in effetti anco-

rato a due realtà, spesso opposte storicamente l’una a l’altra. La gestione di 

50 Si veda Copiari di lettere 1, ff. 8v, 10r-13r, 24v, 26rv, 31r-32v, 47r, 48v, 50r-51v, 56, 70r-71v,
76r, 89r, 93r-95r.
51

di Cluny (Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., n. 427). Sa-
rebbe stato il secretarius o scriptor del cardinale ma, in nessun caso, il suo cancelliere : P. Jugie, 
Cardinaux et chancelleries pendant la papaute d’Avignon : une voie royale vers les honneurs?,
Rome 1999 (Collection de l’École française de Rome, 334), p. 682. In effetti i documenti analizzati 

atti rilasciati sotto il sigillo del secreto (Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 
439, 462, 501, 503, 531, 532).
52 Glénisson e Mollat, seguiti da Trenchs Odena (La cancilleria de Albornoz cit., p. 470), aveva-
no individuato quattro cancellieri successivi: Laurenzo, vescovo di Coïmbra, Alfonso Martinez, 
Giovanni, vescovo di Ascoli Piceno, Enrico “da Sezze”. Sono stati corretti da P. Jugie. Si sa solo 
per il momento che la funzione fu esercitata da Lorenzo Rodriguez, vescovo di Coimbra, nel 1356-
1357 e da Enrico di Sessa, prima uditore del legato, dal 1361 al 1364 almeno (Jugie, Cardinaux et 
chancellerie cit., pp. 698, 717). 
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un’attività epistolare non più semplicemente di legato ma di vicario generale, 

le implicazioni che il passaggio dai provvedimenti temporanei al governo sta-
bile può comportare – sottintendeva infatti la convivenza di due logiche: alter 
ego
avendo la stessa validità giuridica, non potevano che riprendere la diploma-
tistica delle bolle papali; uomo di governo coinvolto in un processo di costru-

della sua autorità, egli usava d’altro canto abbondantemente la sua sola se-
gnatura – riprendo deliberatamente un’espressione destinata a diventare di 

suoi messaggi la validità indispensabile alla loro attuazione. L’Albornoz non 
tentò di realizzare una sintesi tra esperimenti di produzione epistolare con-

meccanismi di confezioni dello scritto di governo modellati nell’ambito dei 
sovrani, adottati e adattati in Italia dai signori53. La connessione delle due 
logiche – che rimane da elaborare – risiede unicamente nella sua persona: 
questa commistione dà alla produzione degli scritti di governo durante le sue 
legazioni un’indiscutibile originalità.

Un’attenta osservazione dei fondi orvietani conferma in effetti, dopo la 
morte dell’Albornoz nell’ottobre 1367, la scomparsa dalla documentazione ivi 
conservata delle lettere sub anulo secreto. Non è allora più percepibile l’inter-
rogativo che era prima alla base dell’azione di governo, vale a dire la valutazio-
ne anticipata del vettore più adatto alla realizzazione delle diverse iniziative.
È cioè come se durante le legazioni dei successori54, i legati e vicari generali 
avessero abbandonato in buona parte (non ci facciamo troppe illusioni sulle 
pratiche del potere in generale…) la missiva segreta come strumento di go-
verno delle città del dominio. Alla discrezione usata per prendere rapide de-
cisioni politiche si contrapponeva adesso un diverso approccio delle questioni 
politiche, per cui si usavano con più facilità le lettere patenti e le clausole rila-
sciate dalla cancelleria legatizia. Questa apparente rivoluzione delle pratiche 
epistolari potrebbe spiegarsi ricorrendo ai metodi personali di ogni legato e 
più in generale alla loro personale concezione dell’esercizio dell’autorità poli-
tica, ma l’impressione è che questo mutamento sveli piuttosto un processo di 
riorganizzazione diplomatistica della produzione epistolare emessa in nome 
del vicario generale.

Meno noti in Italia del “cardinale-conquistador”, i successori dell’Albor-
noz concentrarono deliberatamente la propria produzione documentaria in 

53 Non posso sfortunatamente aderire alle conclusioni di José Trenchs Odena, che considerava la 

las formas» (La cancilleria de Albornoz cit., p. 487).
54 Successivamente in questa provincia: Anglic Grimoard dal 15 novembre 1367, Gilles Aycelin de 
Montaigu, prima del 7 dicembre 1368, Pierre d’Estaing dal 15 luglio 1370, Philippe Cabassole dal 
4 luglio 1371, Géraud du Puy dall’8 settembre 1372.
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-
ne amministrativa concepita come ingranaggio fondamentale del reggimento 
e incaricata dunque di produrre e di conservare la traccia degli atti di governo 

-
le, doveva incarnare l’idea e il concetto di Stato e difendere un processo di sta-
bilizzazione politica fondato su uno stretto controllo delle società comunali. 

Questo spiega la meticolosità con la quale le lettere furono allora copiate 
nei comuni. Il controllo della nomina del cancelliere comunale permetteva 
in effetti ai vicari generali, come nei regimi signorili, di assicurarsi della re-
gistrazione delle loro missive. D’altronde, a Orvieto, il registro delle Rifor-
magioni iniziava spesso con la bolla di nomina del cancelliere, responsabile 
fra altri compiti della sua tenuta corrente55. Un rapido conteggio delle lettere 
sparse nei registri orvietani dimostra che la quasi sistematica copiatura ebbe 
inizio solo dopo la morte dell’Albornoz56: 5 lettere furono copiate nel 1365, 
6 nel 136657, 4 nel 1369 durante il vicariato di Anglic Grimoard58, ma 36 nel 
1371 durante la legazione di Pierre d’Estaing59 – seppure abbreviata dall’ar-
rivo in Italia nel dicembre del suo successore, Philippe Cabassole – e 45 nel 
1373, durante il governo del controverso Géraud du Puy60. Queste cifre svela-
no il netto cambiamento di strategia epistolare adottata dall’amministrazione 

vicariato generale in due entità61 –, che reggeva ormai più saldamente le città 
del dominio. 

poteva considerare come un trionfo l’inte-
grazione di una gran parte delle sue scritture nel sistema documentario co-
munale. A Orvieto specialmente, le lettere del legato venivano pressoché a 
monopolizzare la serie di registri posta all’apice dell’organizzazione archivi-
stica del comune. Sotto il mandato di Pierre d’Estaing, le lettere del vicario 
generale occupavano quasi un quarto delle carte scritte che componevano il 
libro delle Riformazioni del 1371!62 Una presenza così forte nei registri che 
simboleggiavano la capacità dei comuni a riformarsi e dunque a governarsi, 

55 ASOrvieto, Rif. 159, f. 3; Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 66, 120-121. 
56 -
ciali comunali non erano allora registrate (Correspondance des légats et vicaires-généraux cit.,
n. 625). Uso l’espressione “quasi sistematicità”, constatando che le credenziali erano raramente 
registrate.
57 Glénisson, Mollat, Correspondance des légats et vicaires-généraux cit., nn. 1079, 1082, 1097, 
1102, 1142, 1145-1147, 1269, 1275, 1277.
58 ASOrvieto, Rif. 155, ff. 6v, 28v, 82r, 93v.
59 ASOrvieto, Rif. 158, ff. 8v, 10v, 11r, 12v, 16v, 17r, 20v, 21r, 21v, 22v, 23r, 35r, 35v, 36v, 37r,
43v, 46r, 54r, 59r, 63v, 66v, 68r, 70r, 84r, 85r; Rif. 159, ff. 3r, 5r, 5v, 18v, 19r, 19v, 20r, 49v,
61v, 70v.
60 ASOrvieto, Rif. 161, ff. 31r, 36r-38r, 39r, 41v, 52r, 53v, 59rv, 60r, 68r (17 lettere) e Casini 
Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 66-93 (28 lettere).
61 Gardi, Il mutamento di un ruolo cit., p. 390. Sul d’Estaing si veda P. Jugie, Dizionario Biogra-

, 43, Roma 1993, pp. 290-294.
62 Si veda in ASOrvieto il Rif. 158 e supra, nota 59.
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delle sedute e a orientare di conseguenza il contenuto delle delibere. Si mani-
festava così ripetutamente dove stava la vera autorità, rammentando ai mem-
bri più autorevoli della società comunale, che popolavano i consigli, la loro 
necessaria e obbligata sottomissione ai voleri del rappresentante del papa. Le 
lettere di cancelleria erano diventate, non solo per il loro contenuto, ma anche 
per la loro frequenza, uno strumento di disciplinamento del corpo cittadino, 
invitato ricorrentemente a porsi nella giusta posizione di fronte alle decisioni 
del superiore. 

4. Strategie documentarie comunali: l’identità in gioco

La registrazione delle missive dei rappresentanti del papa sia nei libri di 
delibere, sia nei libri dedicati alla corrispondenza, non deve tuttavia esse-
re considerata come una novità del secondo Trecento, che avrebbe travolto 
l’intero sistema documentario dei comuni dell’Italia centrale. Questa pratica 
non è il risultato del processo politico iniziato dal cardinale di Spagna, e non 
può neanche essere considerata come una contromisura dei vicari generali di 
fronte alle probabili disobbedienze o agli stratagemmi dilatori frequentemen-
te usati dai comuni per eludere le costose richieste dei superiori. In parecchie 
città del dominio sono infatti conservati registri o frammenti di registri che 

Trecento, si procedeva così a San Ginesio, per esempio, nella Marca d’Ancona: 
le lettere mandate dal rettore al temporale e dal suo vicario, dal rettore allo 
spirituale, dal giudice , dal giudice super appellationibus, dal 
maresciallo, dal giudice del Presidato di Camerino, si trovavano copiate, an-

63. La tenuta corrente, però, di 
questa registrazione era soggetta a mutamenti trasparenti.

Osservando a Spoleto l’evoluzione della serie dei Copiari dopo la disgre-
gazione del sistema di autorità papale successiva allo scisma, emerge chiara-
mente che la regolarità della copiatura dipendeva della capacità del potere a 
farsi obbedire64. Il registro n. 3 copre un arco cronologico di quasi sette anni
(1375-1381), ma la metà delle carte è relativa al mandato del Du Puy, concluso-

fatto che i gruppi dirigenti, provinciale e vicariale, avessero diminuito dopo il 

che non era più indispensabile per il comune registrare lettere di un potere al 

63 G. Pagnani, Alcuni atti della curia generale della Marca del tempo di Bonifacio VIII, scoperti 
a San Ginesio e un singolare caso di omonimia dantesca, in «Studi Maceratesi», 3 (1968), pp. 
179-214.
64 Il registro non è, come i due precedenti che erano intitolati a nome del cancelliere comunale, 

Giudice, nominato vicario generale da Urbano VI il 13 novembre 1381 (Gardi, Il mutamento di 
un ruolo cit., p. 420), del 2 dicembre, con la quale elegge Giovannello Burchano di Napoli suo 
luogotenente in Spoleto (ASSpoleto, Copiari di lettere 3, f. 56rv).
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quale non si ubbidiva di tutto punto65. Si capisce così come può mutare nel si-
stema documentario comunale una serie archivistica che per natura era inte-

politici dal papato e dalle scelte politiche-istituzionali delle città, oscillanti tra 
66.

Sedimentate nei registri di deliberazioni o pazientemente copiate in una 
serie particolare, le lettere del legato vengono registrate prima del disgrega-
mento del modello albornoziano in numerose città dello stato papale, sia di 
rango vescovile come Gubbio67, sia d’importanza secondaria come Treia68. È 
una chiara prova della sottomissione delle istituzione comunali al volere del 
legato, che agiva come un signore, controllando l’intero e complesso meccani-

-
spondenza del Du Puy, per esempio, dimostrava come il vicario generale vo-
lesse essere personalmente e profondamente coinvolto in una attenta analisi 
degli affari comunali, rispondendo con benignità alle suppliche dei sudditi 
del papa69. Un tale atteggiamento aveva certo uno scopo ben preciso, traspa-
rente anche per noi: serviva come moneta di scambio per fare accettare ai 
ceti dirigenti locali, senza gravi proteste, il rigido “giro di vite”
dal papato per assicurare alla Chiesa la supremazia politica in Italia. Rimane 
però evidente che governava strettamente mediante le sue numerose missive 
le città dello stato.  

en masse
nel loro sistema documentario di atti estranei è nondimeno innegabile. La 
diversità di gestioni di questa corrispondenza potrebbe così costituire un 
parametro pertinente per misurare l’intensità del sentimento identitario dei 
comuni. Relegando in effetti le lettere dei superiori in una serie che si svilup-

65 Si ricorda che tra 1378 e 1382 il potere papale si è manifestato a Spoleto in forme improvvise 
e spesso contraddittorie. Nel 1383, il comune aderiva al signore clementista, Rinaldo Orsini. La 

Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII, (Foligno 1879) Perugia 1972, consultabile 
all’url <www.spoletostoria.org/sansi.html>, pp. 159-271; E.-R. Labande, Rinaldo Orsini, comte 

† 1390), et les premières guerres suscitées en Italie centrale par le Grand Schi-
sme, Monaco-Paris 1939, passim; A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 29), pp. 61-62.
66

pratica corrente nei comuni del territorio papale: le costituzioni albornoziane insistono per esem-

sulla loro registrazione: P. Sella, Costituzioni Egidiane dell’anno 1357, Roma 1912, L. I, cap. 29. Si 
può nondimeno considerare che la tenuta di un Copiario di lettere a Spoleto fosse probabilmente 
effettiva molto prima del 1372.
67 Nell’ASGubbio, si veda il Rif. 5 di 106 fogli, che va dal 18 giugno 1374 al 13 agosto 1375. 
68 A. Meriggi, Provvedimenti del comune di Montecchio contro le compagnie di ventura nella 
seconda metà del XIV secolo, in «Studi Maceratesi», 22 (1989), pp. 349-369, riedito in Identità,

, Urbino 
1995.
69 Senza nondimeno lasciarsi totalmente governare dai ceti dirigenti locali: Casini Bruni, Lettere
di Gerardo Du Puy cit., p. 90.
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pava al margine del sistema documentario comunale e trattando così le lette-

inferiore, Spoleto proteggeva in certo modo le sue Riformanze, che dovevano 
rimanere spazio esclusivo di scrittura del comune perché simboleggiavano il 
suo controllo sul proprio avvenire. L’opzione scelta da Spoleto mirava a non 
lasciare che il potere sovrano inserisse tutti i segni della sua autorità nelle Ri-
formanze. Il reggimento non voleva conservare a questo livello della gerarchia 
archivistica comunale tutte le tracce di un meccanismo politico che di fatto 
sminuiva la potenza decisionale del comune. A Orvieto, invece, la sottomis-
sione politica era apparentemente totale, e si traduceva nella quasi totale as-
similazione delle scritture al vertice del sistema di governo cittadino da parte 
dei vicari generali e della loro documentazione, cancellando così in gran parte 
una vecchia strategia di difesa dell’identità comunale di fronte alle pretese del 
papato70.

Le politiche documentarie di Orvieto e di Spoleto svelano certo lo scarso 
margine di manovra delle città, obbligate ad assorbire totalmente il sistema di 
autorità concepito dai cardinali legati oppure a conservare solo le apparenze 
tecniche dell’autonomia. I diversi modi di gestione dell’epistolarità legatizia 
non devono comunque essere considerati come frutto di scelte improvvise o 
estemporanee. Le scommesse tattiche implicite nella registrazione delle let-
tere del superiore sono state chiaramente percepite. Si apre allora un’altra 
questione: in quale misura le strategie di collazione degli atti di governo chia-

delle identità locali di fronte al progresso dello stato, nella sua dimensione di 
ente amministrativo?

La registrazione delle lettere rinvia in effetti ai processi di costruzione 
storica dell’autorità politica, strutturalmente discussa nello Stato della Chiesa 
perché modellata in ambiti divergenti, quello della curia e quello della città. 
Ottenere l’inserimento degli atti di governo in serie documentarie comunali 
accuratamente conservate era probabilmente, per il potere centrale, una delle 
migliore espressione del “buon governo”, nel senso che rendeva manifesta la 
perfetta ubbidienza dei sudditi alle direttive del superiore e rivelava l’osten-
tato disciplinamento dei corpi cittadini, che contrastava fortemente con gli 

funzionariale delle città, si mettevano logicamente le mani sui simboli scritti 
dell’identità cittadina per piegarli ai voleri del sovrano. Sullo slancio aper-
to dal cardinale di Spagna, una vera politica epistolare continuò dunque, a 
partire del mandato di Pierre d’Estaing, a investire i meccanismi decisionali 
comunali. 

Il disciplinamento delle scritture che ne deriva ha avuto successi effettivi, 

70 Nel Duecento particolarmente; si veda il sempre utile D. Waley, Mediaeval Orvieto. The Poli-
tical History of an Italian City State 1157-1334, Cambridge 1952.
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cancellerie legatizie furono seguiti per esempio dal comune di Orvieto per 
confezionare alcuni degli atti necessari alla gestione del suo territorio71. Se 
le lettere comunali di governo del contado sono state troppo raramente con-
servate in questo periodo per valutare i risultati di una tale politica, analisi 

modellizzazione delle scritture amministrative stimolato dalla corte del vi-
cario generale, che tendeva a considerare e a usare le istituzioni comunali 
come l’ultimo livello nella gerarchia statale. Piegare il sistema documentario 
cittadino alle volontà del governo centrale perfezionava l’assorbimento delle 
strutture comunali da parte dello stato. 

Questa formalizzazione in termini di scrittura di un nuovo funzionamen-
to politico non doveva necessariamente rinforzare i risultati politici raggiun-
ti, ma controllando la stesura dei registri comunali e imponendo la memoria 
delle sue azioni in serie documentarie cittadine – che non aveva contribuito 
a elaborare – il potere centrale progettava palesemente la sua dominazione 
nel futuro. L’inserimento delle prove della sottomissione all’apice del sistema 
documentario comunale doveva contribuire all’irrimediabilità della frattura 
albornoziana.

Se la corrispondenza del du Puy manifesta chiaramente il successo del 
processo di assoggettamento delle istituzioni comunali, rivela però, al di là di 
un’accurata gestione dello spazio cittadino, la debolezza di un programma di 
politica generale. Si manifesta solo attraverso otto lettere, relative alla riunio-
ne del parlamento, al pagamento del sussidio generale, alle spese di costruzio-
ne della cittadella e del palazzo papale di Perugia, o all’adunata di un esercito 
per impedire alle compagnie di ventura l’entrata nelle terre della Chiesa72. Nei 
primi anni del suo mandato, il suo segretario dava prova di qualche capacità 
retorica, ma i suoi sforzi per sensibilizzare gli amministrati all’ideale di un 
ridente futuro comune e per suscitare in essi una qualche solidarietà pubblica 
grazie al ricorso a espressioni compassionevoli – talvolta addirittura lacrime-

amministrati73, probabilmente poco concorsero a commuoverli e a convincer-
li della giustezza delle contribuzioni richieste. E più tardi si è risparmiato di 
farlo. 

Quando i vicari generali non seppero più dar prova di vere competenze 
di governo, quando non furono più in grado di prendere con fermezza partito 
per recare risposte concrete alle domande delle popolazioni che si confron-

pesante74, la loro onnipresenza epistolare si ritorse contro di loro. La carica 

71 Si vedano nell’ASOrvieto gli atti di nomina dei castellani (per esempio Rif. 157, f. 30r), simili a 
quelle contemporaneamente rilasciate dal vicario generale. 
72 Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 67, 74, 79, 94, 98, 101-103, 106-112.
73 Si veda per esempio la lettera del 20 luglio 1373: Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., 
pp. 79-80. 
74 J. Glénisson,  cit., pp. 145-168; J. Glénisson, Une
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-
tica di un Géraud du Puy e di un Guillaume Noëllet75, contribuisce a spiegare 
il successo del movimento di ribellione che si sviluppò a partire dell’autunno 
1375 nelle città umbre, coinvolgendo in qualche mese la metà dei centri urba-
ni dello stato. Il carattere sempre più amministrativo e sempre meno politico 
della loro corrispondenza richiedeva in effetti che i vicari generali manife-

partito papale si trattava del fallimento di un modello politico76 i cui effetti 

copia dei riferimenti di registrazione, che avrebbe eventualmente permesso 

archivi centrali, era stata compiuta invano.

interpretazione complessa, anche perché essa rimane incastrata tra l’allonta-
namento di un potere papale, sempre più “francesizzato” a partire della metà 

addirittuta la reverenza comune dovuta al papato. È però innegabile che ven-
ne attuato un programma di appropriazione di un territorio che prima non 
era totalmente dominato dal sovrano. 

In questo sistema di governo originale, che combina realtà comunali, 
esperimenti signorili e centralismo statale delle monarchie occidentali, la 
produzione, la diffusione e la collazione delle scritture emesse dai rappre-
sentanti del sovrano hanno conosciuto, in pochi anni, sviluppi determinanti 
per il futuro. Il Grande scisma, troppo spesso considerato come limite insu-

-

eventuali continuità e ostacola la formulazioni di interrogativi anche dialettici 

, in «Le Moyen Age», 57 (1951), pp. 303-326. 
75 Si è già rilevato il comportamento del Du Puy, che di fronte alla ribellione delle città umbre 

sua competenza (Casini Bruni, Lettere di Gerardo Du Puy cit., pp. 46-55). Il carattere poco inci-
sivo della politica del Noëllet a Bologna è abbondantemente sviluppato da O. Vancini, La rivolta 
dei Bolognesi al governo del vicario della Chiesa 1376-1377). L’origine dei tribuni della plebe,
Bologna 1906. 
76

-
zionale annunciato a lungo, che ha portato numerose città, in un contesto favorevole allo sviluppo 
delle lotte di parte, a rinegoziare la loro sottomissione direttamente con la sede apostolica (Lettres
secrètes et curiales du pape Grégoire XI relatives à la France, a cura di L. Mirot, H. Jassemin, J. 
Vieilliard, G. Mollat e E.-R. Labande, 5 voll., Paris 1935-1957, nn. 3697-3699, 3902, 3905, 3979; 
per Bologna si veda R. Dondarini, ,
in Atlante storico di Bologna, a cura di F. Bocchi, III, , a 

con il papa si veda M.C. De Matteis, Giovanni da Legnano e il papato, in La Chiesa e la cultura 
europea. Atti del convegno di studi, Bologna 1-2 dicembre 2000, Bologna 2002, pp. 51-61, pp. 
55-59).
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-
mostrano nondimeno che la crescente ingerenza del papato nella vita politica 
e amministrativa dei comuni riprende nel Quattrocento alcuni dei cammini 
percorsi nel secolo precedente. Di fronte al costrittivo sistema di autorità pub-
blica sviluppatosi in seguito alle riconquiste di Martino V, Niccolò V, Paolo II e 
dei loro successori, le città non sembrano capaci di resistere a lungo. Tuttavia 
la documentazione comunale dà conto allora di un dialogo tra i vari livelli 
dell’amministrazione papale e i ceti dirigenti comunali. Alla ricerca di una 
convivenza di fatto, mediante forme ordinarie di riconoscimento del supe-
riore, il potere adotta metodi di governo probabilmente meno disciplinanti, 
abbandona spesso la verticalizzazione dei legami di sudditanza che traspare 
nella documentazione trecentesca77.

Irriducibile a un topos
materia per esperimenti politici nei quali il rapporto di sudditanza assume 

77 G. Bandino Zenobi, -
cie in età moderna, Roma 1994, pp. 20-22, 33-36; Storie a confronto. Le Riformanze dei comuni 
della Tuscia alla metà del Quattrocento. Atti delle giornate di studio, Viterbo 1984, Roma 1995; 
S. Carocci, Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento, in Principi

, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 151-224; A. Gardi, L’ammini-
, in «Archivi per la 

storia», 13 (2000), pp. 36-65; P. Mascioli, Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri 
, Roma 2004, pp. 37-98, 118.
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Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino 
alla metà del XIII secolo:

produzione e conservazione di carte

di Serena Morelli 

Se si sfogliano i registri ricostruiti della Cancelleria angioina salta agli 
occhi con immediata evidenza la decisa sproporzione di testimonianze scrit-

facevano parte dell’ossatura amministrativa angioina. Questa osservazione 
suscita almeno due interrogativi, uno legato alle ragioni di tale sproporzione e 
dunque alle caratteristiche assunte dal regno di Sicilia alla metà del Duecen-
to, l’altro più interno alla storia culturale e documentaria del Mezzogiorno e 
ai processi di selezione che sono avvenuti per svariati motivi nelle vicende del 
patrimonio storico documentario dell’Italia meridionale. Sono interrogativi 
che pongono in sostanza una questione di metodo: ci si chiede cioè se oggi la 
mole di carte relative all’amministrazione periferica angioina sia il prodotto 
di una selezione nei processi di conservazione delle scritture o sia invece ef-
fettivamente il fulcro dell’organizzazione del regno a partire dalla metà del 
secolo XIII e, in questo caso, quali siano state le ragioni che hanno spinto gli 
angioini a incrementare la produzione di carte1.

Per cercare di comprendere attraverso lo studio della documentazione 
superstite quale fu il nesso che si venne a creare nel Mezzogiorno tra scrittu-
re e potere, analizzerò alcuni aspetti del sistema di produzione, di controllo 
e di conservazione delle scritture periferiche, in particolare quelle collegate 

-
fermerò sull’uso della produzione di carte per il controllo delle risorse eco-

1

From Memory to Written Record. England 1066-1307,
Oxford 19932; P. Cammarosano, , Roma 
1991; J. Goody, -
no 1988; , a cura di K. Heidecker, 
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amministrative, tenendo presente però che la scelta cronologica della cesura 
dinastica, pur non volendo negare la sostanziale continuità per le forme di 

l’arrivo di Carlo I fu concomitante con quell’esplosione documentaria che in 
-

mazioni della società e dell’economia2.
Prima di descrivere i fenomeni che interessano cercherò quindi di sondare 

le risorse documentarie, non senza avvertire cautelativamente che il sistema 
di scritture elaborato dai sovrani angioini è stato, già a partire dalla metà del 
secolo XIX, oggetto di meticolosi studi di natura soprattutto diplomatistica, 
dei quali ci si avvarrà per le note che seguono3.

1.

presenza di carte inerenti ai giustizieri rischia effettivamente di dover esse-
re considerata il prodotto di una cernita favorita e voluta, in qualche modo, 

regno nelle fasi successive a quella della monarchia angioina. Per compren-
dere le insidie che si celano dietro la lettura di ciò che oggi è sopravvissuto, 
osserviamo brevemente gli aspetti salienti della storia della Cancelleria an-
gioina, come fu avviata l’opera di ricostruzione dei registri, e quali furono 
gli interessi prevalenti negli studi storici del Mezzogiorno a partire dal se-
colo XVI.

2 La questione delle eredità normanno-sveva è stata da poco affrontata in -
. Atti delle quindicesime 

giornate normanno-sveve, Bari 22-25 ottobre 2002, Bari 2004, in cui si veda in particolare A. 
Kiesewetter, , pp. 25-68. 
3 I primi studi risalgono alla metà del secolo XIX: B. Capasso, -

, Napoli 1894, P. Durrieu, 
er (1265-1285), 2 voll., 

Paris 1886 e C. Minieri Riccio, , Napoli 1862; 
nel secolo XX hanno continuato il lavoro di studio sulla cancelleria J. Mazzoleni, Storia della 

-
poletana pubblicati dall’Accademia Pontaniana, 37); J. Mazzoleni, -

, Napoli 1974, I, pp. 
31-58, e R. Filangieri,  a 

storia napoletana pubblicati dall’Accademia Pontaniana, s. I), pp. VII-XIV; anche recentemente 
la cancelleria è stata oggetto di analisi: A. Kiesewetter, La cancelleria angioina, in 

e e , a cura di N. Coulet e J.-M. Matz, Rome 1998 
(Collection de l’École française de Rome, 275), pp. 361-416 e A. Kiesewetter,

, Husum 1999; riassume sostanzial-
mente quanto prodotto nel corso di questi due secoli S. Palmieri, , Napoli 
2002.
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Il consistente archivio angioino subì un primo danno già nel 1336, quando 
l’acqua piovana invase il palazzo di Sant’Agostino alla Zecca dove era con-

-
mità naturali ed eventi drammatici ha fatto sì che uno dei più ricchi fondi 
documentari per lo studio dei contesti istituzionali e amministrativi del basso 

-
soché totale provocata dall’incendio che divampò per mano dei tedeschi a San 
Paolo Belsito di Nola, dove l’archivio era stato portato per cercare di preser-
varlo dai bombardamenti di Napoli4. L’entità della perdita spinse il direttore 
dell’Archivio di Stato di Napoli, Riccardo Filangieri, ad avviare l’imponente 
opera di ricostruzione dei registri della cancelleria angioina che è ancora oggi 
in corso5

-
zioni, regesti, transunti) riguardavano l’archivio andato distrutto; utilizzò per 
la sua impresa tutto il materiale edito e inedito che gli fu possibile reperire, 
dai volumi a stampa alle carte provenienti da archivi e biblioteche pubbliche e 
private di tutto il mondo, e riuscì così a mettere insieme un notevole numero 
di carte che ha consentito a lui, e a chi gli è subentrato nella direzione dell’uf-

ricostruiti della cancelleria, e due volumi di fascicoli angioini6.
Il lavoro fu ulteriormente complicato dai numerosi rimaneggiamenti che 

l’archivio angioino aveva subito nel corso dei secoli e che per lo più avevano 

4 Dei 444 registri originari non pochi erano andati distrutti già nel 1336 quando l’acqua piovana 
invase il palazzo di Sant’Agostino della Zecca dove erano conservate le carte; circa 10 anni dopo 
nel 1345 il popolo in rivolta in seguito all’assassinio di Andrea d’Ungheria bruciò alcuni registri e 
nel 1348 con l’occupazione di Luigi d’Ungheria ne andarono dispersi altri. Questo lento processo 
di distruzione del patrimonio documentario del Regno continuò anche in età moderna: durante la 
peste del 1526-1527 alcuni registri furono gettati in strada, altre dispersioni avvennero durante le 
rivolte di Masaniello e del principe Macchia. Sulle perdite che l’archivio subì già nel secolo XIV si 
vedano G. De Blasiis, , in «Archivio sto-
rico per le province napoletane», 12 (1887), pp. 356 sgg.; B. Capasso, La vicaria vecchia, Napoli 
19882, pp. 3 sgg. e A. Valente, ,
in «Archivio storico per le province napoletane», 41 (1916), pp. 301 sgg. 
5 Sulle vicende di quegli anni, la decisione di spostare il materiale archivistico lontano dalla città, 
la rappresaglia dei tedeschi, sono stati pubblicati recentemente tre lavori: il primo è la toccante 
testimonianza di R. Filangieri, ,
Napoli 1996, pubblicato a cura di S. Palmieri con un’appendice di documenti e di testimonian-
ze sui fatti che accaddero; gli altri due sono di S. Palmieri, , in Studi in 

. Atti del convegno internazionale, Anacapri 24-28 marzo 1991, a cura di 
C. Montepaone, Napoli 1996, III, pp. 263-279 (ora in Palmieri, cit., pp. 
257-292) e S. Palmieri, -

, in «Archivum», 42 (1996), pp. 239-253. Sulle frequenti perdite 

, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il 
medio evo», 106 (2004), pp. 167-198. 
6 , I-XLIX, -
tana pubblicati dall’Accademia Pontaniana, s. I); 

-
blicati dall’Accademia Pontaniana, s. III). 
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prodotto disordine in un fondo dalla struttura già piuttosto complessa. Nel 
1556 le carte erano state ricollocate secondo criteri diversi da quelli concepiti 
dai re angioini, e suddivise in volumi recanti l’indicazione dell’anno, dell’in-
dizione e del sovrano sotto il cui regno gli atti erano stati emanati7. Oggi è 
ancora possibile trovare questa ricollocazione tra le carte di chi ha consultato 
il fondo dopo la metà del Cinquecento, le carte cioè dei numerosi memorialisti 
del regno che tra il Seicento e il Settecento si occuparono anche di storia an-
gioina e della redazione di elenchi, inventari e trascrizioni degli atti. 

Agli errori commessi nel 1556 si cercò di porre riparo da più parti nei 
secoli successivi. Ma sia le vicende storiche sia gli interventi di archivisti e 
studiosi contribuirono ad aggravare lo stato di scompiglio del fondo. Borrelli, 

che tra Cinquecento e Settecento intervennero sul fondo senza peraltro riu-
scire a metter ordine nel patrimonio documentario angioino8. È a tale scopo 

-
pristinare l’assetto dato all’archivio dai primi re9. Ed è all’inventario redatto 
dal Capasso che il Filangieri fece riferimento per mettere insieme i frammenti 

7 In alcuni casi gli atti appartenenti a uno stesso anno indizionale, se molto numerosi, furono col-
locati in più volumi contrassegnati oltre che dall’anno anche da una lettera dell’alfabeto: persero 

cronologico nel quale spesso furono sbagliati i calcoli indizionali degli anni di emanazione degli 
atti. Si veda Capasso, cit., pp. 1 sgg. Per esempio i volumi 3-
6 portano i seguenti titoli: ; ; ;

. Le tavole sinottiche redatte da Capasso consentono di controllare quali sono i quaderni 
originari, con l’indicazione degli anni e dei titoli delle rubriche, che compongono questi volumi. 
Sull’opera di Bartolomeo Capasso è stato recentemente pubblicato un volume, 

sua attività come erudito, come archivista e come storico napoletano; in particolare sulla capacità 

, in cit., pp. 15-131. 
8 Secondo il Bolvito, che nel 1585 fu il primo a descrivere i registri, questa nuova sistemazione 
archivistica di pochi anni precedente suddivideva il fondo in 436 volumi così ripartiti: 51 per Carlo 
I, 155 per Carlo II, 182 per Roberto, 32 per Giovanna I, 3 per Carlo III di Durazzo, 9 per Ladislao e 
4 per Giovanna II. L’erudito napoletano riteneva però che originariamente l’archivio consistesse 
di 444 volumi e che alcuni registri non fossero stati rilegati al momento di quella prima risiste-
mazione. Il Granito nel 1854 appose alle carte i numeri arabi, utilizzati nelle citazioni degli atti 

nel 1872 ne propose una nuova risistemazione che utilizzasse altri criteri di segnatura; criteri che 
avrebbero apportato solo ulteriore confusione tra le carte dell’archivio angioino e che fortunata-
mente non furono mai messi in pratica: Capasso,  cit., nel-
l’ ripercorre i vari tentativi di mettere mano alla riorganizzazione del fondo; si veda 
anche L. Giustiniani, , Napoli 1797-1805, VI, p. 365 e 
l’elenco del Borrelli, , conservato in 

Storia
, Napoli 1861.

9 Nello stesso periodo anche uno studioso francese, Paul Durrieu, analizzò l’organizzazione della 
cancelleria angioina e risistemò nella loro collocazione originaria i registri di Carlo I: Durrieu, 

 cit. A lui si devono numerosi studi sulle carte dell’archivio an-
gioino, tra cui: P. Durrieu, 

, in «Mélanges d’archéologie et d’histoire», 3 (1883), pp. 3-33 e P. Durrieu, 
, I, , Roma 1886. 
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superstiti e il materiale documentario di seconda mano che era disponibile, 
materiale costituito, come si è detto, soprattutto dai numerosi e voluminosi 

D’Afeltro, Pacca, De Lellis, Vincenti, Chiarito, Sicola sono alcuni di essi, e i 
loro lavori oggi costituiscono la principale fonte documentaria per coloro che 
sono dediti alla ricostruzione dell’archivio angioino10.

Ora, poiché i secoli XVI e XVII furono animati soprattutto dall’interesse 
per le memorie delle famiglie nobiliari che patrocinavano gli studi storici alla 

periferici e in particolare dei giustizieri, la nostra indagine sui criteri di rap-
presentatività delle fonti che abbiamo oggi a disposizione, e che è propedeu-

ci spingerebbe a ritenere che oggi la nettissima sproporzione di documenti 
a favore dell’amministrazione periferica, sia un fattore dovuto più ai proces-
si di selezione e di conservazione delle fonti che non all’effettivo impiego di 
progettualità amministrative tese a rafforzare attraverso l’uso massiccio di 
produzione cartacea il controllo sulle periferie del regno. 

esponenti di famiglie dell’aristocrazia con forti basi territoriali e legati da re-
11. Questo minimo comun de-

nominatore favorì nel corso dei secoli numerosi innesti di elementi stranieri e 

e commerciale nel regno, che rafforzarono la coesione di questo gruppo e che 
attraverso scelte matrimoniali spesso endogamiche ne fecero un’  radica-

politico e pertanto quello più rappresentato nei repertori degli eruditi napole-
tani a caccia di nobiltà e di antichi natali per le famiglie del loro tempo. 

La sensazione di dover ridimensionare la pretesa incidenza del governo 
angioino sulle periferie si ha anche se si considera la letteratura del XIX e 
degli inizi del secolo XX, che fu prevalentemente condizionata da interessi di 
natura istituzionale e dalla ricerca degli elementi costitutivi dello stato mo-
derno, o viceversa di tutto ciò che avrebbe ostacolato il rafforzamento delle 

10 -
struzione angioina, , Arm. 1.b. 

-
cola, Arm 1. c. 2-21 e Arm 1. d. 52-53; al Chiarito si devono 25 volumi che raccolgono notizie tratte 
prevalentemente dai registri di Carlo I e Carlo II: Arm. 1. d. 25-51; si veda Mazzoleni, 

loro registri originari è R. Filangieri di Candida, -
, in «Atti dell’Accademia 

Pontaniana», 58 (1928), pp. 3-24 (dell’estratto), che ha redatto delle tavole di comparazione tra i 
registri e i repertori di De Lellis e Vincenti e Sicola. 
11 Si veda S. Morelli, 

, in cit., pp. 491-517.
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strutture amministrative del regno. In questa produzione, l’attenzione per le 

provinciali) ha avuto una parte preponderante e incisiva anche nella pubbli-

studiosi – e nelle raccolte di fonti e di notizie oggi conservate in archivi privati 
o presso le biblioteche pubbliche12. In tutti i casi sono testimonianze preziose, 
ma ancora una volta piuttosto condizionate sia dagli interessi della storio-

vicende documentarie di cui si è detto13.
Fatte queste premesse, tenuto conto quindi di quanto le fonti abbiano 

contribuito a far diventare lo studio dell’amministrazione periferica una delle 
strade più facilmente percorribili per chi si interroga sull’organizzazione del 
regno angioino e di come l’eredità culturale abbia condizionato un processo di 
interpretazione che ha selezionato tutto ciò che nel corso del tempo assume-
va rilevanza, cercherò di focalizzare l’attenzione sugli strumenti documentari 
del governo angioino e sull’orientamento che i primi re seguirono nei confron-
ti del territorio del regno14.

2.

Non è obiettivo di questo saggio descrivere il sistema complesso di scrit-

ripercorrere gli aspetti dell’organizzazione della cancelleria angioina, ma 

controllo del Mezzogiorno continentale e la funzionalità che esse ebbero in 
relazione alle esigenze di una società che andava trasformandosi sotto molte-
plici aspetti15.

12 Alcuni tra i più noti: C. Minieri Riccio, 
, Napoli 1878-1880; G. Del Giudice, 

, Napoli 1863; C. Carucci, -
, 3 voll., Salerno 1950.

13

er

angioina, Napoli 1921; C. Minieri Riccio, ,
-

, in «Studi storici», 41 
(2000), pp. 1023-1045. 
14 Sulla crescita esponenziale della produzione di carte per le città italiane si vedano J.-Cl. Maire-
Vigueur, , in 
Documenti e archivi, , catalogo della mostra di Perugia, Milano 
1982, pp. 59 sgg.; Cammarosano, Italia medievale cit. 
15 Interessante il documento trascritto da Cadier sull’importanza che si dava alla redazione delle 
carte: Bibliothèque nationale de France, mss Cadier, nouvelles acquisitiones françaises, n. 80132 
[d’ora in poi BnF, Cadier], c. 637 (30 giugno 1295): «Scriptum est eidem regi Ungarie, etc. Cum 
litteras omnes, que sigillatur sigillo Vicarie regni, tam curie quam privatorum, clausas videlicet 
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Per scritture periferiche si intende qui l’insieme di carte prodotte dall’am-
ministrazione angioina sia a livello delle comunità locali o delle università, sia 

-
zione su ampie circoscrizioni. Purtroppo di queste fonti sono sopravvissuti 
pochi esemplari documentari, perché molto spesso venivano distrutte dopo i 
controlli effettuati a corte sull’operato dei funzionari e perché si trattava spes-
so di atti, registri o quaderni prodotti su un materiale cartaceo, che possedeva 
pertanto una fragilità conservativa ancora maggiore delle scritture pergame-
nacee della curia centrale. Per comprendere il sistema periferico la principale 
fonte di riferimento resta, pertanto, quella rappresentata dai mandati inviati 

-

prevalentemente in forma di capitoli. 
Ora, sia dai mandati, sia dai capitoli e dalle scritture periferiche superstiti 

carte delle singole curie nelle amministrazioni locali, due aspetti sembrano 
-

ticolata: l’obbligo di registrare tutte le fasi delle operazioni in quaderni ben 
distinti tra loro e quello di redigere più copie delle carte che attestavano le 

L’importanza attribuita alla redazione sistematica dei quaderni e alla dif-

-
ministrazione sveva. Fu, molto probabilmente, re Manfredi a inviare ai giusti-
zieri l’elenco delle loro competenze, tra le quali la raccolta di alcuni quaderni 
occupava un ruolo centrale; si trattava di quaderni di vario genere: quelli dei 
mandati pubblici e privati, quelli delle commissioni facenti capo ai maestri 

degli introiti ed esiti quotidiani; i quaderni di atti, quelli inerenti alle inchie-
ste, il quaderno dei residui. Si chiedeva insomma ai giustizieri un rendiconto 
preciso dell’attività svolta nelle province in particolar modo per tutto ciò che 

16.

rubricari velimus, ut de mense in mensem, cum receptione pecunie proventuum ipsius sigilli per 
receptorem eiusdem computum ponitur cum dicto quaterno rubricationis quemadmodum in ista 

-

in quaterno una quociens ipse littere sigillantur deputare curetis. Datum Anagnie per magistros 
rationales, etc. die ultimo junii VIIIe indictionis».
16 , a cura di E. Winkelmann, 2 voll., Innsbruck 1880, I, p. 751
«Hec sunt requirenda a iusticiariis: in primis capitula commissionis eorum, de quibus exigatur 
racio; item quaternus mandatorum puplicorum et privatorum et ipsa mandata; item quaternus de 
commissionis et mandatis factis per eos magistris iuratis et aliis commissariis eorum auctoritate 

item quaterni cotidiani introytus et exitus tam sui quam receptorum, tam collctarum quam pro-
ventuum; item quaternus actorum; item inquisiciones generales facte per eum in iurisdictione 
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redigere minuziosamente i resoconti delle loro attività si accentuò con l’ar-

che si registrano alcuni cambiamenti strutturali e l’aumento esponenziale di 
carte delle quali si è detto17. Rispetto al periodo precedente, il sistema di re-
gistrazione in quaderni delle somme introitate si perfeziona nel settore delle 

il nome di 18. Utilizzando a scopo comparativo un ordine 
del 1238 inviato da Federico II e i capitoli dei giustizieri promulgati da Carlo 
I nel 1272, si osserva che a distanza di circa 35 anni le pratiche di scrittura, 
pur rimanendo legate agli stessi criteri di principio, si sono sensibilmente raf-

-
ni dettagliate circa la registrazione delle varie fasi necessarie alla raccolta di 
collette, ma si limita a ricordare che tutte le tappe dell’iter dovevano essere 
registrate in un quaderno19. Ben diversa da questo punto di vista la ricchis-
sima serie di norme stabilite nei capitoli inviati ai giustizieri da Carlo I e di 

20. Si tratta 
-

scale, con l’obiettivo, espresso e dichiarato, di evitare l’insorgenza di truffe ai 

opus curie; item quaternus de residuis assignatis et processibus suis; item quando universitas 
alicuius terre vel loci condempnatur ad penam contumacie non expressam, circa penam queratur, 
si tot modios augustales ab ea exegerit, quot sunt facultates in eadem terra vel loco».
17 Sulle cedole  si veda Capasso,  cit., p. XXXIV. 
18 Sulle liste prodotte in funzione della tassazione del regno sulle singole comunità si veda N. 
Barone,

, in ,
Napoli 1926, p. 127; Capasso,  cit., pp. XXVI-XXVIII; Dur-
rieu, cit., 1, pp. 86 sgg.
19  cit., , n. 812, pp. 630-632; si veda anche n. 936, pp. 711-712. 
In J.-L.-A. Huillard-Bréholles, , Paris 1852-1861, 6/2, pp. 805 
sgg., si legge il testamento di Federico II che dichiara la necessità di tornare al sistema di prelievo 
pensato da Guglielmo II; di fatto le collette diventano annuali già dal 1234: J.-M. Martin, -

, in . Atti 

Bari 1985, pp. 71-122, in particolare pp. 97 sgg. e J.-M. Martin, 
, in  cit., pp. 601-648. 

20 I capitoli si leggono in Carucci, cit., I, pp. 486 sgg. e in I re-
, 8, a cura di J. Donsì Gentile, Napoli 1957, pp. 268-274: reg. 

XXXVIII, 2. Gli stessi capitoli sono inviati nel 1277 ai giustizieri Guglielmo d’Auberviller (Abruz-
zo), Goffredo di Polisy (Calabria), Pietro de Mores (Sicilia citra

 cit., pp. 50-58 con la data 22 gennaio 1277, e Minieri Riccio, Saggio
 cit., pp. 125-130 dove la data è il 23 gennaio 1277 (ora in 
, 14, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1961, pp. 123-129: reg. LXXVI, n. 24). Le 

istruzioni per i giustizieri inviate nel 1290, che ripetono quanto già scritto nei capitoli del 1272, 
sono ora in .

, a cura di S. Morelli, Roma 2004, pp. 58-66. Sulle imposte 
dirette si vedano L. Bianchini, , Palermo 1839; Ba-
rone, cit., pp. 127-139; S. Morelli, 

, in 
, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Napoli 2000, I, pp. 301-323.
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danni dei sudditi o della corona. Carlo interviene favorendo l’incremento della 
documentazione, ,  e tutto ciò che poteva essere di aiuto per 

dell’unico quaderno richiesto nel 1238 da Federico II, il re angioino ordina che 
presso i giustizieri21 vengano redatti un quaderno di introiti ed esiti, un qua-
derno con l’elenco dei contribuenti22 e i quaderni , indicanti la ripar-

terre demaniali (una per il giustiziere, una per i collettori, una per i maestri 
razionali, e una per l’ ) e in triplice copia nelle terre ecclesiastiche, 
baronali e comitali (qui non si redigeva la copia per la comunità). Sempre con 
l’intento di ridurre le possibilità di imbrogli, il re chiede che vengano redatte 
le 23, che si versi alla Camera tramite ambasciatori il denaro introita-
to se in quantità maggiore alle 300 once24

mandato, si rechino con i propri quaderni in curia 25.
Si stabilisce inoltre che anche presso i tassatori risiedano notai che non dimo-

26.

ancora nel secolo XIV quando, il 7 agosto 1333, si fa chiarezza sul sistema di 
-

ve una scheda «sub magno nostro sigillo», contenente la quantità di denaro 
«proportionali qualitate pensata» che egli dovrà esigere dagli abitanti della 

-
tamente registrata in quattro esemplari:

consimiles, quorum unum tibi retineas, alium collectoribus et taxatoribus ipsis sub tuo 
sigillo dimittas, tertium in ede sacra deponi facias, vel apud aliquem idoneum virum 

hoc per universitatem loci et terre cuislibet, tuo sigillatum sigillo, ostendendum gratis 
(…) et quartum magistris rationalibus Magne Curie nostre (…) infra mensem unum et 
medium post receptione presentium, sigillatum sigillo tuo sine qualibet distinctione 
trasmittas27.

21 Carucci, cit., I, p. 486, n. 25. 
22 Al giustiziere si ordina (Carucci, cit., n. 15) di richiedere «uni-
versitatibus singulis terrarum et locorum» della provincia cui è preposto che vengano forniti i 
quaderni contenenti i nomi di tutti coloro che abitano nelle terre, o che vi possiedono beni stabili 
pur senza avervi l’
uomini della stessa comunità, forniscono l’elenco di tutti i contribuenti tra i quali i tassatori devo-

23

stesura delle ricevute che devono anche essere registrate in un quaderno, al giudice la sottoscrizio-
ne e al giustiziere l’apposizione del sigillo: Carucci, cit., nn. 6 e 7. 
24 Carucci, cit., nn. 8 e 24: l’eccedenza, previa registrazione, po-
teva essere utilizzata dal giustiziere per le spese necessarie nella provincia, altrimenti veniva con-

25 Carucci, cit., n. 26. 
26 Il compenso dei tassatori «pro expensis eorum» era di 12 grani per ogni oncia da loro tassata; 
l’ammontare complessivo delle spese veniva registrato nel quaderno : Carucci, Codice

cit., n. 21.
27 cit., pp. 256-258.
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L’introduzione di un sistema così articolato per la registrazione delle varie 
-

l’esazione di collette, con l’  bellica nella quale il regno angioino fu 
coinvolto a partire dal 1282 e con il crescente debito che la monarchia andava 
assumendo con la chiesa di Roma per il censo annuo e per i prestiti ricevu-
ti28. In mancanza di cifre sicure, alcune indicazioni possono essere comunque 
funzionali alla comprensione del nesso che si creò tra crescita delle esigenze 

-

sovvenzioni generali, aumentò nel 1282 e Carlo I chiese 107.891 once a fronte 

a contribuire con 44.500 once nella sovvenzione generale, senza contare i do-

era indebitato con la Santa Sede per ben 93.340 once29.

-
ma di prelievo che era considerata ancora di tipo straordinario e che era 

province attraverso la redazione delle cedole ; quello della ri-
partizione tra le singole città; e l’ultimo, relativo alle  del regno, 
che riguardava la ridistribuzione interna alla cittadinanza con la redazio-
ne degli apprezzi. Per tutte queste fasi il responsabile era il giustiziere che 
riceveva le cedole , vigilava sull’elezione di tassatori e collettori, 
organizzava le modalità di riscossione e di registrazione di tutte le tappe 
dell’iter
cittadini30.

28 Per gli avvenimenti di quegli anni: G. Galasso, 
, (Paris 1954) Varese 

1967.
29 W.A. Percy, 

, Ph.D. diss., Princeton University 1964, pp. 41-87, secondo il 
quale l’aumento fu causa della sollevazione del Vespro. Per lo studioso americano la sovvenzione 
generale e la colletta  erano la stessa cosa, si erano fuse tra il 1239 e i1 1241, e l’in-
troito medio durante il regno di Carlo I ammontava a 85.000 once per anno. Si veda anche W.A. 
Percy, ,
in «Italian Quarterly», 22 (1981), 84, pp. 69-83; W.A. Percy, 

, in «Italian Quarterly», 22 (1981), 85, pp. 73-85 e W.A. Percy, 
, in «Italian Quarterly», 22 (1981), 

86, pp. 77-96. 
30 -
mento databile tra il 1278 e il 1280 indirizzato a Guillaume Brunel, giustiziere d’Abruzzo, il re dà 
disposizioni . Egli chiede così, a ben 15 
anni dall’inizio del suo regno, in seguito ad una petizione delle persone meno abbienti, che venga 
eseguito l’apprezzo per conoscere la capacità contributiva dei cittadini. Si veda 

, 31, 1306-1307. Formularium Curie Caroli Secundi, a cura di B. Mazzoleni, 
Napoli 1980, n. 136, pp. 202-203: ; n. 141, p. 205: -

e , 8 cit., pp. 268-274: dove la formula «iuxta 
arbitrium vel secundum appretium», in merito ai modi di riscossione della sovvenzione generale, 
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Con i capitoli che regolamentavano la produzione di scritture, Carlo cer-
cava di assicurarsi il controllo sul secondo livello in cui era articolata l’orga-

salvaguardare la corretta procedura nell’accertamento della ricchezza, non 
sempre riusciva nell’intento di garantire l’apprezzo cittadino. Questo, avver-
sato da alcuni gruppi delle oligarchie cittadine, spesso veniva soppresso per-
ché le università chiedevano e ottenevano dalla corte di pagare le somme loro 
addebitate con il ricavato delle imposte indirette, grazie alla notevole capaci-
tà contrattuale assunta e, evidentemente, anche a causa della crescita di una 
società che poteva consentirsi criteri di contribuzione più legati alla vitalità 
economica31.

In sostanza, considerando la standardizzazione delle scritture relative al 

controllo inderogabile sulle riscossioni delle cosiddette imposte dirette, ma 
lasciava invece spesso all’arbitrio delle città la scelta sulle modalità di paga-
mento, in un gioco di interessi non sempre concorrenti tra le parti in causa. 

-
ve favorì, nel campo delle imposte indirette e dei diritti signorili, l’uso di due 
tipi di scritture che avevano valenza differente e che vennero impiegate in 
tempi diversi: il e la pratica delle inchieste.

 Il , redatto nel 1273, resta oggi una fonte essenziale per comprende-
re il funzionamento e la strutturazione dei rapporti tra la corte e la feudalità, 
autoctona e non, che era radicata nel Mezzogiorno angioino32. Studiato da 
Durrieu, Sthamer e più recentemente da Pollastri, è una preziosa scrittura 
per i razionali del regno che riuscivano a controllare anche molto velocemen-
te, grazie alla sua struttura estrinseca, le estensioni territoriali dei singoli 
feudi, il loro valore, il corrispettivo in denaro dovuto, in forma di adoha,

mostra che l’apprezzo nel 1271 non era ancora obbligatorio. Si veda J.-M. Martin, 
, in 

cit., pp. 601-648. 
31

,
Firenze 2000; M. Ginatempo, 

, in , a cura 
di P. Mainoni,
P. Mainoni, 

, in , a cura di R. 
Comba, Milano 2006, pp. 103-137; la pratica di trasformare il prelievo diretto in forme indirette 
di tassazione nello stato della Chiesa è stata analizzata da S. Carocci, 

, in . Atti del 
V convegno del Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato 20-23 ottobre 1994, a 
cura di S. Censini, Roma 1996 (Collana di studi e ricerche, 6), pp. 152-224. 
32 L’ultima edizione del sta in , 2, 1265-1281, a cura di 
R. Filangieri, Napoli 1951, reg. X, nn. 1-146, pp. 234-270; si veda. anche Durrieu, 

 cit.; Durrieu, cit., I, pp. 144-154; E. 
Sthamer, , a cura di W. Heupel, Magdeburg 1942; 
S. Pollastri, , in 
«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 116 (2004), pp. 657-727. 
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dal feudatario, e l’elenco di quanti erano entrati in possesso del bene dopo la 

di Molise e al Principato. Si trattava in sostanza di uno strumento di control-
lo per una monarchia del secolo XIII che basava la propria organizzazione 
sulla presenza e sul consenso di un seguito feudale ampio e differenziato, che 

meridionale, spesso di formazione ben più antica, così come i rappresentanti 
di un seguito franco provenzale, giunto nel regno con Carlo I e negli anni 
successivi33.

Il quaderno è interessante da un punto di vista diplomatistico, così come 

natura della monarchia angioina e su alcuni aspetti della società che si dispie-
gano in un lungo lasso di tempo, e che sono ben più risalenti della monarchia 

il e con una scrittura analoga risalente ai re normanni, il 
.

 Il primo, andato perduto, era un registro di note per uso dei maestri ra-
zionali nel quale erano registrate le restituzioni di beni ai feudatari, piccoli 

traditori da Federico, o caduti in disgrazia presso i suoi successori, avevano 
subito il sequestro di beni che erano stati poi concessi in alcuni casi a perso-
naggi di dichiarata fede ghibellina34 che ci sono giunti, molte 

33 Sulla feudalità regnicola si vedano E. Pontieri, -
, Napoli 19652, E. Cuozzo, 

, in  cit., pp. 519-534; J.-M. Martin, 
, in cit., pp. 101-135; 

P.F. Palumbo, , Roma 1989; S. Pollastri, -
, in 

soprattutto allo studio dell’aristocrazia franco-provenzale e al suo ruolo decisivo nell’affermazio-
ne della monarchia angioina nel Mezzogiorno d’Italia; si veda ancora, tra gli altri, S. Pollastri, La

, in «Annales du Midi», 100 (1988), 
pp. 405-434; S. Pollastri, -

, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 103 
(1991), pp. 237-260; S. Pollastri, ,
in «Studi storici meridionali», 15 (1995), pp. 3-20; S. Pollastri, 

, in 
du Moyen Âge. Actes du colloque, Angers-Saumur 3-6 juin 1998, a cura di N. Coulet e J.-M. Matz, 
Rome 2000 (Collection de l’École française de Rome, 275), pp. 89-114; S. Pollastri,

, in «Mémoires des princes Ange-
vins», bulletin annuel (2004), pp. 11-16. 
34 Il  è stato pubblicato da B. Capasso, 
ad annum 1266, Napoli 1874, pp. 345-355, e sta anche in 2,
cit., pp. 271-277. È stato utilizzato da F. Della Marra,

, Napoli 1641; transuntato 
da Filiberto Campanile (Biblioteca Nazionale di Napoli, ms VIII.B.49 e in Biblioteca Nazionale 
di Napoli, ms XXV.B.5, pp. 171-181). Si veda anche A. de Saint-Priest, 
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informazioni sono relative a uomini che in seguito sarebbero entrati, o loro 
stessi o i loro discendenti, a far parte dell’amministrazione periferica angioi-
na e i cui titoli denotano la loro appartenenza a un’aristocrazia che aveva fon-
dato il proprio prestigio e la propria forza sull’affermazione patrimoniale e sul 
radicamento territoriale in un periodo precedente all’arrivo di Carlo; di essi le 
pur scarne note registrate nel  ci indicano, in alcuni casi, 
la discendenza e il patrimonio che viene restituito a queste famiglie, dopo ac-
curati accertamenti sulla legittimità delle richieste e la sincerità dell’adesione 
al partito guelfo.

Come per il , si trattava di un prontuario redatto ad 
uso dei maestri razionali in forma chiara e schematica, per consentire di ave-

Ed è interessante osservare da un lato la diffusione di una pratica che attra-
verso quaderni di tal fatta, in genere frutto di accurate inchieste, offriva uno 

alcune testimonianze del periodo precedente. 
Queste scritture angioine sono infatti simili, come si è detto, al Catalo-

elenco, frutto di un’indagine sulle obbligazioni di carattere militare nell’area 
del ducato di Puglia e del Principato di Capua. È probabile che il 
rientrasse in una più generale revisione delle forze disponibili in tutto il regno 
e proprio per questo era uno strumento amministrativo per i re normanni, 
presso i quali l’aiuto militare fornito dai vassalli svolgeva una funzione costi-
tutiva per così dire dello stato stesso35.

Ora, mentre il registra i feudi e gli aiuti che i signori dovevano 
prestare al re in forma di militi nel rispetto della prassi consolidata in tutti gli 
stati feudali del tempo, il  era più che altro un riepilogo dei 
privilegi feudali concessi dal primo re angioino. L’uso di uno schema formale 
risalente ad un periodo precedente cela una realtà amministrativa profonda-
mente cambiata.

La tendenza manifestata dai sovrani angioini a ricopiare e riportare docu-
menti di periodi precedenti in forma di transunti, notizie, o anche attraverso 
vere e proprie raccolte, era funzionale a una consuetudine amministrativa che 

, 4 voll., Paris 1849, IV, p. 314, e Biblioteca napoletana di Storia Patria, ms XXVII.A. 20 
(f. 26rv).
35 Il
questione si veda E. Jamison, 

,
pp. 32-65, che offre anche una prima interpretazione della composizione sociale dei  e -

 registrati nel ; si veda anche A. De Francesco, 
, in «Archivio storico per le province 

napoletane», 34 (1909), pp. 432-460, 640-671; 35 (1910), pp. 70-98, 273-307. Il testo è ora in 
, a cura di E. Jamison, Roma 1972; si veda anche E. Cuozzo, -

num. Commentario, Roma 1984.
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si avvaleva delle pratiche testuali messe a frutto dai governi precedenti e nel 
contempo selezionava le informazioni che per svariate ragioni, la ricerca per 

essere utili per la monarchia angioina36.
La differenza tra i due testi pone alcuni problemi interpretativi, e se è vero 

che l’attenzione rivolta al registro normanno rientra in questa tendenza, essa 

Il testo del Catalogo è stato oggetto di svariate e discusse interpretazioni; in 
particolare Evelyn Jamison, osservando che l’area oggetto di indagine appare 
divisa in connestabilie, ha ipotizzato una divisione amministrativa del regno 
basata su questi distretti, che secondo la studiosa erano di natura militare e 
giurisdizionale e ai quali i sovrani facevano riferimento per l’amministrazione 
locale. Questa ipotesi è stata messa in discussione sia perché il  offre 

che al di fuori del testo il termine sia diffuso nelle fonti del tempo37. Se si tiene 
-

le connestabilie e il radicamento dei giustizierati, distretti di natura ammini-
strativa, giudiziaria e militare, che avevano il compito, tra gli altri, di riscuotere 
l’adiutorium, così come le collette, il corrispettivo in denaro dell’aiuto militare 
richiesto ai signori, si può affermare che il , con la sua divisione in 

-
do in cui la natura occasionale della tassazione regia non prevedeva la regolare 
richiesta di collette né il pagamento dell’adiutorium in denaro. 

-
cumentazione attesta che nel corso del Duecento e soprattutto con i sovrani 
angioini si diffuse la pratica di sostituire l’aiuto militare con un importo in de-

-

1282 i vassalli potevano contribuire al pagamento dell’adoa solo per un terzo, 
con i capitoli di Onorio IV si stabilì che essi avrebbero potuto pagare anche la 
metà della cifra da corrispondere. Il quadro politico piuttosto travagliato per 
i rapporti tra la feudalità e la monarchia, e tra i signori e i vassalli, che si creò 

organismi politico-istituzionali del tempo, ad incrementare i cespiti in denaro 
provenienti dall’adoa in sostituzione della fornitura di per l’esercito38.

È sotto questo punto di vista allora che si spiega la differente natura di due 
testi piuttosto simili tra la loro: il a differenza del 

36 cit., -
, pp. 599-720. 

37 D.J. Matthew, , (Cambridge 1992) Roma-Bari 1997, pp. 281 sgg. 
38 Nel 1316 il gettito dell’adoa fu di 6000 once a fronte delle 8000 nel 1341 e delle 20.135 del re-
gno di Giovanna II; si veda G. Vitolo, Il Regno angioino, in , a cura di G. 
Galasso e R. Romeo, IV/1, Roma 1986, pp. 11-86, in particolare a p. 27. 
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regno la cui forza era ancora costituita da un robusto utilizzo del rapporto 
-

chiedevano l’applicazione di novità procedurali, sulle quali le indicazioni di-
ventano sempre più analitiche e dettagliate, e delle quali sono responsabili i 

probabilmente erano spettate prima di loro ai connestabili e che alla metà del 
Duecento si erano trasformate. 

Le pratiche documentarie di cui si è detto consentono così da un lato 

quaderni per le collette, e dall’altro di controllare la tradizione feudale delle 
dipendenze con l’uso di testi la cui tipologia era già stata elaborata dalla mo-
narchia normanna. 

Anche nel regno però il nesso tra la maggiore articolazione delle strut-
ture burocratiche, attraverso l’uso di variegate forme di scrittura, e l’effet-
tivo esercizio di potere sui territori delle periferie, più che essere indizio 

-

e sulle dinamiche che intercorrevano tra i corpi politici presenti nelle pro-
vince e animati da interessi spesso contrapposti, può essere considerato un 
aspetto dell’interesse che i sovrani angioini mostravano verso le periferie 
del regno. 

Da questo punto di vista un’altra tipologia documentaria, quella delle in-
chieste, veniva utilizzata, più di altre, per raccordare la periferia al centro. 
Anche in questo caso i protagonisti della politica amministrativa territoriale 

del 1231, spettava la funzione inquirente nelle inchieste di natura ammini-
strativa, di tipo giudiziario, in quelle annuali e in quelle sollecitate dalla corte 
o da denunzie di altri cittadini39.

Con Carlo I nel giro di breve tempo questo sistema divenne il mezzo prin-
cipale di conoscenza su quanto accadeva nelle periferie40 -

l’uso della pratica dell’interrogatorio riportato in forma indiretta e dell’elenco 
delle risposte ricevute dai vari testimoni41. Il sistema consentiva a chi riceve-

39 Sull’argomento si veda ora B. Pasciuta, -
, in «Annali del seminario 

giuridico dell’università di Palermo», 45 (1998), pp. 365-412. Sull’ambiguità di un termine dalle 
molte facce si veda P. Corrao, 

, in «Ricerche storiche», 21 (1991), pp. 473-491.
40 È così che i giustizieri ampliavano il proprio potere di intervento: i 17 mandati del capitano 
Ludovico de Mons a Balduino «de Sopino», conservati nel fascicolo III e oggi pubblicati, sono 
una preziosa testimonianza della frenetica attività svolta in questo settore dai giustizieri o dai 
loro fedelissimi delegati: fascicolo 4/23-4/40: della Cancelleria 
angioina cit., pp. 171-221; si veda Cadier, 
angioina cit.
41 E. Sthamer, 
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va il resoconto di avere velocemente il quadro dell’andamento dell’indagine 

E le testimonianze documentarie che sono sopravvissute coprono gran parte 
dell’ampio raggio di azione nel quale questo strumento amministrativo era 
utilizzato. 

È per esempio ancora nell’ambito del prelievo, questa volta afferente al-
l’intricato mondo delle imposte indirette, che un interessante documento 

assestamento dei diritti della monarchia: un processo lento e non unitario 
anche perché la capillare diffusione di terre e  di natura signorile 
contribuiva a ingarbugliare la rete di poteri locali e sovralocali ai quali afferi-

uni-
alle corti signorili o, viceversa, creava problemi di natura nominale 

L’inchiesta venne condotta nel 1278-1279 sulle terre di Basilicata, per va-
lutare le rendite feudali percepite dai signori e conoscere i diritti tradizional-
mente più diffusi in 98 centri42

si fermarono nelle  delle provincia e interrogarono sotto giura-
mento un numero variabile di abitanti, tra 5 e 9 persone per ogni località, per 
sapere se erano loro noti 

aliquos comites, vel pheudotarios, seu barones, terras et bona pheudalia in capite, tam 

quas terras et bona pheudalia a regia curia tenent et cuius annui valoris et redditus sint 
bona ipsa pheudalia et in quibuscumque consistant per partes et membra, particulariter 
et distincte.

Sulla base delle risposte ricevute, la commissione provvide a stilare gli 

introitati. I risultati dell’inchiesta sarebbero serviti probabilmente per stabili-
re l’entità del relevio e dell’adoa da far pagare ai signori. 

Dall’inchiesta si evince che in Basilicata gli introiti provenivano quasi 
dappertutto dall’esercizio dei seguenti diritti: , , -
nii, molendini, terragiorum, vinee, , . Sembra inoltre 
che essi fornissero per lo più redditi di poche once; se si esclude Montepiloso, 
che dichiarava un reddito di 120 once, i valori oscillavano tra le 74 once di 

solo 13 percepivano un reddito proveniente dalla riscossione di dazi e gabelle 

im Mittelalter, a cura di H. Houben, Aalen 1994, pp. 553-656; E. Sthamer, 
 («Abhandlungen der Preussische Akademie 

der Wissenschaften, Phil. hist. Kl.», 3, [1937]), ora in Sthamer, cit., pp. 657-728; D. 
Girgensohn e N. Kamp, , in «Quellen und 
Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 41 (1961), pp. 137-234. 
42 cit., II, ,
a cura di S. Palmieri, Napoli 2004, pp. 141-259.
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superiore alle 30 once. Quasi tutti gli altri si attestavano su valori molto bassi, 
di circa 3 o 4 once43.

L’inchiesta produsse così un duplice risultato: da un lato offriva al sovra-
no una maggiore conoscenza del sistema di diritti signorili e della forza so-
prattutto economica di alcune  feudali, dall’altro spianava la strada a 
un possibile intervento nell’organizzazione del prelievo indiretto, diventando 

La struttura testuale di queste scritture era simile anche quando le ragio-
ni che le sollecitavano afferivano più esplicitamente al controllo del demanio 
regio. Nel 1324 ad esempio Nicola «de Janvilla» 
Lavoro e Contea di Molise, insieme al giudice Marco «de Rocco» di Napoli e 
al notaio Pietro «de Aurea», avviarono un’indagine «de evulsione termini siti 

44. La documentazio-
ne superstite riporta la trascrizione della lettera inviata da Roberto al giusti-
ziere, nella quale si raccontava come «pervenit ad audientiam nostram» l’in-
formazione che alcuni personaggi avevano abbattuto le pietre che segnavano 

ragione il giustiziere doveva recarsi sul posto con la curia, interrogare uomini 
-

mente spostate e da chi. Se l’informazione fosse risultata esatta, il giustiziere 
-

d’Arco, Pontecurvo Roccasecca, Fontana, Insula e descritto con minuzia la 

«ab eius tempore cuius memoria non extabat». -
rò che tutta l’operazione era stata accuratamente registrata in due strumenti 
pubblici, sottoscritti da 17 testimoni, dei quali uno sarebbe rimasto presso la 
sua curia e portato poi a corte al momento del sindacato, l’altro sarebbe stato 
inviato subito a corte e depositato nell’archivio del regno.

Questa tipologia di indagini non rappresenta che un aspetto dell’ampio 

procedura per indagare sui reati dell’amministrazione locale e territoriale. 
Sempre in forma di frammenti, mai come serie omogenee, sono moltissime 

43

dati sono disomogenei e frammentari; un lavoro del genere per quanto riguarda però le secrezie 
è stato tentato da Percy, cit., pp. 159-171, che utilizzando 
i registri della cancelleria angioina ha prodotto alcuni dati quantitativi utili, secondo lo studioso, 
per suffragare la tesi dell’aumentato gettito delle imposte indirette voluto dal re negli anni pre-
cedenti al Vespro. Sulle secrezie si veda anche G.M. Monti, , IX,

, in «Archivio storico per le 
province napoletane», 58 (1933), pp. 67-82; G. Yver, 

, Paris 1903 (rist. anast. New York 1968); Martin, 
cit.

44 Del Giudice,  cit., I, pp. 85-101. 
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le testimonianze documentarie sopravvissute. Fino al Vespro le inchieste am-
ministrative generali non furono meno di 5; numerose le inchieste speciali. A 
Messina ad esempio nel 1273, ad Eboli, tra il 1274 e il 1277 contro i collettori 
accusati di estorsione; a Napoli nel 1278 contro i secreti e portolani, in Puglia 
nel 1282-1283 contro i secreti Rufolo e Della Marra45.

In alcuni casi erano i giustizieri stessi ad occuparsi di queste indagini, 

istruzioni del 22 novembre 1289, inviati da Monopoli per il chierico Giovanni 
«de Auscio», il  Guglielmo «de Letto» e il notaio Riccardo d’Atri, nomi-
nati l’anno prima inquisitori del regno in Abruzzo ultra46. Osserviamone il 
contenuto. 

-

-
zione di banni e pene alle università, arresti arbitrari e liberazioni avvenute 
dietro pagamenti di cauzioni, omissioni nelle liste dei traditori e dei banditi, 
mancato rispetto delle costituzioni del regno, sono alcuni degli aspetti sui 

che la giustizia fosse stata amministrata correttamente e nel contempo fosse-
ro state garantite le misure di sicurezza necessarie per il mantenimento della 

conti, i quaderni di introiti ed esiti, i quaderni di tassazioni, i mutui, le gabelle 
date in appalto, le decime pagate dalla chiesa, eventuali richieste di denaro 
per il rilascio delle , omissioni di fuochi o di nomi dai quaderni di 

a loro era assegnato anche il controllo sull’ampio settore riguardante i beni 
della corona: le foreste, il legno, le riserve di caccia, i castelli, i porti, le espor-
tazioni e importazioni di merci, i bottini dei naufragi, l’approvvigionamento 

45 E. Pontieri, , in Pontieri, -
 cit., pp. 243-260; a Eboli tra il 1274 e il 1277 viene indetta un’inchiesta perché i 

collettori sono accusati di aver esatto più del dovuto «pro eorum utilitate»: il documento sembra 
mettere in luce tutto un sistema di estorsioni, ai danni dell’università, che coinvolgeva anche 
un inquisitore e il collettore generale che, interrogato su quanto aveva richiesto «pro maritagio 

, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 
19 (1927), ora in Sthamer, cit., pp. 325-435, in particolare alle pp. 393-401 e 402-414; 
per il Mezzogiorno sono celeberrime le inchieste relative ai Rufolo-Della Marra, i potentissimi 
secreti di Carlo I accusati di aver frodato lo stato angioino all’indomani del Vespro e i cui atti sono 
stati individuati da Sthamer, cit.
46 BnF, Cadier, cc. 295-308; trascrizioni di Léon Cadier del registro 52, f. 101v e ff. 105 a 107, 
ora in cit., pp. 46-57. Secondo Durrieu 
esistevano delle vere e proprie rubriche per gli inquisitori nell’organizzazione della cancelleria 
angioina: Durrieu, cit., I, p. 76. Alcuni documenti sono stati 
trascritti da Minieri Riccio,  cit., I, pp. 109-110, 121-122, atti del 1274 
e 1276; vi si leggono anche i capitoli 

 del 10 febbraio 1274 e inviati agli inquisitori. 
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delle navi, le munizioni e l’attrezzatura dei vascelli, i beni sequestrati ai tradi-
tori e ai banditi, le permute. Come si vede, è tutto il patrimonio regio che viene 

a quello più direttamente collegato all’esercizio della giustizia. 
-

attesta infatti una sensibilità per il buon governo che mal si concilia con le 
interpretazioni ancora oggi molto diffuse sullo sfruttamento programmatico 
delle risorse del Mezzogiorno e che invece collega l’organizzazione angioina a 
quella creata nello stesso periodo da Luigi IX e Alfonso di Poitiers, i quali pure 
diedero avvio a grandi inchieste amministrative47 che possono essere consi-
derate un aspetto peculiare di tutti gli stati governati dagli angioini48.

In secondo luogo si può rilevare che quasi tutte le voci riportate nelle 
istruzioni sono in realtà spesso già presenti sotto altra forma nei mandati dei 
due sovrani, sia per gli inquisitori che per i giustizieri. In sostanza, l’interven-
to degli inquisitori in questo campo costituisce un ulteriore livello di vigilan-
za, con l’inserimento nella compagine amministrativa di una commissione 
costituita da tre persone i cui titoli sono ben diversi da quelli richiesti per gli 
altri incarichi. 

 È da questo punto di vista che si rilevano a mio parere alcune novità in un 
sistema in continua trasformazione. Ancora poco conosciuti nella letteratura 

genere da un chierico, un giudice e un notaio. La presenza del personale di 
chiesa, che peraltro aveva già assimilato e utilizzato questo tipo di procedura 
per punire gli eretici, e quella di uomini di legge è forse, più che le istruzioni 
inviate in forma organica, uno degli aspetti incisivi nell’organizzazione del 

49, sia per l’impiego di personale specializza-

sminuire le competenze dei giustizieri, la massima carica dell’amministrazio-
ne periferica nelle province50.

47 Si veda J.R. Strayer, 
, in , Montpellier 1974, pp. 725-736; P.-F. Fournier 

e P. Guébin, -
, Paris 1959; J. Le Goff, San Luigi 2, pp. 175 sgg.

48 Per la Provenza: M. Hébert, -
, in «Provence historique», 143 (1986), pp. 45-57; J.-P. Boyer, 

e e , in
. Actes du colloque, Lyon mars 1994, a cura di B. Demotz, Lyon 

1997, pp. 1-26; A. Mailloux, -
,

in e e . -
. Actes du colloque, Aix-en-Provence 21-23 février 2002, Rome 2005 (Collection de l’École 

française de Rome, 354), pp. 249-262. 
49

e , in cit., pp. 127-157 e J. 
Paul, , in cit., pp. 221-252. 
50 In questa direzione si colloca anche l’intervento di Gerardo di Parma che ribadisce con forza 
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In sostanza l’incidenza di queste pratiche di produzione documentaria 
sull’attività del governo nelle periferie fu dovuta anche all’impiego di perso-
nale addetto esplicitamente ai controlli in un gioco di interferenze e di so-
vrapposizioni di organi diversi che lascia intravedere l’incertezza normativa 
di una realtà che si rinnovava e nella quale la funzionalità degli apparati, mol-

attraverso la diffusione del sistema inquisitorio. 
 L’accuratezza di questi registri, interessante anche perché mostra quan-

to l’amministrazione fosse capillarmente presente nelle province, offre 
l’immagine di un mondo lontanissimo da organismi politico-istituzionali 
strutturati e complessi, nel quale la richiesta continua e quasi ossessiva di 

,

danni della curia. 
-

zo nel 1277, e in forma di  a tutti gli altri giustizieri del regno, dà di-

occuparsi delle terre demaniali e feudali. Anche in questo caso si chiede che i 
giustizieri redigano due quaderni consimili, «unum celsitudini nostre» e uno 
da inviare ai maestri razionali. I quaderni dovevano contenere le generalità 
dei giudici e maestri giurati, i nomi e cognomi dei contribuenti, la provenienza 
e le quantità di denaro ricevute per tutto ciò che riguardava la sovvenzione 
generale, e al momento del sindacato dovevano essere accompagnati da un 
«transumptum ipsarum licterarum nostrarum originalium in forma puplica 

-
stre curie in quibus huiusmodi lictere registrantur»51.

Il bisogno di registrare in più copie quanto avveniva nelle periferie del 
regno viene ribadito anche nelle disposizioni inviate nel 1272 al senescallo

aracie e ma-
 e alla redazione dei quaderni. In questo caso si insiste sulla necessità 

di redigere tre registri simili, uno da conservare presso il camerario, un altro 
52. A questi andava 

aggiunto un quarto «pro habundanciori cautela curie nostre», del tutto simile 
agli altri tre e da conservare presso il senescallo. I registri dovevano conte-
nere tutte le informazioni di entrate e uscite che riguardavano la competenza 

cit., pp. 301-323. 
51 Del Giudice, cit., I, pp. 150-151. 
52 Del Giudice, cit., p. 290; lo statuto sta in Minieri Riccio, Saggio di codice 

cit., suppl. XXVI, pp. 34-36. Altrettanto analitici e attenti a ricordare l’importanza 
della registrazione in quaderni in quadruplice copia sono i capitoli del maestro delle regie scude-
rie del 1278: Minieri Riccio, cit., pp. 36-38. 
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muli et pultri; pilaturas, balzanaturas, merca et signa»; sia se fossero entrati 
de dono sia «pro empto, vel mutuo, aut cambio aut quod mictantur».

3.

L’attenzione che si rivolgeva al controllo delle amministrazioni periferiche 

capitoli inviati ai giustizieri, in forma di lettera circolare, trascritti da Léon 
Cadier53, si chiedeva che ai maestri razionali venissero mandati ogni tre mesi, 
per mezzo di un nunzio, i quaderni delle entrate e quelli dei mandati con le in-
dicazioni degli adempimenti degli ordini ricevuti e ogni sei mesi, per mezzo di 
un procuratore idoneo e ben istruito al compito, «quaternis, mandatis cautelis 

Il momento cruciale per comprendere se l’amministrazione aveva funzio-
-

quidem est ab experto compertum, ut fraudis suspicione non careat, si id 
quod habetur in recenti memoria in prolixum tempus faciendum per presu-
mtuosam malitiam proteletur; dum contingit persepe demi aut defalcari iura 
subiectorum et curie frequenter etiam occultari». Le pene per le frodi eviden-
ziate dal confronto tra le somme registrate nei quaderni e quelle realmente 
introitate, erano distinte a seconda del grado di responsabilità della carica 
corrispondente: 50 once per i giustizieri; 30 once per capitani e stratigoti; 25 
per i giudici; 15 per i notai d’atti e per tutti i notai di curia e 

mandato omisso, penam unciarum auri duarum ab omittente exigere protinus studeatis; 
graviori pena servata in eos ratione mandati omissi, si mandatum omissum de re magna 
et non levi esset, vel alias in omittendo mandatum huismodi fraudulenter processerunt, 

54.

53 BnF, Cadier, cc. 516-517, lettera del 23 novembre VI indizione, primo anno di regno di Carlo. Si 

aliarum per eos pro parte curie receptarum et quaternum alium de mandatis omnibus que rece-

-
tionem ipsius». Si vedano anche i capitoli inviati ai giustizieri nel 1294: BnF, Cadier, cc. 497-499.
54  cit., p. 180: ordine di inviare «ad archivum» ogni tre mesi 
il quaderno «quotidiani introitus et exitus quarumcumque pecuniarum sive rerum collectarum 
compositionum atque proventuum, sicut predicitur, nobis ad archivun mittere singulis tribus 
mensibus teneantur; videlicet infra dies primos quindecim quarti mensis sequentis, sub pena 
predicta, infra alios dies sequentes quindecim exigenda, sicut prefertur, toties quoties fuerit con-

il 10 giugno 1282. 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [507]



Serena Morelli22

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

-
ne, scriptione, ordinatione, sigillatione et assignatione actorum et quaterno-
rum» le pene erano quelle enunciate sopra, stabilite dai razionali dopo aver 

-
gnare gli atti al loro successore.

a corte sembrava essere veramente l’assillo dei primi sovrani angioini, che in 
questa maniera cercavano di assicurarsi la conoscenza di tutto ciò che acca-

forma mandati rescribere (…) et si negaverit facere responsales de assignatio-
ne mandati sibi facti, credatur nuncio iurato, qui portavit mandatum». 

Ancora una volta, in mancanza di serie documentarie esaustive e comple-
te, sono le lettere inviate nelle periferie ad aprire squarci sul grado di interesse 
che i sovrani avevano per la vita nelle province e per il loro governo, non solo 
per il numero, elevatissimo, di ordini e per gli interventi continui in tutti i 
settori dell’organizzazione della società regnicola, come si è visto sopra, ma 
anche per questo frequente richiamo al bisogno di avere a disposizione qua-
derni da collazionare, attività da confrontare con gli ordini ricevuti. 

Questa richiesta insistente di carte prodotte nelle periferie potrebbe es-

a cavallo tra i secoli XIII e XIV una realtà profondamente mutata necessitava 
di originali forme di gestione delle risorse, di nuovi canali di realizzazioni dei 

-
mozione di scritture pragmatiche, come le inchieste, e la pratica di collaziona-
re le scritture una volte giunte a corte, più che essere interpretate come il segno 

che saranno proprie degli stati moderni, possono contribuire a caratterizzare 
questa fase del regno di Sicilia rispetto al precedente periodo svevo, cui è stato 
spesso collegato da analisi prettamente nominalistiche, in un’ottica volta a ve-
dere il precipuo obiettivo continuistico della dinastia francese. 

contempo costituivano esse stesse il motore di un’amministrazione il cui tes-
-

rimento erano le scritture pragmatiche del governo federiciano. 
L’analisi di quanto si stabiliva a corte per i mandati e gli atti emanati dalla 

curia centrale conferma così l’atteggiamento mostrato dai sovrani angioini 
nei confronti delle scritture che giungevano dalle periferie. Sono ben note le 
decisioni prese da Carlo I e dal suo cancelliere Geoffreoy de Beaumont che 
stabilirono che gli atti fossero registrati in tre copie, una da tenersi presso il 
cancelliere, una presso la camera e un’altra presso i maestri razionali. Anni 
dopo, nel 1291, una quarta copia fu introdotta da Carlo II, con l’intento di 
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conservare la memoria documentaria della vita amministrativa del regno an-

consentire agili controlli, sebbene fosse sempre piuttosto elastico (non tutti 
concordano sul numero di registrazioni previste), è da considerarsi un’inno-
vazione rilevante nell’organizzazione cancelleresca. Oggi poi, che la maggior 
parte delle carte dell’archivio angioino è andata distrutta, le diverse registra-
zioni di uno stesso atto risultano provvidenziali perché contribuiscono a far 
aumentare la possibilità di avere un realistico quadro della vita amministra-
tiva del regno.

Sempre nell’ottica di avocare alla corte, nella persona del cancelliere, del 
protonotario e dei razionali, la facoltà di emanare alcuni tipi di documenti, si 

con la quale si ricorda che per evitare la confusione creatasi in passato e distin-
guere le scritture notarili, in forma di lettere e di privilegi, dalle lettere regie, 
era necessario che queste ultime fossero sottoscritte con il nome e cognome dei 
razionali, del protonotario Bartolomeo «de Capua» o del cancelliere Adam «de 

55. Minieri Riccio nella sua 
raccolta ha inserito tre mandati, di cui il primo in forma di lettera circolare a 
tutti i giustizieri ribadiva che «solum idem prothonotarius» aveva il diritto di 

1309, distinguevano i compiti del protonotario, che emanava «privilegia terra-
rum et donorum nostrorum», da quelli dei razionali cui spettavano le -
ria56. Si trattava di interventi che evidentemente servivano a ridimensionare il 
potere dei giustizieri nelle province e ad accentuare la spinta al controllo delle 
periferie da parte della corte soprattutto in merito alle concessioni di privilegi 
che avrebbero favorito la diffusione di giurisdizioni autonome in alcuni casi e 

privilegi. Il controllo avveniva così anche nella fase di redazione dei mandati, 
grazie all’introduzione forzata, necessaria, e più volte ribadita, delle sottoscri-

funzioni che non potevano essere avocate ad altri57. 

4.

 A questo punto, prima di concludere, è forse opportuno ricordare le tappe 
fondamentali che contraddistinsero il terzo aspetto del sistema di scritture 

55 «Cognita pretacta scripturarum disparitas alioquin imposterum circa contenta in illis anbi-

, Napoli 1872, pp. 
148-149.
56 Minieri Riccio, cit., pp. 149-152; e, sui sigilli, pp. 116-117.
57 cit., pp. 
122-124.
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angioino: la conservazione del materiale prodotto. La corte mostrò interesse 
per le carte e la loro conservazione già nel 1284, quando inviò a Ludovico dei 
Monti, capitano generale a Faro citra, l’ordine di mandare al re, che risiedeva 
in quel momento a Brindisi, tutti i registri conservati a Napoli e nei castelli 
del regno58. Il documento, inserito nell’introduzione al Codice diplomatico di 
Del Giudice, insieme a un altro contenente l’elenco descrittivo di tutti i registri 
con la intitolazione che avevano ai tempi di Carlo I59, segnava una svolta nel si-
stema di conservazione degli atti che interessava tutto l’insieme composito ed 
eterogeneo di scritture prodotte dalla curia centrale e dalle amministrazioni 
periferiche. Le carte dell’archivio angioino furono così conservate a Bari, dove 

trasferimento a Napoli; trasferimento che avvenne già nel 1290 e che proseguì 

-
mi di conti, baroni, e feudatari del regno, castelli e beni feudali «in capite et 
immediate a curia nostra tenentium nec non monstra facta ac pecunia per 
eos pro adohamento seu feudali servitio tempore predicto soluta querantur et 
inveniantur»60.

regno inviate ai maestri razionali, si ribadiva la necessità di conservare le 
61. Nel documento si riportava un elenco 

minuzioso: i quaderni d’atti ordinari e straordinari, i quaderni di entrate ed 
uscite, quelli delle collette e dei proventi con riferimenti giornalieri, i quaderni 
delle 
ad ogni creditore e di registrare; i quaderni dei mandati pubblici e privati e di 

-
ciali che lavoravano presso le curie dei funzionari, i quaderni delle inchieste 
e dei processi  che potessero consentire una collatio con i quaderni 

-
so e dei suoi predecessori62.

Anche in questo caso percorsi differenti caratterizzavano la documenta-
-

celleria, la seconda nei fascicoli. La questione è stata ampiamente affrontata 

58 Del Giudice,  cit., p. XXXVII. 
59 Del Giudice, cit., pp. XXXVII-XLVIII.
60 Minieri Riccio, , . cit., CXVIII, p. 126. L’operazione, da con-

con la quale si invitava a consentire ai razionali l’ingresso nel castello e il prelievo dei registri «et 

tempus et indictionem ipsorum».
61  cit., pp. 178-184.
62 L’elenco, analitico e dettagliato, era evidentemente più articolato di quello già chiesto da Man-
fredi circa 60 anni prima, ma ne ricalcava la falsariga nei suoi aspetti centrali: si veda , nota 
16.
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-
l’ambito del controllo sulle periferie.

Carlo I aveva distribuito gli atti solo in due gruppi differenti, uno per la 
cancelleria e uno per la camera, senza peraltro che fosse rispettata una divi-
sione interna cronologica o per materia63. I registri di camera contenevano 

-
mera, gli altri raccoglievano tutti gli atti emanati dal sovrano e inerenti ai 

genericamente amministrativa. L’organizzazione della cancelleria richiamava 
in sostanza quella stabilita già da Federico II, che nell’unico registro super-
stite, il registro del 1239/124064, fece trascrivere la produzione documentaria 

loro istruzioni sulla gestione dell’amministrazione regnicola o per rispondere 
alle loro richieste65.

Ma con la riforma promossa dal cancelliere Geoffreoy de Beaumont i 

con molte oscillazioni e all’interno di un sistema di razionalizzazione che ri-

63 Secondo Kölzer la cancelleria si assestò da un punto di vista istituzionale solo con Federico II, 
ma ci fu un notevole grado di continuità tra la fase normanna, per la quale ci sono tramandati solo 

Can-
, in , Roma 2005, pp. 216-222 per uno dei più 

, in 
1266)
Bari 1985, pp. 49-69 e E. Sthamer,  («Sitzun-
gsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1920-1925-1930), ora in Sthamer, 

 cit., pp. 75-131. 
64 Per i sette mesi che il registro rappresenta sono conservate circa 1090 registrazioni per un 
totale di 1200 lettere: un numero elevato organizzato nel registro in modo da consentire una 
consultazione veloce che ne faceva uno strumento di lavoro prezioso. C. Carbonetti Vendittelli, 

, in  cit., pp. 211-216; e C. Car-
bonetti Vendittelli,  a , a 
cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002, pp. I-CVI: vi si trovano informazioni di vario gene-

internazionali e gli affari privati veniva registrata altrove, in , che non 

conservata solo in archivi non regnicoli: si veda A. Kiesewetter, , in 

2003, pp. 171-214; nell’Archivio Vaticano, ad esempio, nell’ , è possibile trovare i 
diplomi con i quali i re Carlo I, Carlo II e Roberto si dichiaravano sudditi e vassalli della Chiesa di 
Roma. Molte di queste lettere danno l’idea del colossale sforzo di riorganizzazione del patrimonio 
ecclesiastico e dei diritti feudali della chiesa a cavallo tra i secoli XIII e XIV: Archivio Segreto 
Vaticano, Aa, Arm. 1-VIII, nn. 4618, 476, 475, 494, 480, 481, 483, 487, 488, 492, 493, 496, 497, 
498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506. 
65 Sull’uso della lettera come forma prevalente della documentazione cancelleresca, laica ed ec-
clesiastica, in tutti i contesti amministrativi del tempo, si veda A. Bartoli Langeli, Cancellierato e 

, in , a cura di P. 
Cammarosano, Roma 1994, pp. 251-261, che attribuisce alla scuola stilistica campana di origine 
normanna, soprattutto grazie alle attenzioni di Federico II, una funzione decisiva per lo sviluppo 
di questa forma di documentazione.
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maggiore fruibilità e divennero oggetto di consultazione e strumento di lavo-
-

te di una ripartizione elastica che variava a seconda delle esigenze dello stato 
e dei bisogni del momento e che rimase in vigore per tutto il regno angioino66.
Bartolomeo Capasso ha dettagliatamente descritto le rubriche che scompar-
vero, quelle che furono create e poi abolite, altre che furono unite tra loro; al di 
là dei singoli casi per i quali si riinvia al lavoro dell’erudito67, i principali qua-
derni restarono sempre quelli dei giustizieri, che contenevano i mandati del 

un ordine dal nord al sud che vedeva prima il giustizierato d’Abruzzo e poi 
in ultimo quelli di Sicilia e, dopo il 1282, quello di Calabria. Ma il comples-

per i maestri massari, per i maestri dei passi, per i provisori dei castelli, per i 
maestri araciarum restano i principali punti di riferimento per comprendere 
il sistema di scritture che collegava la periferia al centro del regno angioino. 

Nel giro di breve tempo i mandati organizzati in registri si moltiplicarono, 
offrendo ai razionali della Sommaria una mole di carte utilissima per avere il 
polso della situazione nelle periferie del regno; ovviamente altrettanto impor-
tanti erano i quaderni prodotti nelle curie periferiche che con tanta insistenza 
la corte, come si è detto, chiedeva di redigere in più copie. Una volta giunti 
a Napoli, una gran parte di essi veniva distrutta dopo il sindacato; in alcuni 
casi invece si decise di conservarli in una raccolta, cui è stato dato il nome 
di “Fascicoli”, e che raccoglieva due tipi di scritture: i quaderni redatti dagli 

e inviati nelle periferie.
Purtroppo anche questo fondo, particolarmente tormentato per la depe-

ribilità del materiale cartaceo di cui era costituito, è andato distrutto quasi 
integralmente con l’incendio del 1943 e solo di recente è stata avviata una 
ricostruzione sulla falsariga dell’operazione condotta per i registri di cancel-
leria68. La vicenda dei Fascicoli è interessante però non solo per la tipologia 
delle scritture prodotte nel secolo XIII ma anche per quelle vicende di sele-
zione e conservazione di documenti che, sia per ragioni di ordine naturale, sia 
per i condizionamenti della letteratura, hanno portato oggi a un patrimonio 
di scritture, nonostante tutto, così imponente, ma anche così condizionato. 

66 Capasso,  cit., p. XIII. 
67 Capasso, cit., pp. XIV, XXXII-XXXIII. 
68 Vi erano poi le arche, che costituivano la terza serie dell’archivio angioino: raggruppavano atti 

-
stizieri e i secreti, inviavano alla corte a riprova dei compiti svolti. Le arche superstiti sono state 
pubblicate dalla sovrintendenza degli archivi napoletani con il titolo 

, 3 voll., Napoli 1824; si vedano anche Mazzoleni, 
 cit., I, pp. 38-39; Durrieu,  cit., 

I, pp. 239-245. 
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Dal primo punto di vista i Fascicoli costituiscono una fonte preziosa per 
entrare nella vita amministrativa delle province del regno e conoscere com-

università, la feudalità e la stessa compagine amministrativa che si era svilup-
pata nelle periferie. 

Per quanto concerne però la tradizione documentaria del regno, anche 
rispetto a questo fondo occorre tener presente il problema della parzialità del 
panorama di scritture disponibili e il condizionamento imposto alla ricerca 
dalle vicende culturali del Mezzogiorno, perché le fonti sopravvissute sono 
poche e prevalentemente selezionate da studiosi interessati alla comprensione 

incentrate sulla contrapposizione tra monarchia e feudalità. 
 Oggi restano poche testimonianze dei Fascicoli; le più importanti sono 

costituite da un repertorio compilato da Vincenti e Sicola, dai regesti di Mi-
nieri Riccio ai  del De Lellis, da un inventario-schema dell’erudito 
del Seicento, da un elenco redatto dal Leonard e un altro redatto da Léon 
Cadier insieme ad alcune trascrizioni di carte. Come si vede sono fonti che 
rispondono ad una campionatura molto parziale prodotta da eruditi e storici 
delle istituzioni. Se consideriamo per esempio l’elenco di Cadier, possiamo 
osservare che le inchieste vi svolgono una parte di rilievo: sono inchieste sui 
diritti e sulle rendite della corona nelle circoscrizioni dei balivi, nei casali, nei 
giustizierati, sui baroni e feudatari tenenti feudi integri e non, sulle vedove e i 

69. Molto spesso i giustizieri sono gli autori di queste carte 
che venivano inviate a corte: essi sembravano svolgere anche in questo tipo 
di documentazione la parte più rilevante della compagine amministrativa 
angioina. 

E infatti anche i Fascicoli trascritti da Cadier confermano la presenza qua-
si ossessiva dei giustizieri in molte delle faccende regnicole. A Balduino «de 

di tempo di circa cinque mesi dal legato della Chiesa Gerardo di Parma e dal 
capitano del regno Ludovico de Mons: gli si chiede di occuparsi di giustizia, 

da un punto di vista normativo sembrava essere in pieno cambiamento e nel 
quale i diritti della corona, il controllo e il drenaggio delle risorse del regno 
costituivano il principale interesse dei sovrani. 

69 I principali studi sul fondo sono 
, a cura di B. Ferrante, Napoli 

1995; J. Mazzoleni, , in Studi in onore di Riccar-
do Filangieri, Napoli 1959, I, pp. 315-327; J. Mazzoleni, 

, in «Archivi», 7 (1940), nn. 2-3; C. Minieri Riccio, 
, Napoli 1893; le trascrizioni dei fascicoli ritrovati nel fondo Cadier sono in 

cit., pp. 171-263; l’elenco redatto dallo 
studioso è ancora inedito e si trova in BnF, Cadier.
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In questo caso la documentazione superstite è stata selezionata da uno 
-

vorare sull’amministrazione angioina con il precipuo obiettivo di dimostrare 

Allievo dell’École des Chartes, membro dell’École française de Rome, Léon 
Cadier fu tra i numerosi studiosi di scuola erudita che animarono la rinascita 
degli studi storici in Francia nella seconda metà del secolo XIX e che spesso 
predilessero orientamenti di storia politica e amministrativa. Sia nella sua 

-
, sia nel libro su 

, le attenzioni del 
giovane francese andarono a quella organizzazione delle periferie che tanto 
contribuì al rafforzamento dello stato moderno in Francia. Analoghi interessi 
egli mostrò anche nel lavoro sull’amministrazione angioina nel Mezzogiorno 
italiano, pubblicato postumo: sotto un duplice punto di vista, per l’area geo-

ciò che avrebbe contribuito alla grandeur della Francia70.
    Le schede lasciate da Cadier, gli elenchi e la scelta delle trascrizioni di 

atti angioini conservate alla Bibliothèque nationale de France vanno pertanto 
analizzate con la consapevolezza di quanto questo materiale sia il prodotto di 
una selezione operata da uno studioso in funzione di precisi obiettivi di ricer-
ca e spingono a chiedersi, più che per altri organismi politico-istituzionali del 
tempo, se nel regno di Sicilia gli orientamenti della letteratura siano stati in-

più mettevano in luce le tendenze accentratrici che i sovrani manifestarono 

È senz’altro vero che i condizionamenti sono stati in qualche maniera reci-
proci e che i sovrani angioini, come gli storici politico-istituzionali del regno, 
hanno avuto interesse a conservare proprio ciò che serviva al rafforzamento 

conto del tenore della documentazione esaminata, l’attitudine per la produ-
zione, la conservazione e il controllo delle carte relative alle periferie sembra 
veramente essere stata il fulcro dell’organizzazione amministrativa del regno 

-
sformazioni decisive che resero possibile una sorta di schedatura dei soggetti 
politici del Mezzogiorno, attraverso l’elaborazione o il perfezionamento di al-

70 L. Cadier, e

, Paris 1888 (rist. anast. Paris 1998), L. 
Cadier, -

, Paris 1885; sulla vita dello studioso e sul clima culturale nel quale egli visse si veda Morelli, 
cit., , pp. IX-LXVII.
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cune procedure in grado di accrescere la capacità di controllo della monarchia 
-

le fu il gioco di interessi tra le parti in causa sul territorio e le dinamiche che 
intervennero tra i vari corpi sociali.
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sciolte o in registro, che venivano prodotte o conservate da una universitas 
territoriale meridionale tra basso medioevo ed età moderna. Esso ritorna, con 
il proposito di un’ulteriore sistematizzazione, su quanto detto in un lavoro re-

1.
Suddividerò gli atti in tre grandi categorie, individuate non in base alle tradi-
zionali partizioni giuridico-diplomatistiche – documenti emanati da un’auto-

2 – ma al loro 
contenuto e allo scopo per il quale essi venivano prodotti e conservati. La tri-
partizione, riprodotta nella tabella 1, è mutuata dal linguaggio del tempo, che 
distingueva abitualmente tra privilegi, cautele e scripture. Ad esempio, la cas-
sa dell’università di Lecce conteneva – recita una disposizione del cosiddetto 
codice di Maria d’Enghien – «privilegia, cautelas, instrumenta et omnes alias 
scripturas publicas vel privatas ipsius universitatis», che ogni sindaco riceve-
va in custodia all’inizio del proprio mandato3. Come si vede, in questo elenco 

comprende sia contratti notarili, gli instrumenta
poco prima citati che in effetti coincidono con le scripturas publicas, sia atti 
molto meno formalizzati, prodotti o conservati dall’università per la propria 

1 F. Senatore, Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considera-
zioni generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di A. Bartoli Langeli e 
A. Giorgi, Trento, in corso di stampa, ma già distribuito on line in www.retimedievali.it, <http://
fermi.univr.it/RM/biblioteca /> 
2 Si vedano A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare 
e podestarile. 1139-1254, I, Perugia 1983, pp. XVIII-XXIII; J. Drendel, Localism and Literacy: 
Village Chancelleries in Fourteenth Century Provence, in Écrit et pouvoir dans les chancelleries 
médiévales: espace français, espace anglais. Actes du Colloque international de Montréal, 7-9 
septembre 1995, a cura di K. Fianu e D.J. Guth, Louvain-la-Neuve 1997, pp. 255-267, p. 257. 
3 La disposizione, non datata, è al principio del codice, che raccoglie atti dell’intero XV secolo, e 
che fu confezionato nel 1473: M. Pastore, Il codice di Maria d’Enghien, Galatina 1979, p. 42 e tav. 
II; C. Massaro, Potere politico e comunità locali nella Puglia tardo-medievale, Galatina 2004.
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vista linguistico, che hanno però, a mio giudizio, un’utilità pratica e interpre-
tativa. La tripartizione è valida anche per le scritture prodotte o conservate 
da altri soggetti, impegnati al pari di un’universitas nell’amministrazione di 
possessi o giurisdizioni, come un signore feudale o ecclesiastico oppure un 
esponente del patriziato cittadino, il cui archivio familiare non differiva molto 
da quello di un’università, e anzi si sovrapponeva parzialmente a quello delle 
comunità a lui eventualmente soggette. Le osservazioni che seguono sono tut-
tavia fondate sullo studio di archivi universali, e in particolare sullo spoglio 
diretto di documentazione capuana del XV-XVI secolo: esse sono in sostanza 
un commento alla Tabella 1, a cui rinvierò volta per volta.

Tabella 1: Scritture prodotte o conservate dalle università

categorie A. Atti dell’autorità:
Corona, signore 
feudale
(costituzione 
e regolamenti 
dell’università)

B. Scritture prodotte 
per l’università
(atti con effetti 
legali: obbligazioni e 
liberatorie)

C. Scritture prodotte 
dall’università
(rapporti con l’esterno 
e memoria dell’attività 
amministrativa)

privilegi cautele Scripture

atti sciolti
(tipologia)

1. privilegi (struttura 
dell’università, 
procedure elettorali, 
giurisdizione del 
capitano e altri 
giusdicenti, esenzioni 

lo bono regimento et 
quieto vivere»

2. mandati e lettere 
esecutoriali 

3. lettere clausae
4. autentiche da parte di 

magistrature centrali

1. contratti notarili 
per: delibere 
(regolamenti e statuti 
di competenza 
universale), 
pubblicazioni di 

autentiche) o bandi 
(p.e. per l’assisa di 
vettovaglie), nomine 

d’appalto, mutui, 
compravendite 
di beni comuni, 
procure, patti di 
qualsiasi genere

2. quietanze emesse per 
versamenti ricevuti 

universali) e per 

effettuati (da parte di 
commissari regi)

3. cedulae bonorum
(emanate 
dagli uomini 
dell’università)

1. lettere patentes
(ad es. privilegi di 
cittadinanza: v. 
Appendice 2)

2. lettere clausae
3. memoriali e 

suppliche
4. bollette
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registri
(tipologia)

5. privilegi di conferma 
redatti in forma di 
fascicolo (il privilegio
per antonomasia)

4. catasto o apprezzo e 

5. numerazioni dei 
fuochi

6. registri contabili 
(registro del 
banchiere, 
contralibro del libro 
dei proventi della 
corte capitaneale) 

7.
universali (ad 
es. registro delle 
giornate del sindaco) 

8. platee o inventari 
di beni e scritture 
comuni (anche 
in forma di 
istrumentum)

9. fascicoli processuali

5. libro delo 
annotamento
(poi libro delle 
conclusioni)

6. quaderno 
dell’università (libro 
del sindaco, libro di 
cancelleria)

7. registri vari 
(matricola dei 
gentiluomini, 
quaderno dei servizi 
dovuti al re o al 
signore feudale, libro 

8. registri di lettere 
spedite e ricevute

9. autentiche ad instar 
libri (v. Appendice 1)

10.statuti manoscritti o 
a stampa

11. raccolte normative 
manoscritte o a 
stampa (libri dei 
capitoli, libri rossi, 
libri d’oro)

12.repertori normativi 
alfabetici manoscritti 
o a stampa

Restano fuori dallo schema gli archivi di altri soggetti operanti nel territorio, talvolta 
acquisiti dall’università: registri e scritture del giusdicente locale, protocolli notarili. 
In appendice sono pubblicati due atti della categoria C.

1. I privilegi

Per privilegi (colonna A della tabella 1) si intendevano gli atti, emanati 
dell’autorità, relativi alla costituzione e al funzionamento dell’universitas4, in-
dipendentemente dalla loro natura documentaria: diplomi (litterae patentes 
con verbo dispositivo concedimus); mandati e litterae executoriales indiriz-
zati dallo stesso sovrano ai suoi funzionari per disporre il rispetto della sua 
concessione, ma anche semplici litterae clausae dell’autorità (il re, il feudata-
rio, magistrature del regno come la Sommaria e la Vicaria: A3). La materia 

4

Vallone, , in «Rivista inter-
nazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 153-174, ora in G. Vallone, Feudi e città. Studi di storia 
giuridica e istituzionale pugliese, Galatina 1993, pp. 9-26, p. 9.
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di queste statuizioni, come noto, era molto varia: inglobamento nel demanio 
regio; concessioni a titolo feudale o allodiale di possedimenti, giurisdizioni, 

della cittadinanza in ogni parte del regno); ordinamento interno dell’univer-
sitas («capitoli per lo bono regimento et quieto vivere», si diceva nel Quat-
trocento, con riferimento alle norme sulle competenze e sugli obblighi degli 

(baglivi, connestabili, annona, mercati franchi ecc.). 
Questo complesso normativo era eterogeneo e frammentario sotto tre 

-
scindeva dall’oggetto; il contenuto, che ovviamente non individuava distinte 

iura 
propria degli altri soggetti e talvolta lo stesso diritto regio), ma le lasciava, 
per così dire, alla libera concorrenza (le restrizioni dopo il placet del sovra-
no a chiusura di singoli capitoli approvati intendevano appunto prevenire i 

5

sostanza che nella forma. La concessione dell’autorità poteva infatti aver avu-
to origine da una supplica dell’università, che, denunciando un abuso o un di-

forfait

o regi ecc.), oppure da una contrattazione che, in occasione di successioni o 
cambi di dinastia, si concludeva con l’approvazione, da parte del sovrano nel-
le università demaniali, di un elenco di articoli o capitoli di vario contenuto, 
analogamente a quanto avveniva nel resto d’Europa con i contratti di signoria 
(Herrschaftsverträge). Nel primo, e soprattutto nel secondo caso, il processo 
normativo era senza dubbio determinato dal concorso delle due parti: da un 
lato la comunità con i suoi rappresentanti, più o meno vicini all’entourage del 
sovrano, dall’altro lato il sovrano stesso, con i consiglieri e gli uditori che trat-
tavano sui singoli capitoli. La realtà di questa normazione partecipata, come 

l’antica opposizione interpretativa tra una monarchia che schiaccia le autono-

ne risultavano recepivano, magari con dei correttivi suggeriti da esperti di 
diritto comune, esperienze e prassi preesistenti, sia localmente, sia al vertice 

6.

5 Per esempio: «Placet regie maiestati nisi per privilegia eiusdem maiestatis sint exempti» in me-
rito all’obbligo per gli ebrei tarantini di portare un segno di riconoscimento: Ferrante d’Aragona 
ante 1464, in R. Alaggio, Le Pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652), Galatina 2004, 
p. 122.
6

P. Corrao, Città e normativa cittadina nell’Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un pro-
, in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia 

nella normativa locale del Medioevo. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 
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Nelle università non demaniali, dipendenti perlopiù da un signore feudale 
(ma non mancano i casi di dipendenza, anche a titolo allodiale, da una città, 

7, agli 
-

mente quelli emanati dal barone, anch’essi inquadrati nella forma testuale 
delle capitolazioni e delle grazie.

Nella categoria dei privilegi
meno solenni, come le litterae clausae richieste dall’università per risolvere 

-

regio, centrale o periferico, e da qualsiasi altro soggetto giuridico, anch’esso 
dotato di un proprio complesso di privilegi, come un singolo barone, un ente 
ecclesiastico o monastico, un’altra università, un privato che, ad esempio, ri-

-

segretari e mediatori di ogni genere – rispondeva scrivendo al suo funziona-

pur indirizzate ad altri, venivano acquisite dall’università, che aveva non solo 
l’interesse, ma il diritto e il dovere di custodirle in originale. Esse, quando 
recapitate al funzionario dallo stesso rappresentante dell’università, si con-

-
tera di Carlo II d’Angiò allo stratigoto di Salerno (18 ottobre 1306), recitava: 
«Presentes autem licteras, postquam inspexeritis quantum fuerit oportunum, 
et transumptum ipsarum in puplicam formam receptis, ad cautelam restitui 
volumus presentanti, eisdem Salernitanis civibus in antea valituris»8; ana-
logamente, una lettera volgare di Ferrante d’Aragona al reggente e ai giudici 

1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 35-60; A. Romano, Fra assolutismo regio ed auto-
nomie locali. Note sulle consuetudini nelle città della Sicilia, in Legislazione e società nell’Italia 
medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga 18-21 

Cultura e istituzioni 
nella Sicilia medievale e moderna, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1992); A. Romano, 
Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sici-
lia, in Das Privileg im europäischen Vergleich, a cura di B. Dölemeyer e H. Mohnhaupt, 2 voll., 
Frankfurt am Main 1997-1999, II, pp. 117-142; G. Vallone, I privilegi dei brindisini e la famiglia 
Barlà, in «Brundisii res», 14 (1988), pp. 129-162, ora in Vallone, Feudi e città cit., pp. 91-115, in 
particolare pp. 103-111.
7 Amatrice (Rieti), L’Aquila, Aversa (Caserta), Capua (Caserta), Chieti, Cittaducale (Rieti), Co-
senza, Napoli, Lanciano (Chieti), Lecce, Teramo, elencate in una relazione del 1530, citate da 
M.A. Visceglia, Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milano 1998, 
p. 63 nota. Si veda G. Vallone, Istituzioni feudali dell’Italia meridionale. Tra Medioevo ed antico 
regime. L’area salentina, Roma 1999, pp. 179-244.
8 C. Carucci, Codice diplomatico salernitano del secolo XIV, I, Documenti e frammenti, Salerno 
s.d., p. 46. Lo stratigoto
luoghi e altri periodi).
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della Vicaria (12 novembre 1476) si concludeva con l’ordine: «la presente poy 
lecta restituirete al presentante», ovvero Francesco di Antignano, rappre-
sentante dell’università demaniale di Capua (Caserta)9. Così il destinatario 
(le magistrature centrali della Vicaria e della Sommaria, i capitani e gli altri 
funzionari regi o feudali delle università, i funzionari periferici dello stato), 
prima pubblicava la lettera mediante inserzione in un atto notarile («tran-
sumptum ipsarum in puplicam formam receptis» dice il documento del 1306) 
e/o la ricopiava nei propri registri, poi la restituiva alla parte. La lettera citata 
del 1476 è ancora oggi conservata in originale nell’archivio cittadino di Capua: 
essa reca, oltre alla nota di registrazione nei registri Commune del regno, an-
che una nota della Vicaria, che ne aveva tratto una propria copia: «Presentata 

Antignyano nomine dicte universitatis die XIII novembris X indictionis 1476 

è alla parte, sia essa una comunità o un singolo, che spettava, per così dire, 
l’onere della prova, l’obbligo cioè di conservare memoria dei propri particola-
ri diritti contro terzi e contro la medesima autorità regia. Nella quotidianità 

-
vata nelle registrazioni di questi due soggetti, ma è parte, e parte essenzia-
le, dell’archivio della comunità che, del resto, ne ha direttamente provocato 
l’emissione (ricorrendo all’autorità) e curato la trasmissione (recapitandola al 
destinatario). Come si vede, non c’è soluzione di continuità – istituzionale, 
documentaria – tra monarchia e università: gli atti emanati dalla prima sono, 
a tutti gli effetti, atti anche della seconda.

L’eterogeneità formale, contenutistica, genetica della categoria dei privi-
legi – un termine di per sé ambiguo perché si riferisce sia al contenuto che al 
contenente –10 -
le raccolte normative universali (non solo meridionali), manoscritte o a stam-
pa: Consuetudines, statuta, ordinationes et privilegia; Capitoli et privilegii;
Privilegi, capitoli, lettere e gratie -

diplomatistica, non pregiudicava affatto la percezione globale del corpus giu-
ridico dell’università, impegnata a difenderlo e rinnovarlo in ogni occasione 

(è ben noto quanto, nell’antico regime, 
sia sempre considerata uno scandalo nella difesa comunitaria dei 

propri diritti).
Naturalmente, le università meridionali si rendevano ben conto della fra-

gilità materiale e giuridica dei privilegi. Per questo motivo, tra XIV e XVI 
secolo, tutte le università si assicurarono più volte, in occasione dei passaggi 

9 Biblioteca del Museo Campano di Capua [d’ora in poi BMC], Archivio cittadino [d’ora in poi 
Archivio], 100, f. 16.
10 Das Privileg -
dictis, Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna 2001, in particolare p. 280.
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di dinastia, la riconferma dei propri diritti mediante la loro inserzione in un 
nuovo diploma del sovrano11. L’inserzione, che rispettava l’integrità di ciascun 
testo, ricopiato fedelmente all’interno della nuova cornice documentaria, ga-

nuovo contesto politico, estendendo eventualmente le concessioni accordate. 
-

contenute in memoriali e lettere chiuse occasionali, e persino delibere del-

e tendono a scomparire nel corso del XVI secolo12. Talvolta, i privilegi così 
ottenuti, che generalmente inglobano concessioni degli ultimi sovrani angioi-
ni e di quelli aragonesi, sono denominati semplicemente il privilegio (A5). 
Tale privilegio, nella forma di un fascicoletto pergamenaceo rilegato, spesso 
approvato dall’imperatore Carlo V durante il suo viaggio in Italia (1535-1536), 

grandi, corrispondenti alle principali città del regno13.
Il procedimento, indispensabile per garantire la validità delle prerogati-

ve di una comunità, è lo stesso sia presso le università demaniali sia presso 
quelle feudali. È esemplare la vicenda di Altamura (Bari). Nel 1483 i principi 
eponimi, Pirro e Donata del Balzo, confermano all’università – pur essen-
do in posizione inferiore rispetto al sovrano, in quanto domini utiles – pre-

consueto accumulo di sostantivi, «privilegia, gratie, immunitates, franchi-
tie, donationes» vengono riportati per intero o regestati nel documento prin-
cipesco. I Del Balzo confermano anche disposizioni minori di re Ferrante, 
transuntandole dalle lettere originali, e persino alcune delibere universali: 
«transumptum quorundam litterarum regis Ferdinandi et immunitatis (...) 
ab originalibus litteris (...) presentatis (...), et ordinationes per ipsam uni-

è un paradossale automatismo linguistico che non dovette avere effetti – le 
future deliberazioni della comunità ( ). Dopo la ribellione di 

-
te, confermò il privilegio dei Del Balzo insieme con alcuni capitoli approvati 
dal fratello, Alfonso duca di Calabria. Nel 1536, Carlo V confermò l’intero 

struttura che abbiamo rappresentato nella tabella 2, è confezionato in forma 
Libro Magno o vulgariter il transunto14. Si noti che que-

11 Das Privileg cit., 2, pp. 45-63.
12 Si veda il caso del Libretto dei privilegi di Capua, cit. infra e Appendice 1.
13 Privilegios otorgados por el Emperador Carlos V en el Reino de Nápoles, a cura di J. Ernesto 
Martínez Ferrando, Barcelona 1943.
14 F. Lospalluto, Il libro rosso o Libro Magno di Altamura, in «Altamura. Bollettino dell’Archi-
vio-Biblioteca-Museo civico», 5 (1956), pp. 29-41.
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precedente documentazione originale:

Tabella 2: Struttura del privilegio di Altamura (1536)

Carlo V, imperatore 31.I.1536

Federico d’Aragona, principe di Altamura 4.XII.1487

Pirro e Donata Del Balzo, principi di Altamura Aversa 15.VI.1483

13 privilegi, lettere regie e ordinationes dell’università

Il corpo dei privilegi era conservato nella chiesa locale più importante, 
all’interno di una cassa chiusa da più chiavi, custodite dai rappresentanti 
pro tempore dell’università. Il controllo della cassa, in cui si trovava anche 

-
ministrazione universale. Nel 1522 i duchi di Sessa, signori feudali della città 

piu tosto siano stati università in volere li libri, privilegi et cose di epsa uni-
versità appresso di loro, conclusioni et capitoli»15. Impadronirsi del contenuto 
della cassa, e in particolare dei privilegi e delle scritture più importanti (i libri 

l’università, abuso che non è consentito neppure 
-

tà. Amministrazione del feudo e amministrazione dell’università sono dun-
que ben distinti, benché insistano sulla medesima città e siano rette perlopiù 
da cittadini, eletti a cariche universali o designati dal barone agli incarichi di 
sua competenza.

Le prime e più frequenti disposizioni, locali e regie, sulla documentazio-
ne prodotta e conservata dalle università riguardano soltanto la cassa. Essa 
conteneva anche un archivio corrente di cautele e scritture, ma sono i privi-
legi ad essere oggetto costante di attenzione ed inventariazione: sono essi i 
veri documenti dell’università, anche se non prodotti da essa. I privilegi non 
erano del resto molti e non erano molto antichi, perché il processo normativo 
delle università meridionali si concentrò nel tardo XIV secolo e nel secolo 
successivo16.

15 Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559), a cura di D.A. De Capua, Palo del Colle 1987, 

quale aveva ereditato titoli e feudi), e il marito Luis Fernández de Córdoba, conte di Cabra.
16 F. Calasso, La legislazione statutaria dell’Italia meridionale, Bologna 1929; Corrao, Città e 
normativa cit.; Senatore, Gli archivi delle universitates cit.
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2. Le cautele

cautele (Tabella 1, colonna B) comprende tutte le scrit-
ture prodotte non dall’università, ma per essa, in particolare da notai, giu-

uomini dell’università. Si tratta di atti che producono effetti legali, istituendo 
o abolendo delle obbligazioni. 

L’universitas -
catoria, e doveva perciò ricorrere al notaio, titolare della , perché 
le sue azioni e decisioni, specie nei confronti di terzi, avessero effetti giuridici 
garantiti nel tempo e nello spazio (ad cautelam dell’università stessa, si dice-
va, come nel documento citato supra, in corrispondenza della nota 7: anche 
il termine cautela
per cui è prodotto). Era questa, del resto, una condizione comune anche ad en-
tità territoriali indipendenti, come gli stati cittadini e persino alcuni stati si-
gnorili durante il basso medioevo17

compravendite di beni comuni, procure ad ambasciatori (i sindaci), bandi e 
altre pubblicazioni, platee e inventari di beni e scritture, e persino le delibere 
di maggiore momento dovevano essere registrati mediante un atto notarile, 
stipulato dai sindaci a nome dell’università (sindicario nomine), non essendo 

mediante l’emissione di lettere con il sigillo dell’università o la verbalizzazione 
nei suoi registri. Erano talvolta rogate dai notai anche le quietanze emesse 

versamenti dall’università. 
Erano prodotti per l’università, che li conservava, anche documenti cata-

stali (come le cedulae bonorum
-

del banchiere, il contralibro del libro dei proventi della corte capitaneale, il 
registro delle giornate del sindaco, il registro delle bollette ecc.). Mentre gli 
apprezzi avevano di fatto piena pubblicità, perché erano consegnati anche al-
l’amministrazione centrale, i documenti contabili restavano spesso nella re-

sottoporsi al rituale sindacato. 

giudiziari in cui l’università era coinvolta. 
Tutte queste cautele, avessero o non la forma di un istrumento notarile, 

andavano conservate gelosamente per garanzia del singolo e dell’università, 

17 Si veda A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, 
organizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la génèse de l’État moderne. Actes de la 

in particolare p. 55.
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corrente. Del resto, molte cautele potevano non essere conservate dall’uni-

render conto del proprio operato. Non ho ancora trovato, almeno per i seco-
li XV-XVI, esempi di registri delle quietanze che potessero ovviare a questo 
inconveniente.

3. Le scritture

La categoria delle scritture (tabella 1, colonna C) comprendeva tutti gli 
atti prodotti direttamente dall’università, per l’intera sua attività amministra-

in gran parte disperse. Le conosciamo per via diretta (quando sono conser-
vate negli archivi dei destinatari18 e nei pochi archivi cospicui sopravvissuti, 
tra i quali spiccano per antichità e abbondanza quelli dell’Aquila e di Capua) e 
indiretta, grazie alla loro inserzione nei privilegi regi o in altri documenti19, e 

20.
Il ricorso regolare all’instrumentum per qualsiasi necessità documenta-

rie rendeva inutile, oltre che illegittimo nel quadro costituzionale del regno, 
l’emissione da parte delle università di diplomi nella forma di litterae paten-
tes21. In mancanza di spogli più accurati, i privilegi di cittadinanza emessi da 
Capua a partire dai primi anni del Cinquecento sembrano quindi del tutto 
eccezionali, e spiegabili con il grande peso politico della città e l’attivismo dei 
suoi ceti dirigenti in quel periodo22. Nel corso del Quattrocento le concessio-

18 P. Corrao, Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: 
le Cartas Reales dell’Archivio della Corona d’Aragona, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano 
per il medioevo», 105 (2003), pp. 267-303, in particolare alle pp. 288-289, 300-301 ha richiama-
to l’attenzione sulle litterae clausae di università siciliane conservate nel fondo citato, una serie 
che purtroppo non trova corrispondenze nell’Archivio di Stato di Napoli. Lettere provenienti dal 
Mezzogiorno sono invece presenti, anche se in piccolo numero, negli archivi degli altri antichi 
stati italiani, in particolare quello sforzesco.
19 Ad esempio le lettere registrate nella serie Sommaria, Partium dell’Archivio di Stato di Napoli, 
che contengono nella narratio citazioni letterali o sintesi delle richieste ricevute dalle università 
e dai singoli.
20 Documenti emanati dalla università sono a volte allegati alle dichiarazioni e alle inchieste per 
la successione feudale, nella serie Relevi del medesimo Archivio di Stato di Napoli, che compren-
de anche numerosi fasci quattrocenteschi.
21 Ha la forma della lettera patente, con sigillo aderente in calce, un bando capuano del 1528, 
pervenutoci perché corretto in secondo momento (3 gennaio 1458, BMC, Archivio, 14, f. 487v).
Nel Quattrocento i bandi erano letti o annunciati a voce, operazione che veniva poi verbalizzata 
in un instrumentum. Troviamo traccia, ma anche questa sarebbe un’eccezione nel quadro delle 

Archivio, 5, f. 5v.
22 Quando il governo capuano si spinse anche ad interessanti innovazioni in materia di cerimo-
niale: F. Senatore, Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (XV-XVI secolo), in Linguaggi
politici e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli nel Tardo Medioevo, a cura di G. Petti 
Balbi e G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 151-205, in particolare pp. 191-193.
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ni capuane di cittadinanza, erogate a titolo gratuito o oneroso (in cambio di 
denaro o di prestazioni d’opera), erano infatti registrate in contratti notarili, 
oltre ad essere riportate nei quaderni dell’università (C6)23. A cominciare da 
1515 i capuani si inventano un privilegio «a lettere d’oro», che imita i solenni 
caratteri intrinseci ed estrinseci dei diplomi regi. L’erogazione della cittadi-
nanza, che continua ad interessare chi da tempo è immigrato nella città, di-

del regno (si veda Appendice 2). 
Lettere chiuse, memoriali e suppliche delle università avevano le mede-

sime caratteristiche estrinseche ed intrinseche della corrispondenza privata 
e amministrativa bassomedievale24. A differenza di un soggetto singolo (un 
signore, un privato, un funzionario, un ambasciatore), che ricorreva all’oc-

l’autenticità della sua comunicazione soltanto mediante il sigillo. Nelle let-

(«Eiusdem vestrae illustris dominationis servitores Electi ad regimen et gu-
bernacionem civitatis Capue» in una lettera dei sei eletti capuani a France-
sco Sforza del 6 marzo 1465)25, o l’università e gli uomini nel loro complesso 
(«Eiusdem maiestatis vestrae humiles servitores et vassalli universitas et 
homines civitatis Trani», in una lettera dell’intera cittadinanza tranese e del 
suo organo amministrativo a re Ferrante, 5 luglio 1459)26

soggetti istituzionali («Eiusdem illustrissime dominationis servitores iudex, 
regimen, conscilium, et universitas regie civitatis Terami», in una creden-
ziale a Francesco Sforza del 25 agosto 1462)27

personaggi eminenti della comunità potevano essere coautori delle lettere, 
secondo una gradualità di coinvolgimento che trova spiegazione nelle spe-

23 BMC, Archivio, 5, ff. 8r, 12r, 56v, 76v, 79v (1469-1472): la cittadinanza è concessa ora «sine 
solucione aliqua», ora al costo di 15 tarì, ora in cambio della costruzione di un tratto di mura (nel 
caso di alcuni maestri fabbricatori). Pagano due ducati per la cittadinanza anche Pasquale Perna 
di Airola e fratelli, residenti in Santa Maria (Capua Vetere), che il 5 febbraio 1516 sono fatti citta-
dini da un collegio costituito dagli eletti, dal sindaco, dal credenziere e dal banchiere della città, 
«de la quale civilità è stato facto instrumento»: BMC, Archivio, 11, f. 196v. Anche la rinuncia alla 
cittadinanza trova posto in un instrumentum, per iniziativa dello stesso soggetto: è il caso di un 

de Bonito detto Botto «renunciat 
foro ac etiam domicilio et incolatui dicte civitatis Scalarum et non vult esse amplius civis dicte 
civitatis Scalarum se [sic: forse -
pora ibi cum sua familia habitavit», 21 agosto 1413: Le pergamene del fondo “Mansi” conservate 

99-101, citazione alla p. 100.
24 F. Senatore, «Uno mundo de carta». Forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 
1998, pp. 173-190, 355-385.
25 Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco littera
transversa, preferito dalle autorità, singole o collettive.
26 Dispacci sforzeschi da Napoli, II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459, a cura di F. Senatore, Sa-
lerno 2004, p. 305.
27 Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, 209, c. 41.
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litterae 
clausae non comparivano mai i nomi e le sottoscrizioni autografe dei rappre-
sentanti pro tempore, come avveniva, del resto, anche nella corrispondenza 
delle città-stato italiane («Priores libertatis et vexillifer Iustitiae popoli Flo-
rentini», «Decemviri Balie civitatis Florentie», ad esempio, con l’aggiunta 
però della sottoscrizione del cancelliere, generalmente assente nelle lettere 
delle università meridionali), per l’ovvio principio che un ente collettivo non 
coincideva con le persone che lo rappresentavano, e che pur lo impegnava-
no per il presente e il futuro. Anche memoriali e suppliche potevano essere 
chiusi, benché più spesso si presentassero come allegati aperti, con sigillo 
aderente in calce, e fossero consegnati a mano dall’inviato dell’università: 
essi consistevano in una serie di richieste, precedute da un’intestazione no-
minale e separate da uno spazio di rispetto. Ogni richiesta era preceduta 
dall’avverbio item
anche i memoriali degli stati italiani ai loro ambasciatori, che potevano es-
sere indirizzati sia direttamente all’inviato (in seconda persona, singolare 
o plurale) che al suo interlocutore (in terza persona, riferita al mittente). Il 
memoriale, di cui la supplica non è altro che un sottotipo, era insomma uno 
strumento informale universalmente diffuso, privo di effetti giuridici, per 
ricordare ai propri inviati e al proprio interlocutore i punti da discutere o da 
negoziare. Esso era consegnato al destinatario, che poteva anche apporre 

in un privilegio dotato di tutti i crismi di autenticità, il memoriale placita-

disposizioni vicereali nel primo Cinquecento. Esisteva però la tendenza a 
esibire in giudizio anche questi atti, per la reticenza ad affrontare le spese 
per la emanazione di un diploma28.

Tra gli atti sciolti della categoria scritture sono elencate le bollette, ovvero 

uomini e merci. Siamo in presenza di un documento di breve durata, di cui 
non ho reperito purtroppo esempi concreti. È però evidente che tutti gli ad-
detti all’assisa, nominati dall’università, dovevano emettere sotto la propria 
responsabilità autorizzazioni di questo genere. Esse sono chiamate bollette, 
come in molti centri dell’Italia settentrionale, a Capua, dove è documentato 

29, dunque 
con competenze diverse da quelle dei soprastanti (catapani in altri luoghi), 
addetti al controllo della qualità e del prezzo dei generi alimentari.

28 Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani …, Napoli, 
sumptibus Antonii Cervonii, 1772, II, pp. 41 sgg., III, pp. 635-636. 
29 -
sa de fare li bollectini del morbo» cui il capitano della città, Giuseppe de Columbinis da Parma, 
rinuncia, indotto dalle proteste di chi riteneva necessario che l’incarico fosse assolto da un citta-
dino. Il Consiglio rigettò le dimissioni (14 luglio 1493): BMC, Archivio, 5, ff. 130rv. Uno «stampo 
per sigillar bolletini» è segnalato nella cassa di Foggia nel 1499: P. De Cicco, Il libro rosso della 
città di Foggia, Foggia [1965], p. 54

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[528]



13

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Le scritture delle universitates meridionali

Più articolata è la casistica delle scritture in registro30, che sono state ac-
corpate, nella tavola 1, per tipi. La registrazione principale riguardava la me-
moria delle decisioni prese e della propria corrispondenza con l’esterno. Alla 
prima esigenza rispondeva il registro consiliare, chiamato nel Quattrocento 
libro de lo annotamento, più tardi libro delle conclusioni o delle delibere. Esso 
conteneva i verbali delle riunioni plenarie dell’università o delle deputazioni 
(Reggimenti) che ne esautoravano spesso le competenze. Tale registro, redat-
to dal cancelliere dell’università, va distinto dai quaderni dell’università, del 
sindaco o del cancelliere (quaternus universitatis, libro de sindacato, libro 
di cancelleria), che non contenevano soltanto le delibere consiliari, ma anche 
i verbali delle riunioni dell’esecutivo e varie registrazioni, più informali, del-
l’attività amministrativa. Anche le lettere ricevute e spedite (compresi i me-
moriali) potevano trovare posto in quaderni del genere, se per essi non erano 

ai due tipi fondamentali (per delibere e corrispondenza) registri per esigen-
-

mento, i servizi dovuti ecc. La varietà, quantità, continuità di queste serie di 
registri dipendevano dalla grandezza e dal peso politico dell’università: sono 
naturalmente le città che sviluppano una più articolata e regolare attività di 
registrazione e archiviazione.

-
mativi che riguardavano l’università, sia quelli emanati formalmente dall’au-
torità, ovvero i privilegi della prima categoria di cui abbiamo parlato, sia le 
delibere sulle materie di competenza locale (ordinationes, statuta). La gran 
parte di registri di contenuto normativo prodotti dalle università meridiona-
li non hanno la struttura e il valore legale di uno statuto in senso proprio, 
ovvero di un testo suddiviso in partizioni di vario livello (libri, capitoli) e 
consistente in una successione omogenea di norme, più o meno armonizzate 
tra loro, e soprattutto approvate tutte insieme dai massimi organi consiliari, 
dopo il lavoro di apposite commissioni di reformatores, con provvedimen-
to unico, indipendentemente dalla loro genesi individuale. Statuti del genere 

Lazio meridionale, oppure per materie particolari, sulle quali l’università, an-
che se di piccolo calibro, interviene senza l’esplicita probatio regia o signorile, 
bastando l’implicita approvazione del capitano31.

Tutti gli altri registri a contenuto normativo delle università meridionali 
(variamente detti libri rossi, libri dei capitoli, libri d’oro, libri magni), inve-
ce, sono semplici raccolte ad uso amministrativo ed archivistico, miscellanee 

30 Rinvio ancora a Senatore, Gli archivi delle universitates cit.
31 Senatore, Gli archivi delle universitates cit. e G. Racioppi, Gli statuti della bagliva delle an-
tiche comunità del Napoletano, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 6 (1881), pp. 

veri e propri statuti soltanto quelli di «tipo baiulare: norme cioè agrarie, nundinali, daziarie, con 
sanzioni», come riassume Vallone,  cit., p. 10.
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che, anche quando erano dotate di un certo decoro formale per gli accorgi-

affatto pubblici come i libri della Catena esposti nei palazzi del Comune. In 
tali raccolte, in sostanza dei libri iurium allestiti con una cronologia più tarda 
rispetto all’Italia centro-settentrionale32, i singoli testi erano ricopiati senza 
un ordine rigoroso, di materia o di cronologia, e spesso conservavano assolu-
tamente intatta la loro struttura interna (inserti plurimi, note cancelleresche, 
autentiche ecc.), anche se la numerazione unica dei capitoli, le pandette e gli 
indici agevolano la consultazione33.

-
mento di atti e di singole disposizioni nel patrimonio documentario dell’uni-

voci gli atti normativi: esemplare in questo senso è quanto predisposto dal 
capuano Gian Antonio Manna34.

Tra le scritture in registro prodotte dall’università sono state incluse le 
autentiche giudiziarie ad instar libri (C9), come l’interessante libretto dei pri-
vilegi di Capua (1480, si veda Appendice 1). Esso in realtà non è una raccolta 
normativa al pari di quelle appena richiamate, né uno statuto in senso pro-
prio, perché non contiene tutti gli atti che attestano diritti, possessi, franchi-
gie, oppure regolamenti, bandi del capitano ecc., ma risponde a un’esigenza 
assolutamente pratica. In questo modo l’università preservava alcuni privilegi 
originali, quelli ritenuti più importanti, dai pericoli di dispersione o danneg-
giamento. Capua riuscì, almeno per alcuni decenni, a svincolarsi dall’obbligo 

una soluzione assai innovativa, anche se legata ad una tipologia documentaria 
molto risalente, quella dell’autentica per via giudiziale.

Raccolte e repertori normativi furono dati alle stampe da alcune città me-
ridionali, nel corso del XVI e XVII secolo. Le intitolazioni di questi volumi 

serie di sostantivi che abbiamo già indicato. La stampa segna una tappa im-
portante per la città, che rivendica la propria storia, il proprio peso politico, 
la propria relazione privilegiata con il vertice dello stato, con nostalgia per le 

manoscritte e a stampa di famiglie baronali in età moderna. Naturalmente, 
neppure i volumi a stampa avevano rilevanza giuridica. Validità e pubblici-
tà, in senso tecnico e giuridico, dei privilegi delle università erano assicurati 

32 P. Cammarosano, , Roma 2000, pp. 
144-159.
33 Tra i numerosi manoscritti del genere pervenutici vi sono sia quelli redatti per conto dell’uni-
versità, che quelli legati a iniziative di privati.
34 G.A. Manna, Prima parte della cancellaria de tutti Privilegii, Capitoli, Lettere Regie, Decreti, 

all’anno 1570 ridotte per ordine d’alfabeto, Neapoli, apud Horatium Salvianum, 1588 e la conti-
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soltanto dall’approvazione regia, come si è detto. Se soltanto alcune città me-
ridionali manifestarono grande consapevolezza storica e storico-archivisti-
ca attraverso raccolte e repertori, manoscritti e a stampa, tutte le università, 
anche le più piccole, conservarono gelosamente, chiusi nella cassa comune, i 
privilegi originali.

4. Scritture e poteri nella storia del regno di Napoli

Il sovrano, i baroni, le città (che si fanno impropriamente coincidere con 
-

dione d’Italia. Nelle sintesi più dozzinali, ma anche nei discorsi dei mass-me-
dia, che risentono ancora di certe banalizzazioni assai risalenti nel tempo, 
queste tre entità sono isolate l’una dall’altra, come maschere della Commedia 

positiva, fatalmente schiacciata dal feudalesimo, da un lato, dalla monarchia, 
dall’altro. Molti autorevoli studiosi hanno insistito sulla trivialità di questa 
rappresentazione, peraltro rassicurante perché sembra reincarnarsi conti-
nuamente – e in modi bizzarri – nelle vicende della nostra contemporaneità. 
La separazione irragionevole e preconcetta delle tre entità, non omogenee al 
loro interno, rischia di ottundere la concreta ricerca storica, sia quella che si 
occupa delle scritture sia quella istituzionale o economico-sociale. 

Prendiamo il caso, più semplice, di una città demaniale: nella quotidiana 
attività amministrativa non c’è separazione tra la monarchia e l’università: 

-
pongono, e soprattutto i singoli soggetti, gli uomini in carne ed ossa con i loro 
interessi e le loro reti di relazioni, operano nello stesso contesto istituzionale, 
sociale ed economico. La produzione e conservazione di scritture – l’abbiamo 
constatato – si dipana senza soluzione di continuità: gli atti più importanti per 
la comunità sono i privilegi emanati dal re, che recepiscono richieste e prassi 
dell’università. Le lettere spedite dal re ai suoi funzionari sono consegnate ai 

-
nato dal re, è il titolare della giurisdizione locale, che egli è il primo a difen-

-
ni concorrenti, a cominciare dal tribunale regio della Vicaria. Egli insomma 

-

studiati nella loro complessità, senza staccare l’ambito generale del regno da 
-

zione subalterna e al tempo stesso refrattaria nei confronti dell’autorità35. Uf-

35 -
feria concentrata»: P. Corrao, Centri e periferie nelle monarchie meridionali nel tardo medioevo. 
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Una risposta a questa domanda (una tra le tante), che andrà opportunamente 
declinata nel tempo e nello spazio, implica che si spezzi l’assurda separazione 
tra le ricerche locali e quelle generali sulla storia del regno di Napoli, una se-
parazione favorita da fonti, competenze, interessi differenti.

diritti – non coincide con la città. Nella città abitano e operano esponenti della 
nobiltà feudale regnicola, della milizia, della mercatura, giuristi (per non par-
lare degli enti religiosi). Sia i primi, ovviamente, sia tutti gli altri possono go-

amministrazioni e giurisdizioni non può però essere rappresentato schemati-
camente, distinguendo nettamente per territorio, per competenze, per uomini 
l’università dal feudo, ed entrambi dalla monarchia, come ovvio nell’antico 

-
nali) sono controllate da singoli, gruppi, famiglie, con un’estrema varietà di 
soluzioni adottate, che prescindono dal titolo giuridico (pur essenziale in sede 

pubblica, regia o universale, con i proventi e il potere che ne derivano, può 
essere conferita dall’autorità o dalla comunità a seguito di nomina (fatta, nel 
caso delle università, per elezione o sorteggio da liste controllate), concessio-
ne vitalizia, investitura feudale, alienazione, appalto. Il conferimento è ovvia-

si può derogare agli ordinamenti scritti, almeno quelli che noi conosciamo.
Il controllo di molte risorse, o solo di quelle strategiche, che variano da 

luogo a luogo e nel corso del tempo, può determinare in una città demaniale 
la preminenza di un singolo o di una famiglia, che magari non ricopre nep-
pure cariche universali o regie, ma che generalmente gode di appoggi presso 
la corte – condizione questa ovvia in una monarchia territoriale. Si delinea 

-
cata né come dominio feudale né come signoria cittadina. Si pensi, per l’epo-
ca aragonese, a un barone come Pietro Lalle Camponesco, conte di Montoro, 
cittadino dell’Aquila; a un uomo d’arme come Giacomo d’Azzia, cittadino di 
Capua; un funzionario regio come Marino Correale, cittadino di Sorrento; a 
un mercante come Simone Caccetta, cittadino di Trani. Essi esercitarono o 
tentarono di esercitare un potere di fatto nelle rispettive città, connesso in va-
rio modo al loro personale rapporto con il re. Sono tutti casi – per i quali evito 

pregiudizi, per cogliere l’effettivo esercizio delle egemonie sociali e personali 
nelle città e nel regno. 

Note sul caso siciliano, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra me-
dioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-205, 
citazione a p. 197.
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Esiste, in conclusione, un continuum non solo documentario ma anche 
politico tra università e autorità (regia, feudale, cittadina), un continuum che 
andrebbe scomposto in tutti i suoi segmenti. 

La concreta gestione delle risorse, la dialettica sociale ed economica sot-
tesa al loro controllo, sono naturalmente testimoniate dalla documentazione: 
le scritture delle università, quelle analoghe degli altri soggetti, quelle specu-

sono reticenti per il loro formalismo e la loro ripetitività, come è noto. Se a ciò 

resti documentari riferiti ai singoli soggetti, si comprende come ci possano 
sfuggire i contesti in cui quelle scritture furono generate, ciò che ne limita 
pesantemente l’interpretazione.
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Appendice

1. Autentica ad instar libri dei privilegi dell’università di Capua, 
20 novembre 1480

Il libretto dei privilegi di Capua fu allestito nel 1480 per iniziativa del sindaco Nicola 
Francesco Pizzolo, notaio36: si tratta di decretum iudiciale nella forma documentaria 
di un instrumentum transumpti contenente i principali privilegi della città (anni 1401-

ad instar libri, cioè come un elegante codice membranaceo da trasporto, arricchito da 
37] e all’inizio di ciascun 

inserto). La qualità del codice e le soluzioni del paratesto (segni di paragrafo, nume-
razione unica e indice dei capitoli) dimostrano la consapevolezza che avevano le élites 
capuane della propria storia e del proprio peso politico. Il libretto era destinato ad 
essere esibito in sedi giudiziarie ed estragiudiziarie nel caso di contestazioni e liti, in 

-
tore capuano lo portò con sé alla corte imperiale, nelle Fiandre. La validità dell’auten-

signum apposto 

esibendo gli originali (Senatore, Gli archivi delle universitates cit.).

Testo

di Capua, Bernardino dei Monti, sostituto del baglivo cittadino, dietro richiesta di 
Francesco Pizzolo, sindaco di Capua, decreta che il presente atto, contenente una 
serie di documenti in inserto e confezionato in forma di libro, abbia la stessa validità 
dei privilegia et capitula originali, la cui autenticità è stata debitamente accertata.

36 Pizzolo partecipava all’amministrazione della città da almeno tredici anni: era stato erario dal 
settembre 1467 all’agosto 1468, sindaco nel 1468-1469, di nuovo erario nel marzo 1475. Tra set-
tembre 1474 e gennaio 1475 effettuò alcune missioni per conto dell’università, presso la Somma-

-
to due volte alla città per la nomina prima alla carica quadrimestrale di erario (in deroga agli sta-
tuti appena emanati dallo stesso sovrano) e poi a quella annuale di sindaco, entrambe retribuite. 
In quell’occasione furono elogiate dagli eletti capuani la «fede, prudencia et legalità de lo provido 
homo»: BMC, Archivio, 5, ff. 1r, 5v, 11r, 18v, 27r, 14r, 75r, 104v, 107r, 111v, 113v, 117r.
37 -
tisti dello scrittoio regio, è assai interessante per i richiami alla dinastia regnante, a conferma 
del fatto che la rappresentazione ed esaltazione della città non poteva che esprimersi nel quadro 
della fedeltà alla monarchia. Come ha osservato Joana Barreto, che qui ringrazio per l’accurata 

Polittico di san Michele di Francesco Pagano, nel Museo di Capodimonte, Napoli), al cui culto era 

di Capua-CAPIS, ricorda le medaglie di Pisanello e in particolare i disegni per Alfonso il Magnanimo 
(Pisanello, le peintre aux sept vertus, catalogo della mostra a cura di D. Cordellier, Paris 1996, n. 
261 e n. 87). La testa a tre facce, in un contesto non religioso, può essere letta come rappresen-
tazione delle tre facce della Prudenza: memoria, intelligenza e preveggenza (G.F. Hill, Pisanello,
London-New York 1905).
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Originale membr. in forma di libro, mm. 224x165 circa, ff. 2 non numerati (conservati separata-
mente in BMC, Pergamene 335) + 47 (BMC, Pergamene, Cartulario II). Si pubblica qui soltanto 
il decretum iudiciale (f. [II] non num. della pergamena n. 335 + ff. 36-37 del Cartulario II), che 
fa da cornice, e riporta integralmente in inserto, 7 privilegi emanati da Ladislao e Giovanna 

-
morfa di Capua e la legenda CAPIS supra, nota 37). Sottoscrizioni autografe e signa

degli inserti e aggiunte, è nella prima parte del cosiddetto Libro d’oro di Capua, una raccolta 
normativa del 1513 (BMC, Pergamene, Cartulario I). Entrambi i manoscritti sono descritti ana-
liticamente in Senatore, Gli archivi delle universitates cit.

Ed. della prima parte del decreto, quella che precede gli inserti, in Delle consuetudini e degli 
Statuti municipali nelle provincie napolitane, a cura di N. Alianelli, Napoli 1873, pp. 19-20, tratta 
dal Libro d’oro, f. 1. Regesto della stessa parte in Le pergamene di Capua, a cura di J. Mazzoleni, 
II/1, Napoli 1958, p. 239 (foto del foglio con la miniatura di Capua a tav. IX). Mazzoleni edita se-
paratamente, in ordine cronologico, tutti i privilegi inserti dell’atto, traendoli però dal Cartulario I 
(Libro d’oro), da lei erroneamente ritenuto più antico del Cartulario II (Libretto dei privilegi).

|f. [II]r| INa NOMINE DOMINI NOSTRI Ihesu Christi. Anno a nativitate eius 
millesimo quadringentesimo octuagesimo. Regnante serenissimo et illustrissimo 
domino nostro domino Ferdinando Dei gratia rege Sicilie Hierusalem et Hungarie 
regnorum vero eius anno vicesimo tertio. Foeliciter, amen. Die vicesimo mensis 
novembris quartedecime indictionis. Nos Iohannes Dammianus de civitate Capue 

utriusque iuris doctorem dominum Berardinum de Montibus de Capua baiulum 
dicte civitatis Cap(uae) suique districtus, notarius Loysius de Iulianis et Thomas 
de Stabile de Capua iudices ad causas penes dictum baiulum ordinatos et factos 
per universitatem et homines civitatis Capue pro dicto presenti anno quartedecime 
indictionis, et notarius Barth(olomae)us de Iulianis de dicta civitate Cap(uae) 
dicte curie pro eodem presenti anno quartedecime indictionis actorum magister, 
Dammianus de Stocco de dicta civitate Cap(uae) ad vitam ad contractus iudex, Paulus 
de Benedicto de eadem civitate Capue publicus per totum predictum regnum Sicilie 
regia auctoritate notarius et infrascripti licterati testes ad hoc specialiter vocati et 
rogati, videlicet: reverendus dominus Mannus episcopus Sancte Agathes38, dominus 

notarius Berardinus de Bullo, notarius Iacobus Caballucius, notarius Angelus de 
Dominico, Nicolaus Sicilianus, Petrus Paulus de Marino, Iohannes Calbinus, Nicolaus 
Antonius Cito, Franciscus Russus et Iohannes Miglocius de Capua presentib scripto 
publico declaramus, notum facimus et testamur quod, cum nos prefati baiulus, 
iudices et actorum magister in sedili Iudicum Capue more solito singulis petentibus 
et conquerentibus iusticiam ministrando, |f. [II]v| comparuit ibidem coram nobis et 

syndicario nomine et pro parte dicte universitatis Capue et infrascripta regia et 
reginalia privilegia et capitula per infrascriptos reges et reginam universitati et 

38 Manno o Marino Morola, cittadino capuano, vescovo di Giovinazzo (Bari) dal 1462 al 1472, 
di Sant’Agata de’ Goti (Benevento) dal 1472 alla morte, nel 1487: C. Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevii, II, Monasterii 1914, pp. 170 e 81; G.B. Di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico 
delle famiglie nobili e notabili italiane, II, Pisa 1888, p. 99.
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hominibus dicte civitatis Capue concessa coram nobis et nostra curia [sic] ostendit 
et presentavit ac publice legi fecit scripta siquidem in carta de pargameno et in 
carta papir(o), eorum veris et notis sigillis ac eorum propriis manibus subscripta et 
roborata, non viciata, non cancellata, non abrasa, non abolita nec in aliqua earum 
parte suspecta, sed sana et integra omnique prorsus vicio et suspiccione carencia ut 
prima facie apparebant et erant prout sunt, nullo abdito, diminuto vel mutato, tenoris 
et continencie subsequentis: Ladizlaus Dei gratia Hungarie, Hierusalem et Sicilie, 
Dalmatie etc. 
(…)c)

|f. 36r| quibusquidemd) regiis et reginalibus privilegiis et capitulis nobis et nostre 
curie per dictum syndicum ostensis et presentatis et per nos et nostram curiam bene 
visis et diligenter inspectis, prefatus syndicus quo supra nomine sponte sue vive 
vocis oraculo asseruit coram nobis quod, cum plerumque eveniat et accidere soleat 
sepe numero dicta originalia regia et reginalia, privilegia et capitula ad probationem 

dictum syndicum quo supra nomine ac universitatem predictam, ceterosque et 
singulos homines tam in genere quam in spetie eadem originalia privilegia et capitula 
et quodlibet ipsorum ubique locorum dicti regni Sicilie in iudicio sive extra et coram 
quibuslibet potestatibus occasione premissa producere et presentare, quapropter idem 
syndicus nomine quo supra maxime dubitat atque veretur ne privilegia et capitula 
eadem seu quodlibet ipsorum, tum per viarum discrimina tum etiam per varias et 
diversas manus per quas solent ipsa deferri, posse deperdi, ammicti, lacerari, consumi 
vel quomodolibet destrui ac perire, obquod eidem syndico nomine quo supra ac dicte 
universitati et hominibus ipsius maximum preiudicium, dapnum et interesse afferri 
et generari posset; qua de re syndicus ipse nomine quo supra intendit dicta privilegia 
et capitula et unumquodque ipsorum transumptari et exemplari facere et de eis et 
quolibet ipsorum transumpti instrumentum habere pro cautela dicte universitatis et 
hominum ipsius per quod transumpti instrumentum quisque possit et valeat ubique 
locorum, cum expedierit fueritque oportunum, de privilegiis et capitulis memoratis 

baiulum, iudices et actorum notarium requisivit et rogavit, actente nostrum super hoc 

auctenticari et in presentem publicam formam reddigi faceremus ex nostri decreto 

v| non debemus alicui de iure negare et 
presertim in his que respiciunt iustitiam et iuris modum non excedunt, propterea dicta 
originalia privilegia et capitula que et quodque ipsorum vidimus et legimus ut supra 
et erant prout sunt tenoris et continentie supradicte nullo abdito, diminuto, mutato 
seu subtracto, decrevimus propterea atque commisimus transumptanda, exemplanda, 
auctenticanda et in publicam formam ad instar libri pro maiori ipsorum observacione 
et presentantium comoditate reddigenda per manus dicti notarii Pauli de Benedicto per 
nos ad hec specialiter assumpti et vocati valitura et probatura proinde tam in iudicio 
quam extra quantum dicta originalia privilegia et capitula valent et probant, nostrum 
super hoc interponentes iudiciale decretum pariter et auctoritatem omni meliori via, 
iure et modo quibus interponi potest et debet, prout iura volunt et mandant, presentibus 
testibus supradictis ad id vocatis pariter et rogatis. Ete) ego predictus Paulus publicus 
ut supra notarius ad predicta omnia assumptus per dictos baiulum iudices et actorum 
notarium de mandato, permissu et decreto dicte curie dicta originalia privilegia et 
capitula sic ut predicitur ostensa et presentata per dictum syndicum quo supra nomine 
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que et unumquodque ipsorum vidi, legi et diligenter inspexi et erant pro ut sunt in serie 
supradicta non viciata, non cancellata, non abrasa, non abolita nec in aliqua eorum 
parte suspecta, copiam exemplavi et in publicam formam reddegi, transumptavi et 
presens exinde ad instar libri publicum confeci instrumentum ad cautelam prefate 
universitatis et hominum ipsius. Scriptum per manus mei prefati Pauli ad predicta 
requisiti et assumpti ut supra meo solito signo signatum subscriptumque, subscripcione 
mei qui supra baiuli ac nostrum qui supra iudicum ad causas et mei qui supra iudicis 
ad contractus ac mei qui supra actorum magistri curie baiuli supradicte subscriptorum 
licteratorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego prefatus Paulus 
publicus ut supra notarius |f. 37r|, qui premissis omnibus pro notario rogatus interfui 
et meo consueto signo signavi .CA. .PU. .E.f)

(S)
† Egog) Iohannes Dammianus qui supra baiulus predicta omnia et singula acta et cele-

brata fateor esse vera et me subscripsi.
† Ego notarius Loysius de Iulianis annalis qui supra iudex celebrata ut supra coram 

vobis fateor et me subscripsi.
† Ego Thomas de Stabile annalis iudex qui supra predicta celebrata ut supra fateor 

esse vera et me subscripsi.
† Ego notarius Barth(olomaeu)s qui supra actorum magister fateor omnia et singula 

acta ut supra esse vera et me subscripsi. 
† Ego qui supra Dammianus ad contractus iudex (S). 
|f. 37v| † Ego qui supra Salvator Scaranus de Magd(aloni) legum doctor testis 

interfui. 
† Ego dominus Troyanus de Marzano de Capua legum doctor testis interfui.
† Ego Pirus de Buczettis de Capua testis interfui.
† Ego dopnus Cristoforus Maglyocha canonicus Capuanus testis interfui.
† Ego abbas Blasius Iaquintus canonicus Capuanus testis interfui.
† Ego abbas Nicolaus Piccolus canonicus Capuanus testis interfui.
† Ego notarius Lactancius de Marino testis sum.
† Ego Ioannes Battista Calbinus testis interfui. 
† Ego notarius Berardinus de Bullo testis interfui.
† Ego notarius Angelus de Dominico testis interfui.
† Ego Nicolaus Sicilianus dompnus testis interfui.
† Ego Franciscus Russus de Capua testis interfui.
† Ego Petrus Paulus de Marino de Capua testis interfuih).

a) La lettera I
.   b) Precede il segno di paragrafo in inchiostro rosso.   c) 

La restante parte della pagina è lasciata bianca. Seguono, ai ff. 1-35 del Cartulario II, gli inser-
ti dei 7 privilegi autenticati, a cominciare da quello di Ladislao, la cui intitulatio è qui citata.   
d) Precede il segno di paragrafo in inchiostro rosso.   e) Precede il segno di paragrafo in inchio-
stro blu.   f) Il nome della città è scritto in lettere maiuscole distanziate in modo da occupare 
l’intera parte restante del rigo.   g) Le sottoscrizioni, di 13 dei 18 testi citati nel protocollo, sono 

.   h) Segue l’autentica della Sommaria: Die XXVIII maii 1506. Fit 

Paulus de Benedictis de civitate Capue fuit publicus notarius et retroscriptum signum est illud 

se subscripsit et sigillum dicte Camere apponi iussit, cum subscripcione unius ex presidentibus 

presidens. Franciscus pro magistro actorum. Alla sinistra delle ultime due sottoscrizioni è visi-
bile l’impronta del sigillo circolare.
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2. Privilegio di cittadinanza concesso dalla città di Capua a Antonio 
Carafa, conte di Rocca di Mondragone, Capua 20 febbraio 1516

Capua aveva ricevuto da re Ladislao d’Angiò-Durazzo, con diploma del 18 ottobre 1401, 
il privilegio di concedere la cittadinanza a qualsiasi persona ritenuta idonea, purchè 
fosse fedele al re («possitis et libere valeatis constituere, ordinare et recipere quascu-

oriundas mares et feminas in vestros et ipsius civitatis cives»)39. Il diritto, confermato 
da Carlo V nel 151840, fu regolarmente esercitato nel XV e XVI secolo: generalmente 
la concessione di cittadinanza, a titolo gratuito o oneroso, era registrata in uno stru-
mento notarile, oltre che nei quaderni del sindaco e poi del cancelliere capuano41. La 
decisione era presa dai sei eletti e dal sindaco, anche dopo che la Sommaria avocò tale 
competenza al Consiglio dei Quaranta con l’intervento del capitano (1491)42.
Il privilegio di cittadinanza che qui si pubblica, in favore del conte di Rocca di Mon-
dragone, Antonio Carafa43, è invece in forma di diploma, una modalità che in effetti 
era prevista nella concessione di Ladislao del 140144. I caratteri estrinseci del docu-
mento, probabilmente pergamenaceo (ci è pervenuta solo la registrazione), sono rico-
struibili grazie al confronto con quello emesso l’anno prima in favore di Giovanni di 
Guevara, conte di Potenza, che aveva sposato una nobildonna capuana45. Il diploma 
del Guevara fu infatti il primo con queste solenni caratteristiche46, che innovavano la 
tradizione cancelleresca medievale esaltando in modo davvero irrituale l’autonomia e 

39 BMC, Pergamene, Cartulario II (Libretto dei privilegi), ff. 1rv: 1r, copia in Cartulario I, ff. 2-3 
(Libro d’oro). Il privilegio è edito in Le pergamene di Capua, a cura di J. Mazzoleni, II/1, Napoli 
1958, pp. 103-104, che lo trae dal Libro d’oro. La concessione, motivata dallo spopolamento della 
città a causa della guerra tra Ladislao e Luigi II d’Angiò e soprattutto della pestilenza del 1399 (A. 
Cutolo, Re Ladislao di Durazzo, Milano 1936, I, pp. 227-248, II, p. 115, nota 131), fu confermata 
il 4 aprile 1408, a causa di un gabellota capuano che non riconosceva ai nuovi cittadini le previste 
franchigie (copia in un processo tra l’università e alcuni privati del 1547, edita in Le pergamene 
di Capua cit., pp. 106-108).
40 Manna, Prima parte della cancellaria cit., ff. 71rv.
41 Si veda supra, nota 23. Tutte le concessioni di cittadinanza dal 1468 al 1588 sono elencate da 
Manna, che le ricavò dai libri di cancelleria, nel secondo repertorio cit., BMC, Top. Sp. 16 P, Rep. 
Capua Pl. 2 n. 186, ff. 100-108v. Anche nel XVI secolo i cittadini aggregati pagavano in denaro o 
in tratti di mura.
42 30 gennaio 1491. Il 15 marzo 1517 fu ribadito che non era consentito creare cittadini «senza 
farsi intendere al Consiglio»: Manna, Prima parte della cancellaria cit., f. 62v. La disposizione 
non fu però rispettata, come provano i casi qui presentati.
43 Nipote di Malizia Carafa, Antonio fu prima conte, poi, dal 1519, duca di Rocca di Mondragone 
(Caserta): B. Greco, Storia di Mondragone, Napoli 1927, I, pp. 216-222.
44 In cui si precisava che Capua poteva accogliere cittadini «ad licteras cum sigillo vestro seu 
instrumenta publica cum clausulis et sollemnitatibus oportunis»: BMC, Pergamene, Cartulario 
II (Libretto dei privilegi), f. 1r.
45

questa che viene citata nella decisione di conferirgli la cittadinanza. La decisione e il privilegio 
sono in BMC, Archivio, 11, ff. 115-116. I di Capua erano una delle più importanti famiglie nobili 
della città.
46 Questa conclusione è avvalorata da una lettera di Pompeo Colonna (per il quale si veda infra,
nota 54), al quale l’università di Capua offrì la cittadinanza l’8 giugno 1507. Si tratta della prima 
concessione a personaggi di rango, non dunque a persone effettivamente abitanti in città e inte-
ressate ad acquisirne i privilegi. Ringraziando i capuani, Colonna fece riferimento alla «carta de la 

privilegio (BMC, Archivio, 7, ff. 6v, 11v-12r num. or., 4v, 9v-10r num. moderna). Del resto, l’elen-
co di Manna citato supra, nota 41, parla per la prima volta di privilegio a proposito del Guevara. 
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-
ciati in lettere capitali miniate in oro. È tracciato nello stesso modo anche il nome del 
sovrano regnante47

si invoca il rispetto del privilegio da parte dell’autorità sovrana, con implicito richia-
mo al dettato del diploma di Ladislao. Dopo l’intitulatio, del tutto diversa da quella 
abituale («Capuane civitatis regimen et auctoritas»)48, e l’arenga, vengono elencati sin-
golarmente i sei eletti e il sindaco, i quali sottoscrivono di propria mano come faceva-
no i sovrani e i viceré. Per comprendere la pregnanza di questa forma documentaria, 
si tenga presente che il protocollo dei privilegi emanati dai viceré si apriva sempre con 
l’intitolazione regia in nominativo, e soltanto dopo veniva il nome del funzionario, 
che dal sovrano derivava la sua autorità, laddove la concessione di cittadinanza è in 
questo atto promanazione diretta della città, espressione di volontà del suo governo. 
La sottoscrizione del cancelliere della città (con relativa formula), le vidimazioni dei 
due avvocati (soltanto nel privilegio per Carafa) e la nota di registrazione imitano i 

-
mento. La concessione è infatti utilizzata strumentalmente, per porre termine ad una 
lite giudiziaria, cominciata due anni prima, dopo che il Carafa, cittadino napoletano, 

49.
La richiesta di divenire cittadino, che comportava ovviamente la franchigia dal dazio, 
fu presentata dallo stesso conte l’8 febbraio 1516 (ma l’idea era già stata ventilata pre-
cedentemente), tramite un inviato, tale Antonino, che parlò durante una riunione de-

-
50, accettò la proposta 

per chiudere un contenzioso che, a causa del prestigio della parte avversa, rischiava 
una conclusione sfavorevole per la città, istituendo per di più un precedente che anche 
altri napoletani avrebbero potuto sfruttare51. Il privilegio fu redatto da Mollo e da un 

47 «Quale privilegio è stato de la forma videlicet: lo primo virgulo de lictera grande de oro quale 
distano Capuane civitatis, lo nome de lo dicto don Joanne de Ghivara, similiter parte de oro, et 
Ferdinando similiter de lettere de horo»: BMC, Archivio, 11, f. 116r (in corsivo le parole sottoli-
neate nell’originale). Ferdinando è naturalmente il Cattolico.
48 Il bando già ricordato (supra, nota 21) aveva la tradizionale intestazione «Noi electi al regi-

49 Manna, Prima parte della cancellaria cit., ff. 47r-48r.
50 Mollo, capuano, già al servizio di Giovanni Battista Marzano, autore di glosse sulle costituzioni 
di Napoli: si veda L. Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli, Na-
poli 1787-1788, II, p. 141. Lui e Marchese sono i primi avvocati di Capua di cui era a conoscenza 
Manna, Prima parte della cancellaria cit., f. 1r (si veda infra).
51 BMC, Archivio, 11, ff. 197r-201r, 206v-209r. L’8 febbraio Giacomo di Capua, uno degli eletti, 
convocò i suoi colleghi e il sindaco per presentare la proposta della cittadinanza a Carafa. Mollo, 
che era presente, consigliò di accettare la proposta: la vittoria in sede giudiziaria era infatti incer-
ta, perché non era stato possibile procurarsi dei testi, evidentemente intimoriti dal barone («non 
è stato nesciuno de li dicti arrendatori [dei proventi e scafa di Castelvolturno] che havessero vo-

-
dono per dicta scapha»: f. 197v). Secondo Mollo la questione andava risolta «consultatamente et 
con bone clausole». Benché qualcuno ritenesse necessario convocare il Consiglio in seduta ple-
naria, «per altra volta esserene facta parola», i più giudicarono che gli eletti avessero facoltà di 
decidere in merito «absolutamente» (f. 198r: si era dunque persa memoria della disposizione del 
1491). Un collegio, costituito dagli eletti, dal sindaco e da altre dodici persone, come già detto, si 

un nobile capuano, in questo caso Giacomo di Capua, il primo dell’intitolazione del privilegio, e 
l’integrazione degli eletti con una piccola rappresentanza, scelta per cooptazione, di membri del 
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suo collega, il giurista Giovanni Marchese, i quali aggiunsero al testo già utilizzato per 
il Guevara le clausole di garanzia per Capua: il privilegio non poteva essere usato ai 
danni dell’università, i cui statuti Carafa si impegnava a rispettare; alla franchigia del 
conte rispetto ai dazi capuani doveva corrispondere la franchigia dei cittadini capuani 

a risiedervi occasionalmente – un obbligo questo che richiama l’istituto del cittadina-
tico nei Comuni medievali. Il 20 febbraio il privilegio, letto due volte dal cancelliere 
nell’abitazione del di Capua, alla presenza degli eletti, del sindaco e dei due giuristi, fu 
consegnato al Carafa in una cerimonia solenne, durante la quale il barone «fo amore-
volemente admisso et receputo ad osculum pacis ut moris est»52.
In tutta la prima metà del XVI secolo sono diversi i casi di cittadinanze elargite da Ca-
pua a scopo politico, a baroni o funzionari del regno, con i quali si parlava il linguaggio 

53.
L’iniziativa è presa dall’università o dall’interessato, che talvolta si è imparentato con 
donne capuane: ricordiamo Pompeo Colonna (1507), che aveva combattuto nel regno 
con Consalvo de Córdoba e che sarebbe diventato, ormai cardinale, viceré di Napoli; 
Bernardino Martirano, segretario del regno (1532); Giovan Battista Ogeda, presidente 
della Sommaria, che chiese lui stesso il privilegio (1557); esponenti della nobiltà come 
Alessandro Capece (che praticò l’osculum pacis, 1513), Federico di Monforte (1515), 
Vincenzo Del Balzo (1515)54. Con Giovanni Tommaso Carafa, conte di Maddaloni, e 

reggimento erano prassi abituale nella Capua quattro e cinquecentesca.
52 BMC, Archivio, 11, f. 207v. La minuta del privilegio era stata «ben vista e consultata» dai due 
giuristi.
53 Sia Antonino sia il conte, nel presentarsi agli eletti capuani, utilizzarono una formula molto dif-

persona e stato per voi, corri-

de dicta cità et soi citadini» (Antonino, BMC, Archivio, 11, f. 199v). Tipico della tradizione retorica 
medievale era anche il richiamo alla fratellanza: «fo (…) pregato (…) lo volessero acceptare per 

exponere lo stato et la proprio [sic] persona» (Carafa, f. 207r). Si veda F. Montuori, F. Senatore, 
Discorsi riportati alla corte di Ferrante d’Aragona. Atti del Quinto colloquio italo-francese Di-
scorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa, Napoli-
Santa Maria di Castellabate 21-23 settembre 2006, a cura di G. Abbamonte, M. Miletti e L. Spina, 
in corso di stampa.
54 Secondo repertorio di Manna cit.; BMC, Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2 n. 186, ff. 100-108v. Per 
Colonna si veda F. Petrucci, in , 27, Roma 1982, pp. 407-412; 
per Martirani, che fu anche poeta, L. Accattatis, ,
Cosenza 1869, II, p. 2. Per Ogeda, presidente della Sommaria nel 1554-1555 e 1557-1558: G. Top-
pi, De origine omnium tribunalium, Napoli 1655-1666, III, p. 100. Per tutti costoro viene citato in 
genere il privilegio solenne con «lettere d’oro». Per altri, che più modestamente aspiravano alla 
cittadinanza perché immigrati da tempo in città (non casualmente le aggregazioni sono numerose 
dopo il sacco di Capua del 1501), continuano ad essere richiesti versamenti di denaro, con cifre 

Essi ricevevano tuttavia un documento (contratto notarile o privilegio in forme meno solenni – la 
«carta de la electione» citata supra, a nota 46), perché troviamo un Sebastiano Cennamo che nel 
1570 chiese il rinnovo del privilegio concesso nel 1505 al padre, originario di Maiori. Il rinnovo fu 
chiesto nel 1508 anche da Paolo Santillo, che aveva perso il privilegio durante il sacco. Un freno 

gaudeant, quamdiu habitant», ribadita nel 1569, non applicata nel caso dell’Ogeda (Manna, Pri-
ma parte della cancellaria cit., f. 63v e secondo repertorio sopra cit., ff. 100-108v).
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con il conte di Montesarchio (1526) si pattuì la reciprocità della franchigia55, come con 
il conte di Rocca di Mondragone. 
La transazione con Antonio Carafa non ebbe però buon esito: dopo che una masnada 
di uomini del conte aveva assaltato la dogana di Castelvolturno, il barone fu privato 
della cittadinanza il 20 settembre 151956.

Testo

Il governo di Capua concede la cittadinanza a Antonio Carafa, conte di Rocca di 
Mondragone, che potrà godere pienamente dei conseguenti privilegi e franchigie, a 
condizione che egli rispetti gli statuti della città, conceda ai cittadini capuani fran-

.

BMC, Archivio, 11, ff. 207v-209r. Registrazione nel libro di cancelleria di mano di 
Giacomo di Benedetto, cancelliere di Capua. 

CAPUANE CIVITATIS regimen et auctoritas. Illos dumtaxat ad numerum et civium 

ceterisque bonis moribus alios ante ire, quorumque prestantia civitas ipsa augeri 

Antonius de Gallucio, Petrus Cola Macziocta, Antonius de Cobucio et notarius Thomas 
de Dominico sex electi et rectores ad regimen dicte civitatis ac Ioannes Matheus 
Sarczutus sindicus sindicario nomine et pro parte universitatis et hominum civitatis 

57, qui eis de gratiis pociantur 
et gaudeant quibus alii originarii cives nostri gaudere soliti sunt ac potiri et frui 
possunt et debent, vos, excellentem dominum dominum Antonius Carrafam de Neapoli 

erga nos et cives nostros ex multis rerum argumentis cumprobata<m> et expertam 

heredes legitimos natos iam et in antea nascituros im perpetuo ex potestate predicta 
nobis concessa omnibus melioribus via, causa, iure et modo quibus melius possumus 
et debemus, facimus, creamus, ordinamus, recipimus, admictimus et agregamus 
in civium atque nobilium nostrorum numero et consortio, volentes et decernentes 

successores im perpetuum valeatis et possitis, et quilibet vestrum valeat et possit 

55 In questi casi decise il Consiglio con scrutinio segreto: Manna, Prima parte della cancellaria
cit., ff. 68rv; BMC, Archivio, 13, ff. 466r, 468v-469v. Il conte di Montesarchio dovrebbe essere 
Giovan Vincenzo Carafa.
56 Il viceconte «con alcuna conventicula de gente havea rocta la foce dell’acqua deli Vagnali de Ca-
stello ad Mare del Volturno, quale per tanto tempo, che non è memoria (…) in contrario, era stata 
della università et in potere de quella» (il luogo della scorribanda è lo stesso cui faceva riferimento 
il privilegio: si veda l’edizione infra). In ottemperanza ad una clausola del privilegio («per essere 
venuto contro l’università»), i consiglieri con «decreto omnino irrevocabile in pleno consiglio lo 
privano et lo reputano per privato» (BMC, Archivio, 13, ff. 44v-45r). Nonostante una convenzione 

conte, il principe di Stigliano Luigi (Manna, Prima parte della cancellaria cit., ff. 47v-48r). Un 
altro caso di revoca per violazione dei privilegi cittadini è quello di Giovanni di Fulgione, la cui 
cittadinanza fu invalidata il 5 febbraio 1516: BMC, Archivio, 14, f. 196v.
57 È una citazione letterale del diploma di Ladislao; si veda supra, testo corrispondente a nota 39.
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tam in hac civitate Capuana eiusque territorio et districtu quam in omnibus terris et 
castris ipsius civitatis, eciam in Aqua Bagnani nostri Castri Maris de Vulturno, quam 
etiam in cuiuslibet huius regni partibus potiri, gaudere et frui omnibus et singulis 
favoribus, libertatibus, prerogativis, inmunitatibus, franchitiis, exemptionibus, 
gratiis, honoribus et privilegiis quibus ceteri et quicumque nostri originarii maiores et 
excellentiores cives gaudeant gaudere soliti sunt et possunta), maxime circa solutiones 
omnium et quarumcumque cabellarum, passagiorum, scapharum, dohane et frayelli58

in locis, terris, castris et aliis partibus regni predicti, cessante tamen omni fraude, 

heredes ac successores quicumque debeant predicte universitati, civibus et hominibus 
habitantibusque in dicta civitate Capue eiusque territorio, casalibus et districtu 
tantum a data presentium statim ad unguem observare et observari facere realiter et 
cum effectu omnia et singula capitula, statuta etiam iurata, privilegia, ordinationes, 
gratias, litteras, inmunitates, exemptiones et franchitias eius per retroreges huius 

Dragonis eiusque territorio et districtu, et in aliis terris, castris et locis ipsius 

successorum, et presertim circa solutionem omnium et quarumcumque cabellarum, 
passagiorum et dohane et aliorum quorumcumque dirictum tam ordinariorum quam 
extraordinariorum, intus castris et locis predictis dicti excellentis domini comitis, 
et prout in eis et quolibet ipsorum continentium, quorum tenores habeantur hic pro 

ac specialis ac singularis mentio de illis et quolibet ipsorum facta esset ad dictum 

usibus, consuetudinibus et aliis non obstantibus quibuscumque; hacb) etiam lege et 
conditione expresse declarata quod dictus excellens dominus comes pro se suisque 

teneatur tenere et habere domum propriam ad sui voluntatem sibi condecentem in 
hac civitate Capue, et in ipsa civitate aliquando pro habitatione habere iuxta formam 
privilegiorum de civibus creandis concessorum, aliter et si per partes predictas et 
quandocumque fuerit contraventum presens privilegium nullius censeatur roboris et 

successores ut supra debeant se gerere et exercere ut boni et veri cives facere tenentur 
ac supportare onera quaecumque civibus imponentia et in omnibus et per omnia 
cum civibus propriis eiusdem civitatis concurrere, contribuere et intervenire pro 
bono publico ipsius civitatis et aliaque quilibet boni cives pro patria facere tenentur; 
recipientes pro inde in signum bonorum civium eundem excellentem dominum 

et successoris ut supra ad osculum pacis et p(romissi)onis per dictum sindicum ut 
moris est et in perpetuam expeditionem; requirentes expresse ex debito caritatis et 

et domini Caroli principis59 omnes et singulos presentes et futuros, ad quas presentes 
nostre littere fuerint quomodolibet presentatae, ut, quatenus ad eos et quemlibet 
ipsorum spectat et pertinet, admictere, recipere et observare procurent. In quorum 

58 Il  o falangaggio era il diritto di attracco o di costruzione di un attracco mediante pali 
piantati nel fondale.
59
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per infrascriptum nostrum dicteque civitatis cancellarium manibus nostris subscriptas 
et roboratas ac munitas et sigillatas magno et solito sigillo civitatis predicte. Dat(um) 
Capue die XX° mensis februarii quarte indictionis millesimo quingentesimo decimo 
sexto regnantibus prefatis serenissimis et potentissimis dominisc) nostris dominis 
Ioanna regina et Carolo principe Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem 
etc., regni vero eorum huius Sicilie citra farum anno primo. Feliciter, amen.

Jacomo de Casa de Capua electo mano propria.
Angelo Russo electo mano propria.
Antonio de Galluczio electo mano propria.
Petricola Macziocta quo supra mano propria.
Antono de Cobuczio quo supra mano propria.
Notarius Thomas de Dominico quo supra mano propria. Electid).

   Johanne Matheo Sarczuto sindico mano propria.

Vidit Pamphilus Mollo. Vidit Iohannes Marchesius.

   Iacobo de Benedictise).

Registrata in registro cancellarie penes cancellariam dicte civitatisf).

a) Il privilegio differisce da quello per Guevara sopra ricordato per tutta la parte che segue, da 
maxime al periodo che precede la formula requirentes expresse. Nel privilegio per Guevara 
manca anche la citazione dell’Aqua Bagnani, dove si trovava la scafa contestata da Carafa.   b) 

hac corr. da hanc.   c) Segue domini dep.   d) Le sei sottoscrizioni sono evidenziate al margine 
electi.   e) La sottoscrizione, de-

limitata da un segno a sinistra, è su due righe, come nei privilegi regi.   f) Nota al centro del 
foglio, con tipico prolungamento delle aste nell’abbreviazione per Registrata.
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3. Libretto dei privilegi di Capua (1480). Primo foglio con la rappresentazione della 
città, BMC, Pergamene, 335, f. [IIr].
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4. Libretto dei privilegi di Capua
signa del notaio e del giudice ai contratti, BMC, Pergamene, Cartulario II, f. 36v.
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5. Libretto dei privilegi di Capua -
aria e autentica apposta dalla Sommaria il 28 maggio 1506: è visibile la traccia del 

sigillo circolare, BMC, Pergamene, Cartulario II, f. 37r.
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Autorizzazione uso immagini

del 29.01.2008.

Foto 2: Autorizzazione dell’Archivio di Stato di Milano in data 15.11.2007, n. 6735/IX.5.2 n. 
d’ordine 33/07.
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42 -

-
43

terre44 45

-

terre -

47: am-
-

42

43

44 -

terra civitas

-

terra -

terra -

civitates, mentre terra

45

Territorio, feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed età moder-
na
47 Tra continuità e trasformazioni

-

-
-

prima poi procedono
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-

iura ius fun-
daci et exiture  platheaticum

-

-
-

-

fondachieri

-

-
terra

-

-

48

48 Il codice di Maria d’Enghien
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-
-

-
-

49

-
universitas hominum 50,

51.

49 Lineamenti di diritto pubblico del Regno di Sicilia «citra Farum» sot-
to gli Aragonesi

Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d’Aragona
The Kingdom of Naples under 

Economia e 
società nella Calabria del Cinquecento
50

-
Libro Rosso della Università di Bitonto

-
Libro Rosso della Università di Bitonto

51 -

L’articolazione territoriale del 
Principato di Taranto in età sveva ed angioina (1250-1258, 1294-1373)

-

homines -
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-

-
52

-

-

-

-

-

-

-

52 -
Le origini della partita doppia. Gestioni aziendali e situazio-

ni di mercato nei secoli XIV e XV Documenti per la storia economica dei 
secoli XIII-XVI liber tabulae -

I conti al tempo dei Malatesta

-
zale si veda La France des principautés. Les chambres des comptes aux XIVe et XVe siècles
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-

computa de administratis

-

statim

-

-

sta-
tus

pos-
sessione -

-
cursus

53

-

-

54 -

-

53

54

-

Introdu-
zione all’aritmetica mercantile del Medioevo e del Rinascimento
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stessa mise en page

-

item -

-

-

iurnata per iurnata
diornale

-

55 diornale -

-

-

-
-

-

-

55

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [571]



Anna Airò22

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

concorditer -

dohaneri ,

dior-
nale

57

corpus indirizzata direttamente a Ferrante, 

notario

-
-

derni, i cuncti manuali

58.

possessione

residui, lo pendente -
-

-
-

iura

fraudes -

loci

57

58
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de Ristori

banna cum penis -
59.

-
arrendatori

-
-
-

.

-
de lo Grande

-
-

.

-

spazati

59 commissio
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-

devociones

-

sono

.

-

-

-

dono consueto

-
sale

taberna

perceptore gene-
rale

-

-

remissione
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fraude
im pendenti

-

-
-

nuncius de Basilio de Sancto 
Severino

-
-

.

statim receptis presentibus
la lictera

-
-

-

-
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-

-

-
post

littere

infra da po

-
nuncius

loca

-

infra
da po

san-
ctio lictera

corpus: in-

-
consignata

.

4. Il grande esodo. Tra informazioni reticolari e pratiche dell’affrontare: il 
Salento è un enorme “archivio diffuso”

terre
-
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-
-

libri e quaterni, scripture e cautele

de Altamura e Dominicho Bracale -

-
de Admiratis

-
de li citatini de Martina

ollyo
Alexandro Vechio -

fundicaro terragerii
erari e fundicarii

de
Allegrecto pendente di panni olly.

-

andare ad ponere conto

-

-

-

-
cautela -

-
-
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in primis, di 

-

cautele

-

confusione

loco
70.

di contradictione -

-
infra

-

di un luogo -

-

Si veda A. Airò, La scrittura delle regole. Politica ed istituzioni a Taranto nel Quattrocento, tesi 

70 supra
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resistenza passiva.

-
cunti -

-
Co ipsi

-
-

fare concordancia affrontare -

71 -

computante,

-

espressamente di copie collacionate cunti
e declaracioni

72

de Montibus,
libro 

71

Brainframes L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del 
cyberspazio Gli alberi di conoscenze. Educazione 
e gestione dinamica delle competenze
72
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de la Camera

73.
fare concordancia -

stemma codicum
-

versus

affrontare -
a ffronte

-
-

terra menescalla regia

despese consimile -
a ffronte delle spese

74.
consimili

multa cautela degli erari ge-

-

residui

75 quaterni
-

rate in scriptis
introyti e exiti

cunti

-

noster

73

74

75
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pars -
ex regia nostrique parte

surplus -
-

la stessa parte -

informacione

77 informacione medium -
facies

-

entoura-
ge

noticia
nel lessema ad noticiam + pervenire,

messere Andrea Guil-
lelmo

78.
-

-
a posteriori

vi informerete come meglio vi sembrerà opportuno del denaro che.
77

78
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computanti -

scripture
-

affrontare, del fare con-
cordancia

racione rendere ad-
ministracione -

-

-

79.

-
-

-

quaterni declaracionum -

-

quaterni declaracionum

cartae -
declaracione declaracio surplus -

declaratoria
cunti

quaterno

79

Sommaria, Diver-
si v-212v Una  e 
una terra nel Salento tardomedievale: Castro e Gagliano
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-
computanti

-

a priori -
-

consimili

in loco fa-
cies -

-

5. Scritture radiali, scritture verticali. Quaderni e inventari come chiavi 
d’accesso all’esistenza numerica e al codice genetico del principato

compu-
tanti ad rationem reddendum -

cautele, libri, scripture,

quaterni e gli inven-
tari

-
-

-

-

a fortiori
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iura -

-

-

-
ragiuni,

-
-

-

terre
dei loci

-
-
-

-

-

-
-

Camera -
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-

-

di iura soluciones

-
antiqui homines

-

80:

Il videlicet -
bona et iura -

81,
-

record

incipit
-

80 Un inventario dei beni del principe di Taran-
to, in Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli
II, p. 29.
81 Note
sulla cancelleria de’ Del Balzo Orsini Conti di Lecce, e Principi di Taranto
Studi storici in Terra d’Otranto

-
Un inventario di beni e diritti incamerati da Ferrante d’Aragona alla morte del principe 

Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1464)
pp. 55-145.
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-

-

subcabelle
 membra, redditus, proventus, iura82.

-

-

stessi.
-
-

-

-
-

-

82 Si veda Airò, La scrittura delle regole
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-

-

-

tabulae di vassalli83, i dipendenti delle 
terrae

84.
-
-

-

introytus et exitus, dei 

-
denominazione dello 85, tra le 

-

ratio, la ratio immanente nel 

-

ante litteram.

83 ASNa, Sommaria, Diversi v
84 Uomini e terre di un casale di Terra d’Otranto nella seconda metà del secolo XV,

Società e istituzioni Neofeudalesimo e civiche università
I, p. 218 sgg.
85 ASNa, Sommaria, Diversi v v-208r v
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«Iacobo de Castellaneto rationale de vostra maestà» 

-

-
-
-

.

r
SRM. Post terre oscolum ante pedes et cetera -

-
-

-

etiam
etiam

ci

etiam v

Sommaria, Partium r v -
-
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etiam unacum

ut supra
etiam

-

re vera87

r

-

-
ut supra

87 re vera, in alternativa a et ven.
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Scritture giudiziarie e scritture amministrative:
la cancelleria cittadina a Palermo nel secolo XIV

di Beatrice Pasciuta

Nel contesto della riorganizzazione politica che interessa il regno di Sicilia 
dopo il Vespro e che conduce all’impianto di un sistema monarchico essen-
zialmente caratterizzato da un marcato e palese policentrismo, le città dema-
niali assumono un ruolo di assoluta evidenza1.

La nuova dialettica politica, fondata sulla interlocuzione complessa fra 
soggetti che provengono da almeno tre centri di potere – Corona, aristocrazia 

-
nenti e la circolazione delle egemonie fra centri e periferie del regno2.

La componente demaniale – che troverà la sua piena “visibilità” istituzio-
3 – è al 

centro di un ininterrotto processo di consolidamento della propria egemonia, 

Questo lungo percorso viene tracciato, sin dalla fase iniziale, dalle due 
principali città del regno – Palermo e Messina – veri e propri “laboratori” 

1 Sulla Sicilia fra XIII e XIV secolo si vedano per tutti F. Giunta, Il Vespro e l’esperienza della 
-

denza al viceregno spagnolo, in Storia della Sicilia, a cura di R. Romeo, III, Napoli 1980, pp. 305-
407; V. D’Alessandro, Politica e società nella Sicilia aragonese, Palermo 1963; V. D’Alessandro, 
La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, XVI, La
Sicilia dal Vespro all’Unità
2 P. Corrao, Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecen-
to e Quattrocento, in Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed econo-
mico nelle città dell’Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia, a cura di A. Ro-
mano, Messina 1992, pp. 13-42; P. Corrao, Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattro-
cento, in «Revista d’Història Medieval», 9 (1998), pp. 171-192; sul web, in <http://fermi.univr.
it/RM/biblioteca/scaffale/c.htm#Pietro%20Corrao>.
3 Sul Parlamento del 1397, celebrato a Siracusa e presieduto da re Martino, si veda B. Pasciuta, 
Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano
pp. 196-207. 
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-
rimentano le strade della nuova dinamica istituzionale. All’indomani del Ve-

ordinamenti giuridici compiuti e “autonomi”; esse costituiscono l’espressione 
di un ulteriore livello istituzionale all’interno del regno e diventano i modelli 
ordinamentali ai quali faranno riferimento, più o meno palesemente, le altre 

-
ti formalmente nell’adozione di corpus di consuetudini, derivati più o meno 
direttamente dai “ceppi” fondamentali, quello palermitano, appunto, e quello 
messinese4.

complesso e non sempre esplicito, né omogeneo; esso si può quindi delineare 
utilizzando un procedimento che tenga conto simultaneamente di fonti nor-
mative di diversa provenienza, tentando di interpretare, in questa chiave, la 
documentazione che si è conservata. L’assetto istituzionale delle due princi-
pali città del regno – pur avendo, come è ovvio, alcune caratteristiche comuni 
– presenta differenze sostanziali, sia nel momento della formazione che negli 
esiti; ciò comporta la necessità di assumere una prospettiva principale di in-
dagine e di intersecarla, per analogia o per differenza, con le vicende di altri 
contesti: in quest’ottica la scelta di Palermo si impone, in via quasi obbliga-
toria, in considerazione del fatto che la documentazione palermitana è la più 
antica e l’unica che si sia conservata mantenendo carattere di serialità. 

1. L’assetto istituzionale: il potere

Il cambiamento seguito al nuovo assetto che la monarchia di Sicilia aveva 
-

glia istituzionale in larga misura disegnata già in età fridericiana. La dicotomia 
centro-periferie – che stava alla base dell’impianto svevo e che prevedeva una 
capillare articolazione di magistrature di nomina regia sul territorio – veniva 
adesso ridisegnata nel senso di un rapporto dialettico fra “centro” e “centri”: 
quelle stesse magistrature che avevano operato come emanazione diretta del 
sovrano e della sua curia, diventavano adesso espressione – formale oltre che 
sostanziale – delle società locali, mediante il passaggio cruciale dalla designa-
zione per nomina regia all’elezione per scrutinio delle magistrature cittadine. 

4 Sulle consuetudini delle città siciliane si veda M. Caravale, La legislazione statutaria dell’Italia 
meridionale e della Sicilia, in Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel 
Medioevo e nell’Età moderna
Romano, Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia,
in Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna, a cura di A. Romano, Soveria Man-
nelli 1992, pp. 9-49; B. Pasciuta, In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia 
tardomedievale
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Scritture giudiziarie e scritture amministrative 

Occorre subito puntualizzare che nonostante la varietà delle attribuzio-
-

no cittadino coincideva quasi tautologicamente con la funzione giudiziaria. 
L’amministrazione della giustizia, dunque, era il terreno in cui maggiormente 
si poteva giocare lo scontro fra poteri – centrale e locale – e questo era evi-
dentemente il punto di partenza dal quale iniziare un percorso di autonomie 
che avrebbe progressivamente coinvolto l’intero complesso dei poteri su base 
locale.

Sin dall’epoca normanna il governo delle città e delle terre demaniali, 
quelle cioè che rientravano direttamente nella iurisdictio del sovrano, era as-

alcun dubbio l’amministrazione della giustizia. Riprendendo un’impostazione 
normanna, l’organizzazione data dalle costituzioni del Liber Augustalis indi-

giustizia in primo grado e in appello5. L’esercizio del potere giudiziario ave-
va, come è ovvio, implicazioni simboliche ed effetti estremamente concreti. 
La giustizia era infatti, per antonomasia, prerogativa esclusiva del re: essa 
connotava la sua suprema iurisdictio, rappresentava e coincideva con l’unica 
strada da tutti riconosciuta di esercizio del potere da parte del sovrano e ga-

regia potestas 
in tutte le parti del regno. Ciò comportava, evidentemente, che l’imposizione 
dovesse accompagnarsi al consenso, attraverso il coinvolgimento attivo delle 
comunità locali, interessate poi sul piano sostanziale dall’azione quotidiana 
della giustizia del re.

-
le, composto da giudici e da notai, con competenza civile – ma non feudale 
– e penale per le cause che non prevedevano pena capitale; la curia baiulare 
doveva amministrare giustizia per urbes singulas; aveva inoltre compiti di 
polizia, ispettivi e amministrativi, quali l’esazione delle ammende per frodi 
annonarie, i bandi compresi entro un’onza e ancora il controllo dei pesi e delle 
misure.

e poteva essere conferito dalla curia regia o da maestri camerari; e tuttavia 

costituiva un tratto essenziale: il baiulo, al pari del notaio, doveva essere de
demanio et hom[o] demanii6, condizione questa che escludeva il pericolo di 
un servicium reso in via privilegiata a una autorità diversa da quella regia. 
In altri termini, l’impalcatura fridericiana tendeva a eliminare, nel campo 

5 B. Pasciuta, Baiulus e Camerarius, in Federico II. Enciclopedia Federiciana, Roma 2005, ad
voces; sulle magistrature in epoca normanna si veda inoltre E. Mazzarese Fardella, Aspetti del-
l’organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, Milano 1966.
6 W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, in MGH, Constitutio-
nes et acta publica imperatorum et regum, tomus II, Supplementum, Hannover 1996, cost. I 70, 
Sepe contingit, ut multitudo.
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dell’esercizio della funzione giudicante, i livelli intermedi che comunemente 
si interponevano fra l’ordinamento regio e i sudditi del regno, ovvero a sem-

monarchici europei, caratterizzava la monarchia di Sicilia.
Almeno in linea di principio, dunque, l’architettura istituzionale disegna-

ta nel Liber Augustalis, pur guardando al territorio, ribadiva con fermezza 
che la giustizia – di qualunque grado e in qualsiasi ambito – è prerogativa 
esclusiva del re e non può mai essere demandata a un ordinamento inferiore. 
Il divieto che veniva fatto alle Universitates 
che tradizionalmente è stato interpretato come segno dell’assenza di strutture 
“comunali” nelle città del regno7 – era in realtà rivolto esclusivamente all’am-

stabiliti ad hoc, ut tam in civilibus quam in criminalibus causis unusquisque 
iustitiam valeat invenire, usurpationem illicitam, que in quibusdam partibus 
regni nostri invaluit, abolentes precipimus»8.

-
nizione delle egemonie politiche, ossia la creazione di un sistema policentrico 
nel quale il regno era una sorta di contenitore di centri di potere concorrenti 
e fra loro formalmente coordinati dalla maggiore iurisdictio che risiedeva in 
capo al sovrano, si realizzava attraverso una redistribuzione di competenze 
fra istituzioni in gran parte già esistenti. Era in altri termini una mutazio-
ne “silenziosa”, improntata ad un rigido pragmatismo che, pur imponendo di 
cambiare ciò che necessitava di essere cambiato, sembrava preferire la strada 
del mantenimento – formale – di quelle strutture che mostravano di possede-

Le curie baiulari, da sempre perno dell’amministrazione della giustizia 
su base locale, venivano mantenute in vigore, ma le competenze e la designa-
zione dei loro componenti erano adesso totalmente differenti. Nel mutato pa-
norama istituzionale esse rappresentavano la materializzazione della nuova 

-
nendo sostanzialmente immutate le competenze giurisdizionali originarie, le 
curie baiulari diventavano organismi esclusivamente elettivi, i cui componen-

-
no. Le curie baiulari, formate solitamente da tre giudici fra giuristi e ydeoti 
e da un notaio cancelliere, emanavano sentenze appellabili direttamente e in 
via esclusiva davanti la Regia Gran Corte, supremo tribunale del regno; esse 
erano presiedute dal baiulo, carica anch’essa elettiva, ma con la speciale ca-

regius. Questa duplicità di piani convergenti nella più alta carica cittadina 

7 La legislazione statutaria, cit.; sul 
punto si veda anche P. Corrao, , in Aspetti e componenti 
dell’identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI), a cura di G. Chittolini e P. Johanek, 
Bologna 2003, pp. 97-122.
8 Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. cit., cost. I 50, Cum satis abundeque.
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espressione della città e rappresentante del re in sede locale, era l’anello di 

l’intera impalcatura era dunque la condizione necessaria alla realizzazione di 
9.

A differenza dei centri demaniali minori, Palermo e Messina erano dotate 
di un tribunale di appello, anch’esso elettivo; la presenza di questo ulteriore 
livello di amministrazione della giustizia in sede locale era conseguenza del 
privilegium fori del quale godevano i cives delle due città. Nella discussione 
delle cause in appello, infatti – prevista d’ordinario esclusivamente presso la 

-
tarsi di comparire in giudizio qualora il sommo collegio si fosse trovato fuori 
dalla loro città: la presenza di un tribunale d’appello non itinerante consen-

ordinarie. 
E tuttavia, la combinazione fra tribunale d’appello su base locale e giuri-

-
tuzionale che nei fatti si poneva come gerarchicamente superiore rispetto a 
quello costituito dalle altre città del demanio regio; un livello che per certi 
aspetti era in diretta concorrenza con il livello centrale dell’amministrazione 
regia, sia dal punto di vista delle prerogative che da quello delle egemonie.

interno. A Messina la giustizia di primo grado, sia civile sia penale, era am-
ministrata da un unico tribunale – la Corte Stratigoziale – presieduto da un 
magistrato di diretta nomina regia ma composto da giudici eletti dalla cit-
tà. Altra peculiarità era rappresentata dall’estensione della giurisdizione del 
tribunale cittadino sul districtus, ampia porzione di territorio circostante la 

10.
Il modello palermitano, invece, che si fondava sulla curia baiulare, con 

giurisdizione limitata alla sola città e con competenza esclusiva sulla giustizia 
civile, ma interamente elettiva, avrebbe orientato nei decenni seguenti lo svi-
luppo istituzionale di tutte le altre città demaniali del regno11.

9 Su questo, diffusamente, Pasciuta, In regia curia cit., pp. 109 sgg.
10 Nel 1302 Federico III disponeva che i territori della vallis Melacii e della terra Tauromenii 

Capitoli e 
privilegi di Messina, Palermo 1937, p. 93); sulla Curia Stratigoziale si vedano gli insuperati saggi 

Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-di-
plomatici La curia stratigoziale 
di Messina a proposito di Guido delle Colonne, in «Rendiconti della R. accademia dei Lincei», 9 
(1900), 16, pp. 34-49; si vedano inoltre C. Salvo, Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La 
società messinese dal Vespro ai Martini, introduzione di M. Bellomo, Roma 1997; F. Martino, 
Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi, in «Archivio storico 
messinese», 57 (1991), pp. 19-76.
11 Pasciuta, In regia curia cit., pp. 93 sgg.
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2. Il “caso” palermitano: l’assetto istituzionale

L’amministrazione della giustizia civile, in primo e in secondo grado di 
giudizio, rappresenta come è ovvio una delle forme più evidenti di esercizio 
di potere pubblico; attraverso la via giudiziaria, la città si pone come sogget-
to di interlocuzione politica e la commistione fra giurisdizione ed egemonia 
politica non è solo presupposta logicamente ma trova una sua concretizzazio-
ne normativa: in questa prospettiva il caso palermitano assume il rilievo di 
paradigma istituzionale, essendo possibile ricostruire in maniera abbastanza 
esaustiva le tappe principali dell’iter di costruzione dell’identità politica locale 

Nel 1320 il baiulo della città, Senatore «de Mayda», miles e iurisperitus,
chiedeva al sovrano che la denominazione della prima carica cittadina venis-

pretor. La richiesta era inoltrata nella 
forma della protestacio, quindi di un atto tipicamente processuale. E la strut-
tura rinviava ancor più direttamente al mondo dell’argomentazione giuridica. 

propria carica era stata presa con il consiglio dei giudici della città; e ancora 
dichiarava che il cambiamento del nome non avrebbe comportato alcuna mo-

In primis [protestor] quod per hanc mutacionem nominis nichil novum facere intendo 
(...); item quod per hoc nomen pretoris nec ampliare intendo nec transformare (...); 

altius neque humilius (...); item per hoc nomen pretoris non intendo exumi ab aliqua 
subiectione felicis urbis Panormi sed more maiorum meorum ipsi universitati capud 
meum submictere et subiugare12.

Ciascuno di questi punti era suffragato da citazioni di luoghi della com-
pilazione giustinianea, evocati dal giurista sia, in maniera consueta, come 
argomentazioni a favore della scelta, ma anche insolitamente come luoghi 

-
ca esclusivamente formale, atta a differenziare, col ricorso a una denomina-
zione più prestigiosa, la maggiore carica cittadina dalle omologhe presenti 
negli altri centri demaniali dell’isola. L’immediatezza con la quale la nuova 
denominazione entrava nell’uso della cancelleria cittadina e di quella regia13

confermano come questa trasformazione rappresentasse l’ultimo atto di un 
percorso di assestamento istituzionale che aveva segnato negli ultimi decen-
ni l’emersione dell’egemonia di Palermo nel contesto del demanio regio. La 
struttura giudiziaria civile – la Corte Pretoriana, secondo la nuova denomi-

12 Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 1, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo, (Palermo 1892) rist. 
anast. Palermo 1982, p. 235. 
13 Il primo atto successivo alla protestacio del 14 novembre, e posteriore di appena tre giorni, era 
una provisio emessa dalla Curia domini pretoris et iudicum felicis urbis Panormi (Acta Curie 
1 cit., pp. 236-237); occorre segnalare che il termine baiulus da questo momento cade in totale 
desuetudine.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[596]



7

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Scritture giudiziarie e scritture amministrative 

nazione – costituiva infatti la parte più rilevante di un sistema istituzionale 
complesso e articolato su diverse funzioni: ancora per tutto il XIV secolo la 
sua azione avrebbe coadiuvato quella di tutte le altre istituzioni cittadine, pri-
ma fra tutte quella della curia dei giurati, naturalmente deputata alla gestione 
dell’amministrazione locale.

A pochi anni dalla protestacio il nuovo organigramma delle istituzioni 
cittadine elettive veniva manifestato, per la prima volta, e riconosciuto pie-
namente dal sovrano; in un privilegio del 1326 dato da Federico III alla città 

Universitas: «Pretor, iudices, 
notarii actorum, tam videlicet iudices et notarii Curie iusticiarii sive capitanei 
quam dicti pretoris, urbis predicte iurati, magistri platee, magistri xurterii, ii 
qui tenent mercum, et notarii credencerii dohanarum, tonnariarum regiarum 
et quarumcumque gabellarum Curie prefate urbis et tenimenti sui, et portula-
ni portus urbis eiusdem per nostram celsitudinem ordinandi»14. L’ordine con 

-
semente la gerarchia interna del sistema istituzionale. Al vertice si collocava 
l’apparato giudiziario elettivo – il pretore, i giudici e i notai delle corti civile e 
penale15 – quindi i giurati, massimo organo amministrativo e con competenze 
di gestione della cosa pubblica16

mercati e al calmieramento dei prezzi (i maestri di piazza), all’ordine pubblico 

e i portulani. 

3. Il “caso” palermitano: scritture di giustizia e scritture di governo

La commistione fra funzione giudiziaria e funzione amministrativa era 
determinata dalla circostanza che il tribunale cittadino, e in particolare il ma-
gistrato che lo presiedeva, era il solo organo titolare dell’auctoritas necessaria 
per rendere valido pubblicamente ogni atto proveniente dalle istituzioni loca-
li. In altri termini l’esercizio della giustizia, e il conseguente monopolio dello 
strumentario giuridico, comportava che il tribunale, gestore principale della 

cives nei rapporti 
con l’esterno. Questa funzione esclusiva imponeva l’intervento del pretore e 
dei giudici della sua corte negli atti amministrativi di maggiore rilevanza: l’at-
to amministrativo, attraverso l’intervento del potere giudiziario – ossia della 
forza del diritto – acquistava la sua pregnanza politica e dichiarava l’egemo-

14 M. De Vio, , Panormi 
1760-1768 (rist. an. Palermo 1990), pp. 90-92.
15 -
co in quanto di diretta nomina regia. Su questa magistratura si veda Pasciuta, In regia curia cit., 
pp. 54 sgg.
16 La curia dei giurati, istituita da Federico III già nel 1309, avrebbe cominciato a funzionare a 
regime soltanto nel secolo seguente; su questo si veda Pasciuta, In regia curia cit., pp. 95-97. 
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nia di Palermo nei confronti sia delle città omologhe del regno sia della corona 
stessa.

Questo modus operandi è ben visibile attraverso l’analisi della documen-
tazione pubblica cittadina. I fondi più antichi, risalenti agli inizi del XIV se-
colo, riguardano atti giudiziari, direttamente prodotti dalla Corte Pretoriana, 
e atti amministrativi genericamente ascrivibili all’Universitas o alla Curia 
della città di Palermo. 

nella sua composizione: analizzando la documentazione attinente il governo 
della città e i rapporti di questa con le altre istituzioni del regno, emerge infatti 
che essa veniva prodotta, di volta in volta, con l’intervento di parti dell’ammi-
nistrazione cittadina; per gli atti di maggiore rilevanza, specie per quelli che 
interessavano soggetti o istituzioni extraurbane, intervenivano come estensori 
principali i componenti del tribunale. Soltanto incrociando i dati relativi agli 
autori della documentazione con il contenuto della stessa è possibile compren-
dere i meccanismi dell’azione di governo locale e le modalità di interazione 
istituzionale e politica fra i poteri del regno. Ciò per spiegare le ragioni che mi 
hanno condotto ad assumere come punto di osservazione, non tanto la docu-
mentazione cittadina, quanto quella in cui il collegio giudicante, nel suo insie-
me o in alcune sue parti, interviene direttamente come estensore dell’atto.

La documentazione prodotta dalla Corte Pretoriana si articola in due cor-
pi principali: quello giudiziario e quello amministrativo. Il primo riguarda 
l’attività interna e locale del tribunale; il secondo, oltre a provvedimenti di 
tipo amministrativo riguardanti la città, contiene atti giudiziari indirizzati 
ad altri tribunali e a istituzioni extracittadine. Questa divisione – corrispon-

in due differenti archivi cittadini – è frutto di una scelta operata dalla can-
celleria cittadina, unica sia per gli atti giudiziari della corte che per quelli 
amministrativi di tutte le altre istituzioni cittadine, con lo scopo evidente di 
evitare interferenze e commistioni fra la sfera giudiziaria e quella ammini-
strativa, gestite in parte dalle stesse persone oltre che dalle medesime cariche 
istituzionali.

La documentazione giudiziaria si conserva nei fondi denominati Corte 
Pretoriana, presso l’Archivio di Stato e, in minima parte, presso l’Archivio 
Storico del Comune di Palermo. Le rogatorie, le lettere di citazione, e la corri-
spondenza fra il tribunale cittadino e gli altri organismi giudiziari e magistra-
ture del regno – in partenza o in arrivo – sono registrate invece nel fondo Atti 
del Senato insieme agli atti amministrativi della città.

I due fondi così formati si conservavano originariamente presso l’Archivio 
del Pretorium, poi divenuto Archivio Storico Comunale17. Nel 1843, in conse-

17 Sull’Archivio Comunale di Palermo e la sua formazione si veda F. Pollaci Nuccio, Introduzione,
in Acta curie 1 cit., pp. XXVII-XXXII; F. Pollaci Nuccio, Le iscrizioni del Palazzo Comunale di 
Palermo, Palermo 1886-1888, pp. 372-373; F. Pollaci Nuccio, Dell’Archivio comunale, suo stato, 
suo ordinamento Il comune di Palermo e il suo archivio nei secoli 
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guenza del decreto borbonico che istituiva l’Archivio Centrale del regno, e ne 
Grande Ar-

chivio
la documentazione giudiziaria della Corte Pretoriana venne trasferita presso 
l’Archivio di Stato dove attualmente si conserva in gran parte18, mentre quella 
di natura amministrativa continuò ad essere conservata presso l’Archivio Co-
munale dove ancora oggi è consultabile.

La documentazione processuale, dalla quale è possibile ricostruire le mo-
dalità con le quali operava il tribunale nello svolgimento della sua attività 
ordinaria, è contenuta, in massima parte, nel fondo Corte Pretoriana conser-
vato presso l’Archivio di Stato di Palermo, e copre un arco cronologico che va 

19. Il 
materiale più antico attualmente consultabile è contenuto nelle serie “Cedole”, 
“Esecuzioni e Missioni”, “Interlocutorie e Sentenze”20.

Secondo una prassi consueta, gli atti giudiziari venivano registrati pri-
vilegiando il criterio formale; le carte cioè erano raccolte in serie differenti a 

XIII a XIV. Studi storico-diplomatici. Contributo alla storia dell’origine dei Comuni in Sicilia,
Palermo 1901, pp. 32 sgg.
18 Alcuni volumi contenenti documentazione di natura giudiziaria sono ancora conservati presso 
l’Archivio Comunale, in una serie denominata Corte Pretoriana. Su questi volumi si veda Pasciu-
ta, In regia curia cit., pp. 32 sgg.; sulla storia e la formazione dell’Archivio di Stato di Palermo 
si veda G. La Mantia, L’Archivio Generale poi Grande Archivio di Palermo (1799-1860), in Ad 
Alessandro Luzio gli Archivi di Stato Italiani. Miscellanea di Studi Storici, II, Firenze 1933, pp. 
65-74; A. Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia, in «Archivio 
storico siciliano», s. III, 19 (1969), pp. 391-563 (ora anche Roma 1974). 
19 La lacuna cronologica più vistosa riguarda gli anni centrali del secolo XIV tra il 1350 e il 1380, 
in corrispondenza con il periodo del vicariato della sede regia. Secondo quanto riportato dalla
Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, III, Archivio di Stato di Palermo, Roma 1986, pp. 

-
ne effettuata direttamente nei depositi le lacune, almeno per il materiale di epoca medievale, sono 
notevoli: è risultata irreperibile la serie denominata “Miscellanea”, costituita da circa 40 volumi 
dal secolo XIV al 1412. Questa serie è stata ampiamente utilizzata da A. Giuffrida, La giustizia 
nel Medioevo siciliano, Palermo 1975, e pertanto la sua scomparsa va collocata posteriormente 
al 1975. È inoltre irreperibile dal gennaio 1992 la serie denominata “Contratti diversi” di cui ho 

di 28 volumi non numerati, ma contrassegnati da lettere dell’alfabeto, indicanti l’iniziale del tipo 
di contratti contenuti (ad esempio A: apoche; L: locazioni ecc.). Questi volumi contenevano gli 
allegati originali degli atti notarili prodotti dalle parti in giudizio.
20 Archivio di Stato Palermo, sezione Gancia [d’ora in poi ASPa], Corte Pretoriana, Esecuzioni e 
Missioni, vol. 3986 (1349-1351); vol. 3987 (1423-1424); vol. 3988 (1388-1389); vol. 3989 (1391-
1392); vol. 3990 (1393-1395); vol. 3991 (1394-1395); vol. 3992 (1395-1396); vol. 3993 (1399-1400); 
vol. 3994 (1404-1405); vol. 3995 (1407-1408); vol. 3996 (1410-1411). Interlocutorie e Sentenze,
vol. 4847 (1359-1361); vol. 4848 (1379-1380); vol. 4849 (1389-1390); vol. 4850 (1390-1391); vol. 
4851 (1392-1393); vol. 4852 (1394-1395); vol. 4853 (1398-1399); vol. 4854 (1399-1400); vol. 4855 
(1403-1404); vol. 4856 (1404-1405); vol. 4857 (1407-1408). Cedole, vol. 5724 (1390-1391); vol. 
5725 (1399-1400). Il fondo Corte Pretoriana è corredato soltanto da un inventario provvisorio 
manoscritto probabilmente redatto in occasione del versamento del fondo all’Archivio, nella se-
conda metà dell’Ottocento, con doppia numerazione, progressiva per ciascuna serie e generale 
per tutto il materiale. Presso la sezione Catena dello stesso Archivio di Stato inoltre si conservano 
come Miscellanea due frammenti, uno di Cedole (ASPa, Miscellanea Archivistica I, 275, Corte
Pretoriana, Cedole, 1331-1332), e uno di un Quaternus licterarum (ASPa, Miscellanea Archivisti-
ca I, 222, Quaternus licterarum, 1351).
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seconda della loro tipologia e non era in uso la pratica di conservare in fasci-
coli tutta la documentazione relativa ad ogni singola causa. Diventa pertanto 
indispensabile, per comprendere la natura di questa documentazione, riusci-
re a stabilire la funzione cui le singole tipologie assolvevano nell’ambito delle 
procedure seguite dal tribunale.

L’attività di registrazione si concentrava particolarmente nella produzio-
ne di cedole; ben più scarso era il numero delle sentenze e dei decreti solenni 
che venivano emanati annualmente21.

a disposizione per registrare qualsiasi azione o intenzione inerente la con-
troversia in atto. Poiché riguarda varie fasi di vari tipi di procedimenti, la 
cedola in quanto tale non ha uno schema tipologico unico né immediatamente 
individuabile; e tuttavia, volendo schematizzare, si possono individuare due 
categorie principali: le cedole direttamente prodotte dal tribunale, che han-
no solitamente valore di ordinanza o di sentenza, e le cedole depositate dalle 
parti e acquisite agli atti, che hanno funzione dichiarativa ed eventualmente 
probatoria.

Le cedole con valore di ordinanza, di ingiunzione o di mandato venivano 
registrate negli appositi registri della corte ed erano contestualmente inviate 

-
zio, l’assegnazione di termini a comparire, l’ingiunzione a rispondere ai ca-
pitula di interrogatorio, la dichiarazione di contumacia; e ancora, la cedula 
primi decreti veniva inviata al debitore quando il creditore, essendosi avvalso 
del procedimento esecutivo, veniva immesso in possesso dei beni per un va-
lore doppio rispetto al credito vantato22 -
l’avvenuto sequestro dei beni anche l’assegnazione dei termini per presentare 
opposizione avverso il provvedimento. La cedola era inoltre lo strumento che 

di cedole dichiarative, l’atto veniva semplicemente registrato presso il tribu-
nale, senza che nell’azione intervenisse la corte, se non per registrare la cedola 
stessa, che sarebbe stata eventualmente usata al momento opportuno dalla 

registrazioni relative alla narrazione di antefatti giudiziari, di procedimenti 
correlati o delle varie fasi di un processo in atto, o anche semplicemente di 

-

atti della corte (per esempio altre cedole) o da atti registrati presso la corte 
(per esempio atti notarili). Si tratta di atti a tutela della parte attrice, come 

registrazione di alcune di queste cedole: «cuius rei causa facta est presens ce-

21 Per un’analisi dettagliata dei registri si rinvia a Pasciuta, In regia curia cit., pp. 21 sgg.
22 Capitula regni Sicilie, Palermo 1741 (d’ora in poi Capitula), I, 
pp. 245-246. 
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dula suo loco et tempore valitura»23. La necessità di redigere atti contenenti la 
narrazione di fatti che avevano condotto al processo o anche di singoli episodi 
relativi alla controversia in oggetto era determinata anche da una particolare 
procedura in uso, il modus per viam informaccionis. In questo caso, la cedola 

-
cisione della corte o espressione della volontà della parte e nota di registrazio-

24; riporta a margine 
la nota di esecuzione della sentenza25

valore di sentenza; queste riguardano processi eseguiti con il rito sommario 
per cedulam e contengono quindi una decisione valida, salvo la presentazione 

-
volta sono seguite anche da un appello, annotato in calce o inserito nel testo 
di una nuova cedola26.

La documentazione contenuta nei registri della serie “Esecuzioni e Mis-
sioni” era quella che la parte interessata produceva per esercitare la proce-
dura rapida, che andava sotto il nome di Novus Ritus Magne Regie Curie 
super debitis de quibus instrumenta publica producuntur27. Nel Ritus Magne 
Regie Curie, emanato da Alfonso nel 1433 allo scopo di riordinare le proce-
dure in uso nei tribunali del regno28, questa procedura via executiva o ab 
executionem, che era stata introdotta nel 1322 da Federico III con il capito-
lo Cum varia e con i successivi, inclusi da Alfonso nella nuova normazione 

29. Il Novus Ritus disponeva 
che, in caso di inadempienza del debitore, il creditore potesse presentare un 
instrumentum publicum rogato in Sicilia, e comprovante l’obbligazione ex-
pressam et praesentem; citato il debitore, senza che questi avesse opposto 
valida motivazione per il mancato pagamento, il creditore, dopo aver prestato 

debitore per il valore del doppio del credito.
Le tipologie documentarie registrate nella serie “Esecuzioni e Missioni” e 

afferenti all’esercizio del Novus Ritus, fatta eccezione per gli atti dei processi 

23 Si veda, per esempio, ASPa, Corte Pretoriana, Cedole, vol. 5724, cc. 52v-53r.
24 Si veda per esempio la formula di registrazione «recepta ut protestacio et hec sunt verba par-
tis» contenuta in ASPa, Corte Pretoriana, Cedole, vol. 5724, c. 20v.
25 ASPa, Corte Pretoriana, Cedole, vol. 5724, c. 10v. Su questo tipo di procedimento si veda Pa-
sciuta, In regia curia cit., pp. 286 sgg. 
26 Sull’appello e sul processo per cedulam si veda Pasciuta, In regia curia cit., pp. 274 sgg.
27 Alfonso, capp. CI-CIX - Ritus Magne Regie Curie (Capitula, I, pp. 242-244). Sul Novus Ritus
si vedano Pasciuta, In regia curia cit., pp. 266 sgg.; L. Genuardi, La procedura civile in Sici-
lia dall’epoca normanna al 1446, Palermo 1906, pp. 9-10. Sulla documentazione necessaria per 
l’esercizio del procedimento per via di esecuzione si veda inoltre Genuardi, La procedura civile 
cit., pp. 55-59 e pp. 69 sgg.; P. Del Giudice, Storia della procedura, in Storia del diritto italiano, a 

Storia della procedura civile 
e criminale, in Storia del diritto italiano, a cura di P. Del Giudice, III, Milano 1927, pp. 626 sgg.
28 Sul Ritus alfonsino si veda Pasciuta, In regia curia cit., pp. 88-91; Pasciuta, Placet regie maie-
stati cit., pp. 183 sgg.
29 Alfonso, capp. C-CXXXI (Capitula, I, pp. 242-251).
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oppositori30 e per le cedole di primo decreto, sono fondamentalmente le “Ese-
cutiones” e le “Missiones” e le “Cautele publice”.

Le cautele rappresentano la parte più consistente della serie. Si tratta di 
-

ferimento alla controversia e all’obbligazione, l’indicazione dell’atto notarile 
-

deiussore, la nomina del procuratore e talvolta dell’avvocato. Le “Esecuzioni” 
vere e proprie – introdotte dalla formula «Decreta et mandata est executio per 
regiam Curiam preture felicis urbis Panormi (...) ad peticionem» – documen-
tano il pignoramento di beni in soddisfazione del credito, eseguito dal serviens 
Curie
materiale risarcimento del creditore31. Le missiones sono invece cautele relati-
ve esclusivamente all’immissione in possesso dei beni pignorati al debitore. 

Altra serie omogenea è quella delle “Interlocutorie e Sentenze”. Si tratta 
di registri, denominati “Quaterni sentenciarum ac decretorum32, solitamente 
divisi in due parti, nei quali venivano annotate, separatamente, le sentenze 
vere e proprie e i decreti, ossia gli atti di volontaria giurisdizione. I registri, 

riguardo all’iter di formazione, che nel caso delle sentenze vedeva il coinvolgi-
mento ininterrotto della corte, e nel caso degli atti di volontaria giurisdizione 
prevedeva una semplice presa d’atto del collegio nell’accettazione della volon-
tà dell’attore: il dato dell’effettualità del documento pubblico, dunque, sembra 
prevalere su quello della coerenza del contenuto e dell’iter formale che lo ha 
prodotto. I decreti hanno forma solenne: nel protocollo è contenuta la datazio-
ne cronica, l’indicazione completa del nome, dei titoli e degli anni di regno del 
sovrano, la composizione della corte, con i nomi del pretore e dei giudici e le 
formule di rito per esteso; inoltre, nell’escatocollo, solitamente sono annotate 
le sottoscrizioni dei componenti della corte, e, per le insinuazioni, la corrobo-
ratio del notaio agli atti, con apposizione del signum tabellionis. Le sentenze o 
scripta iudicialia sono solitamente atti più brevi e meno formali. Si aprono con 
l’intitolazione in prima persona del pretore e dei giudici; segue il riferimento 
alla cognizione degli atti processuali, l’indicazione delle parti e degli eventuali 
rappresentanti in giudizio e la decisione della corte. Sono solitamente prece-
dute da una rubrica che indica la parte vincente; in calce la data, la formula di 
chiusura – «lata est presens sentencia nobis pro tribunali sedentibus in Preto-
rio dicte urbis» – e l’eventuale annotazione relativa all’appello33. 

30 Relativi cioè ai procedimenti che seguivano all’opposizione del convenuto all’esercizio del No-
vus Ritus. Su questo si veda Pasciuta, In regia curia cit., pp. 266 sgg.
31 Si veda per esempio ASPa, Corte Pretoriana, Esecuzioni e Missioni, vol. 3986, 3v; 14r. Su que-
sta tipologia documentaria si veda anche F. Pollaci Nuccio, Saggio sulla nomenclatura e qualità 
degli atti antichi, Palermo 1865, p. 112.
32 Si vedano per esempio i voll. 4851 e 4852 (ASPa, Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze),
relativi agli anni 1392-1393 e 1394-1395, i quali contengono nella carta di apertura l’annotazione, 
coeva, «Quaternus sentenciarum ac decretorum». 
33 La formula di presentazione dell’appello è solitamente la seguente: «[Il soccombente] sentiens 
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Per quanto riguarda le scritture relative al governo della città e alla sua 
amministrazione occorre subito rilevare che, almeno per il XIV secolo – quin-
di per il periodo più risalente – si sono conservati soltanto registri di lettere34:

-

35, la 
documentazione cittadina può essere distinta, in base ai destinatari, in corri-
spondenza con organi interni dell’Universitas e corrispondenza esterna. 

La corrispondenza interna riguarda essenzialmente l’ordinaria ammini-
strazione e la gestione della vita cittadina: mandati di pagamento indirizzati 

e straordinaria delle mura, appalti delle gabelle.
Più complessa la corrispondenza fra la città e l’esterno: rogatorie indi-

rizzate agli altri tribunali o al sovrano e riguardanti la rivendicazione del ri-

corso, ma anche informative sulla nomina dei sindici scelti per rappresentare 
la città nei Parlamenti o per svolgere particolari incarichi o ambascerie a cor-
te, e risposte a mandati regi 

iurisdictio
cittadina e dà conto, seppure in maniera indiretta, dell’attività del governo 
locale. L’esclusività della forma epistolare – in luogo, ad esempio, di quel-
la della delibera vera e propria – lungi dal poter essere imputabile ad ac-
cidentali ragioni di conservazione della documentazione, appare piuttosto 
come la conseguenza più immediatamente visibile dell’organizzazione della 
cancelleria cittadina: nel XIV secolo, con ogni probabilità, non si era ancora 

questi atti venissero tradotti in forma epistolare, inviati agli organi compe-
tenti e quindi registrati e conservati insieme, talvolta, anche alle relative ri-
sposte, in forma appunto di missiva. Anche la commistione dei contenuti – e 
in particolare la registrazione in una stessa sede di lettere relative all’attività 
giudiziaria della Corte Pretoriana e lettere di altro argomento, pertinente al 
governo della città – rinvia immediatamente all’organizzazione della cancel-
leria cittadina. 

L’organismo preposto alla redazione e registrazione degli atti costituisce 
infatti l’anello di congiunzione formale e istituzionale fra l’attività giudiziaria 

se gravatus, per viam ordinariam per eius advocatum ad curiam (...) appellavit petens cum instan-
cia processum et apostolos sibi dari».
34 Il fondo, conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo, serie Atti del Senato, è in 
gran parte edito, almeno per il periodo più risalente, nella serie Acta curie felicis urbis Panormi,
voll. 1-12 (1274-1408), Palermo 1982-2007. 
35 Pollaci Nuccio, Introduzione cit., pp. VII-CXXXIV; Pollaci Nuccio, Saggio sulla nomenclatura
cit.; Pollaci Nuccio, Dell’Archivio comunale Il comune di Palermo e il suo archivio 
cit.
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Il notarius actorum Curie Preture, designato a svolgere il delicato com-
pito di registrare gli atti del tribunale, era infatti contemporaneamente anche 
il notaio cancelliere della città; le due funzioni erano accorpate de iure: il no-

cittadini, ad avere l’auctoritas e la  necessarie per rogare anche le deli-
berazioni amministrative. In altre parole, i due ambiti – quello giudiziario e 
quello amministrativo – pur essendo distinti, si ponevano come funzioni del 
medesimo ordinamento, e la reductio ad unum si materializzava concreta-
mente nella produzione documentaria. 

Nei Quaterni licterarum veniva registrata la corrispondenza relativa al-
l’amministrazione cittadina insieme a quella giudiziaria, prodotta dal solo tri-
bunale cittadino, o ad esso indirizzata: l’elemento che veniva privilegiato nella 
produzione e nell’organizzazione delle scritture era dunque quello formale, 
nel senso che la corrispondenza in partenza e in arrivo che riguardava le isti-
tuzioni cittadine veniva raccolta in appositi registri, senza operare distinzioni 
ulteriori relativamente al contenuto o ai destinatari. 

La distinzione fra competenze giudiziarie e competenze amministrative, 
rispettata rigorosamente per gli atti che riguardavano la dimensione locale, 
veniva meno nei rapporti con l’esterno, dove era necessario che le varie isti-

-
mente o in concorso fra loro, rappresentassero la città con l’adeguata forza ed 
autorevolezza. Questo era reso possibile appunto dal porsi all’esterno come 
parte di un organismo compiuto – l’Universitas – che ne legittimava l’esisten-
za e del quale le varie istituzioni dovevano garantire il buon funzionamento. 

Gli atti di argomento giudiziario erano sempre opera della corte nel suo 
complesso – essendo il tribunale una istituzione formata da varie componen-

di governo, invece, il pretore e i giudici della Corte Pretoriana intervenivano 
come coautori, denominandosi non Curia Preture ma Pretor et Iudices. No-

-
siva della Curia Iuratorum in materia di amministrazione cittadina, tutti gli 

mete, sorveglianza sull’operato degli acatapani) e gli atti di natura stretta-
mente politica (lettere al sovrano per comunicare la nomina dei sindaci da 
inviare ai parlamenti, richieste di conferma dei notai delle gabelle, bandi di 

-
no per il XIV secolo venivano emanati dai giurati con il concorso del pretore e 
dei giudici della città36: i giurati disponevano delle competenze amministrati-

36 Federico III, cap. CXVI (Capitula, I, pp. 106-109). Sulle competenza della curia dei giurati si 
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ve e del potere decisionale, ma non possedevano l’auctoritas necessaria a ren-
dere valide le loro delibere, che invece de iure risiedeva in capo all’organismo 
giudiziario37.

Andando oltre le motivazioni strettamente giuridiche, occorre tutta-
via rilevare che l’intervento congiunto dei membri della Corte Pretoriana 

-
stione collegiale dell’amministrazione della cosa pubblica e comportava un 
coinvolgimento politico del tribunale cittadino nelle decisioni dei giurati. 
La Corte Pretoriana, infatti, oltre a possedere istituzionalmente i requisi-
ti giurisdizionali necessari, rappresentava, sul piano politico e sociale, la 
massima espressione dei ceti eminenti cittadini; il pretore era sempre eletto 
nella cerchia dei milites e i giudici iuriste erano ovviamente espressione del-
l’élite dei togati; la curia dei giurati invece, così come i giudici ydeoti della 
stessa Corte Pretoriana, era sede del ceto urbano maggiormente legato agli 
interessi locali e caratterizzato da una collocazione economica e sociale de-
cisamente inferiore38.

Le missive che interessano la Corte Pretoriana nella sua qualità di tribu-

una gerarchia fra tribunali teoricamente pari grado39. La corte, utilizzando 
lo strumento epistolare, interveniva o per avanzare opposizione avverso atti 
intrapresi dai tribunali omologhi o in soccorso dei cives, qualora l’azione giu-
diziaria “esterna” fosse parsa lesiva dello status del civis Panormi. Il peso 
politico del tribunale palermitano emerge con chiarezza dal tenore formale 
di queste missive. E dunque, rivolgendosi alle curie baiulari delle terre de-
maniali del regno, la corte palermitana mostrava la sua evidente superiorità 
gerarchica, acquisita in virtù della combinazione dei privilegi “territoriali” 
della città e di quelli “personali” dei cives; il tono dell’intitolazione era infatti 
asciutto e sempre perentorio: «ex regia parte requirimus et ex nostra rogamus 
actente»40. Analogo tenore caratterizzava i rapporti della Corte Pretoriana 
con le curie capitaniali, organi di giurisdizione penale. Gli ambiti di interven-
to erano i medesimi delle curie civili: divieto di procedere contro i cittadini 
di Palermo in forza del privilegio di foro, rogatorie relative all’invio di atti 
processuali, lictere testimoniales relative ad atti di volontaria giurisdizione e 
in particolare di attestazione della cittadinanza. 

veda A. Baviera Albanese, Studio introduttivo, in Acta Curie felicis urbis Panormi, 3, a cura di 
L. Citarda, Palermo 1984, pp. L-LV; E.I. Mineo, Città e società urbana nell’età di Federico III: 
le élites e la sperimentazione istituzionale, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337). 
Atti del convegno di studi, Palermo 27-30 novembre 1996, a cura di M. Ganci, V. D’Alessandro e 
R. Scaglione Guccione, in «Archivio storico siciliano», s. IV, 23 (1997), pp. 123-125; Pasciuta, In
regia curia cit., pp. 93 sgg., 181 sgg.
37 Sulla portata giuridica del concetto di auctoritas si vedano le considerazioni di E. Cortese, Il
diritto nella storia medievale
38 Pasciuta, In regia curia cit., pp. 157-165.
39 Su questo punto si veda Pasciuta, In regia curia cit., pp. 207 sgg.
40 Si veda per esempio Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 5, a cura di P. Corrao, Palermo 1986, 
doc. 137.
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operavano in città. Nella serie dei registri di “Sentenze” è contenuto anche 
materiale non direttamente prodotto dalla corte: si tratta di due registri di 
sentenze della Regia Gran Corte e di un registro contenente sentenze emanate 
dalla curia arcivescovile.

La presenza di due registri di sentenze della Regia Gran Corte nel fondo 
della Corte Pretoriana41 è la testimonianza materiale dell’applicazione di un 
privilegio concesso alla città nel 1316 da Federico III, in virtù del quale il su-
premo tribunale del regno, lasciando la città, avrebbe dovuto demandare alla 
Corte Pretoriana la conclusione dei processi pendenti nei quali erano coinvol-
ti cittadini di Palermo42. Di questi passaggi inoltre vi era ampia testimonianza 
nelle annotazioni in calce alle sentenze del tribunale cittadino, date a con-
clusione di procedimenti iniziati presso la Gran Corte di stanza a Palermo43,
oltre che nella corrispondenza, registrata come di consueto nei Quaterni 
licterarum della città, fra Corte Pretoriana e Gran Corte e avente a oggetto la 
trasmissione di atti processuali o il chiarimento circa procedimenti giudiziari 
iniziati in Gran Corte e conclusi presso il tribunale cittadino. 

Indice della centralità del tribunale civile di primo grado nell’amministra-
zione delle giustizie cittadine è invece l’inserimento, in calce ad un volume di 
sentenze della Corte Pretoriana del 1399-1400, del Quaternus sentenciarum 
Curie archiepiscopalis dello stesso anno. 

Questa anomalia è determinata dalla temporanea vacanza del collegio 
ordinario del tribunale ecclesiastico cittadino. Le sentenze infatti sono tutte 
emanate dal legum doctor Ruggero «de Berliono», presidente pro tempore 
nominato dal vescovo della città Asberto loco vicarii -
ce assessore dello stesso tribunale ecclesiastico. Ruggero «de Berliono» era 
stato un decennio prima giudice giurista anche presso la Corte Pretoriana44 e 
sarebbe stato giudice della Regia Gran Corte per vari anni dal 1393 al 142045.

41 Il primo registro, conservato presso l’Archivio Storico Comunale nel fondo Corte Pretoriana,
r. 3, contiene sentenze e interlocutorie emanate dalla Regia Gran Corte nell’anno 1350-1351; il 
secondo, conservato presso l’ASPa, Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze, vol. 4847, copre 
il periodo 1359-1361 e contiene sentenze emanate da Raynerius Friderici, miles, luogotenente del 
maestro giustiziere Federico Chiaramonte, o dallo stesso Chiaramonte, insieme a Dino de Pampa-
ra, magne regie et reginalis Curie iudex. La presenza di questi due registri, gli unici del periodo 
del Vicariato, si spiega proprio con l’eccezionalità dell’assetto istituzionale del regno nel periodo 
comunemente denominato dei “Quattro Vicari”, sul quale si veda per tutti D’Alessandro, Politica
e società cit. e V. D’Alessandro, Il Mezzogiorno dagli Angioini agli Aragonesi, in La Storia. I 
grandi problemi dal medioevo all’età contemporanea Il
medioevo. Popoli e strutture politiche
42 De Vio,  cit., p. 65.
43 Per esempio ASPa, Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze, vol. 4853 (1398-1399), c. 6r:
«questio peticionis declaracionis nullitatis cuiusdam sentencie, late olim a Magna Regia Curia»; 
altri esempi analoghi a cc. 11r, 13r e ASPa, Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze, vol. 4854 
(1390-1400), c. 1r.
44 ASPa, Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze, vol. 4849, c. 1r; si veda Pasciuta, In regia 
curia cit., pp. 134 sgg. e Appendice I.
45 P. Corrao, Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattro-
cento, Napoli 1991, Appendice V, ad vocem; sul Berliono p. 396 e A. Romano, “Legum doctores” e
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Ora, la circolazione degli operatori di giustizia – e dei legum doctores in ma-
niera particolare – è un fenomeno costante e che non desta alcuna sorpresa; e 
tuttavia non può certamente determinare, né tantomeno spiegare, stravolgi-
menti dell’ordine istituzionale. L’anomalia determinata dall’unione – seppure 
temporanea – di due giurisdizioni del tutto separate, va quindi letta in un’al-
tra prospettiva. In assenza del presidente del tribunale, regolarmente nomi-
nato dal vescovo, e quindi in assenza di un collegio giudicante nella pienezza 
dei suoi poteri, il foro ecclesiastico, pur se in una composizione comunque 
valida, tuttavia utilizza la cancelleria del tribunale civile. E la constatazio-
ne che le sentenze del tribunale arcivescovile sono inserite nel volume del-

questa commistione, a fronte invece di una generale e diffusa tendenza, nella 
documentazione giudiziaria in specie, alla precisione e alla spiegazione delle 
anomalie, sostanziali ma soprattutto formali, conferma la strutturazione di 
un sistema che, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa, usava canali 
di legittimazione istituzionale ormai consolidati e generalmente riconosciuti 
in quanto tali per garantire la continuità nell’amministrazione della giusti-

nel luogo deputato alla scritturazione degli atti, che si poneva e doveva porsi 
come unico a fronte del pluralismo delle istituzioni che quegli atti avevano 
generato, in una sorta di costante complementarietà fra la molteplicità delle 
forme di giurisdizione e l’unicità della loro concretizzazione formale.

cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984, p. 77.
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Le Consuetudines terre Platee: 
un esempio di cultura dello scritto 

nella Sicilia tardomedievale

di Fabrizio Titone

1.  Introduzione

Le raccolte di privilegi, di consuetudini e in generale di atti amministrativi 
prodotti e conservati dalle comunità urbane siciliane, sin dai primi del Trecento 

pari al grado di informazioni che offrono. I centri cittadini attribuivano partico-
lare valore alla registrazione della documentazione relativa ai diritti acquisiti. Il 
dato di maggiore interesse di queste fonti riguarda il ruolo delle universitates
nel regno, poiché nella maggioranza dei casi permettono di ricostruire le serie 
di mediazioni, così come le stesse contrapposizioni tra i gruppi locali, alla base 
delle concessioni del sovrano e la lettura di tali mediazioni riconduce alle città 

La realtà di Piazza costituisce un caso emblematico della vitalità che ca-
ratterizzava le città nella Sicilia del basso medioevo1. Nel 1309 aveva inizio la 
scritturazione di una raccolta, il cui titolo è Consuetudines terre Platee (da 
ora in avanti Consuetudines), che si sarebbe incrementata nei secoli seguenti 
e che costituisce un esempio di costruzione di una memoria comune2. È una 

1 universitas
tra le comunità con una densità medio alta annoverando circa 1500 fuochi (nuclei familiari) nel 
1374-1376. Nel 1439 i fuochi erano 1000 secondo H. Bresc, Un monde méditerranéen: économie
et société en Sicilie, 1300-1450, 2 voll., Roma-Palermo 1986, p. 65; invece, sempre nel 1439, 1500-
2000 a parere di S.R. Epstein, Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI, (Cambridge 1992) 
Torino 1996, p. 66.
2 Consuetudines terre Platee, Biblioteca comunale di Piazza Armerina, pp. 23-32. Per una prima 

Storia della città
di Piazza Armerina capitale dei Lombardi di Sicilia (dalle origini ai giorni nostri), Piacenza 1987, 

trascritte delle Consuetudines le petizioni cittadine del 1396 (pp. 625-628), del 1411 (pp. 629-631) 
e il testo delle norme consuetudinarie (pp. 601-624). Per le universitates di Agrigento, Marsala, 



Fabrizio Titone2

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

fonte inedita e poco conosciuta che apparentemente non offre dati ulterio-
ri a quanto prodotto dalle cancellerie della Corona, ma in realtà si tratta di 

regi, numerosi altri elementi sulle fasi del confronto fra la comunità e il re 
o i suoi rappresentanti. Le Consuetudines -
stimonianza delle articolazioni sociali e dello sperimentalismo istituzionale, 

3. Si tratta 
di un testo che, peraltro, riferendo degli equilibri socio-istituzionali, consente 

universitas a dare vita a un 
archivio, a una memoria della comunità4.

2.  Dal regno di Federico III al regno di Martino I: il recupero di una
realtà risalente e lo sviluppo di una nuova dimensione cittadina

I documenti iniziali permettono di focalizzare chiaramente i tratti salienti 
delle Consuetudines. La prima registrazione è la conferma di Federico III del 

Noto, Salemi sono edite le raccolte (che generalmente vanno sotto il nome di Libro rosso, per 
Agrigento Libro verde) di produzioni cittadine; si vedano Memorie storiche agrigentine, a cura 
di G. Picone, Girgenti 1866, pp. III-CXLIX (in cui si riportano documenti sia del Libro verde, sia 
delle cancellerie del governo centrale); Libro Rosso, a cura di M. Provenzano, Marsala 1992 (per 
Marsala); Il Libro Rosso della città di Sciacca, a cura di P. Mortillaro, Sciacca 2003; A.E. Risino, Il
regesto del libro rosso dell’università netina, Noto 2003 (in questo caso non sempre i documen-

tra cui anche registrazioni separate di privilegi, si veda per la Catalogna M. Riu, Sources in local
town archives for the legal, social and economic history of Catalonia, c. 1220-1330, in Pragmatic
Literacy, East and West 1200-1330 -

lo produssero, nonché sulla conservazione della documentazione, si veda P. Cammarosano, Italia
, Roma 1991. Su questa ricerca rinvio alle os-

Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de
l’Italie médiévale
3 -
ché sul ruolo delle forme di archiviazione e in generale della memoria come base determinante 

La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle
grandi civiltà antiche
testo come prodotto del mondo sociale rinvio a G.M. Spiegel, History, historicism, and the Social
Logic of the Text in the Middle Ages, in «Speculum», 65 (1990), pp. 59-86; su questo aspetto 
anche R. Bordone, Le origini del comune di Genova, in Comuni e memoria storica. Alle origini
del comune di Genova. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 

Le origini del comune nella memoria storica cit-
tadina del tardo medioevo italiano. Appunti, in Comuni e memoria storica cit., pp. 89-112. Sulle 
relazioni tra autore e scritto si vedano i contributi in Auctor et auctoritas: invention et conformi-
sme dans l’écriture médiévale. Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, 
a cura di M. Zimmermann, Paris 2001.
4 -
tuisce, nella sua stessa materialità e diversità, in funzione del proprio orizzonte sociale, rinvio a 
J. Guillhaumou, D. Maldidier, R. Robin, Discours et archive. Expérimentations en analyse du
discourse, Liège 1994; su questo studio si veda la lettura di L. Formigari, La storicità del discorso,
in «Studi Storici», 2 (1995), pp. 583-586. 
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divisione del 1341 tra le universitates di Piazza e di Castrogiovanni del feudo 
Cundrone sino ad allora detenuto in comune5. Occorre evidenziare che il tito-
lo di Consuetudines, a cui segue il testo del vero e proprio corpo consuetudi-

-
vilegi regi, con particolare riferimento alla documentazione che qui si prende 
in esame dai primi del Trecento sino agli inizi del Cinquecento. Dunque, il 
termine di Consuetudines indica in generale il sistema normativo cittadino. 

-
le nuovo fermento sociale6, sia di un controllo su uno spazio territoriale ben 

risalenti favorivano, o meglio portavano a compimento, un riconoscimento di 
Piazza come comunità giuridica ovvero come universitas7.

consistono innanzitutto nel recupero di una realtà esistente: le consuetudini 

incongrui, mentre il feudo era diviso tra le due comunità per evitare i frequen-

universitas: si dava assetto a 
due assi portanti funzionali alla crescita di una società in evidente fermento, 
precisando le norme di diritto privato nella compravendita di beni e la consi-
stenza di una fonte economica di grande rilevanza. Due ambiti sì distinti ma 
allo stesso tempo correlati, che costituivano i primi punti cardine intorno a 
cui iniziava a prendere forma la scritturazione della memoria cittadina.

Queste prime concessioni rivelano il progressivo costituirsi di una di-
mensione comune di attese a cui seguiva, al volgere al termine del regno di 

governo centrale: il sovrano nel 1374 concedeva una serie di privilegi in am-
bito economico attraverso delle franchigie, alcune particolarmente rilevan-

5 Consuetudines, cc. 12r-16v.
6 Sulle consuetudini si vedano le analisi di I. Peri, La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e cam-
pagne. 1282/1376, Roma-Bari 1990, pp. 20-21 e in particolare di E.I. Mineo, Norme cittadine,
sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII
e XIV secolo, in Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizione normati-
ve, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), a cura di G. Rossetti, Napoli 2001, pp. 

Antiche consuetudini della
città di Sicilia, Palermo 1900 (ed. anast. Messina 1994 con prefazione di A. Romano). In generale 
sulla genesi delle consuetudini rinvio a P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari 2003, pp. 
29-33, 99-103.
7 Sul concetto di universitas mi limito a rinviare, per la città di Palermo, a A. Baviera Albanese, 
Studio introduttivo, in Registri di lettere (1321-1326). Frammenti, Acta Curie felicis urbis
Panormi
della Catalogna a J.M. Font Rius, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, in «Anuario de 
historia del derecho español», 16-17 (1946), pp. 216-239, 412-414 (ora in J.M. Font Rius, Estudis
sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona 1985).
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ti, dalla dohana (dazio sul commercio) in tutto il territorio demaniale, dalla 
gabella banci (dovuta nei cambi di monete)8, dalla posata/pusata (ospitalità 
prevista in caso di visita del sovrano)9. Le concessioni del 1374 segnano, pe-

sono registrazioni che rivelano un percorso del tutto nuovo in ambito econo-
mico, un percorso che testimonia esigenze differenti della comunità; invece 
per la prima metà del Trecento il testo scritto recepisce in buona parte equi-
libri preesistenti accogliendo e rielaborando usi della tradizione. I privilegi 

-
tà, anche se nel 1374 rimane in ombra il ruolo cittadino nel conseguimento di 

Corona è chiaramente deducibile dalle numerose conferme successive, risul-
tato di istanze cittadine. 

-

dei grandi vicari o dei grandi magnati10. I riferimenti documentari al governo 
vicariale sono pochissimi e in generale sono rari anche gli atti cittadini che si 

quanto riportato nella raccolta di Piazza per metà Trecento. 
La restaurazione regia avviata nel 1392 ad opera del duca Martino di 

-
-

universitas presentava alla regina Maria i privile-

Martino I re di Sicilia e di Maria pochi mesi dopo, nel maggio del 1392. La 
-

dità del contesto politico di quegli anni11

-

8 Si concedeva «libertatem iuris cabelle banci adeo quod licitum sit cuicumque cambi(e)re 
carlenos et quamlibet aliam monetam nullo iure sive dirictu nostre curie proterea exolvendo»: 
Consuetudines, c. 17v.
9 Consuetudines, cc. 17rv. Come è stato messo in luce per una diversa realtà, il comune di Genova, 

Le origini cit., pp. 89-
112.
10 Politica e società nella Sicilia aragonese, Palermo 1963, pp. 91-126; 
P. Corrao, Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento,
Napoli 1991, pp. 60-65.
11 Rispettivamente Consuetudines, cc. 18r-19v e cc. 19v-21r.
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mente liberava» la comunità dalla dohana12. Quella della dohana era la fran-
-

tadina per il suo mantenimento è testimoniata oltre che dalle conferme dalla 

viceré emanati tra il 1502 e il 1505. Provvedimenti che seguivano proteste 
cittadine per richieste del dazio avanzate da alcune universitates: si otteneva 

che veniva letto nelle comunità in cui verosimilmente erano nati i contrasti13.
-

pio essere messa in discussione nel corso del tempo. In generale, le richieste 
-

approvazioni erano peraltro necessarie in un contesto politico diverso per la 

non sconfessare la vecchia14.
-
-

universitates

un preciso valore della scritturazione per la comunità. La scritturazione e la 
conservazione del documento erano considerati mezzi per perpetuare la me-
moria: la registrazione degli atti della prima metà del Trecento era una base 
di confronto per la successiva ripresa dei rapporti con il sovrano, così come 
le nuove concessioni di Martino I, registrate «in formam publicam» cioè in-
serite nella raccolta cittadina (aspetto su cui tornerò tra breve), avrebbero co-

-

12 Esenzione che avrebbe avuto valore anche nella Camera Reginale (città e territori appannaggio 
della regina); Consuetudines, c. 22rv
Pietro nel 1436: Consuetudines, c. 23r.
13 universitas
a una serie di contrasti con la comunità di Naro (Consuetudines, cc. 23r-25r; quindi nel 1503 il 
viceré interveniva con un «bando» nuovamente in difesa dei cives di Piazza (Consuetudines, cc. 
25r-26r), bando che veniva letto nelle comunità di Castrogiovanni, Calascibetta, Nicosia, Naro, 
Traina, Taormina, Noto (dove veniva promulgato nel 1505): Consuetudines, cc. 26r-29r. I prov-

dohana risultano essere registrati 
nella raccolta in maniera consecutiva, quasi a costituire una parte a sé.
14 Sul carattere vincolante del testo scritto si veda J. Goody, La logica della scrittura e l’organiz-
zazione della società
J. Goody, The Power of the written Tradition, Washington 2000, in particolare il cap. IX. Per 

sostenuta si confronti M. Zimmermann, Sicut antiquitus sancitum est… Tutelle des anciens ou
protection de l’innovation? L’invocation du droit et la terminologie politique dans les représen-
tations médiévales en Catalogne (IXe-XIIe siècle), in L’autorité du passé dans les sociétés mé-
diévales. Atti del convegno, Roma 2-4 maggio 2002, a cura di J.-M. Sansterre, Bruxelles-Brussel-
Rome 2004, pp. 27-56.
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(probabilmente in un periodo in cui il centro appoggiava la causa dei grandi 
magnati): i sovrani procedevano alla remissione e alla restituzione del bene e 
la concessione veniva inserita nel testo delle Consuetudines15.

-

16. Nel 1399 Martino 
I, in base a quanto deciso dal parlamento di Siracusa nel 139817, stabiliva il 

-
rato, ma in particolare dei giudici, preposti alla cognizione della bassa giu-
stizia, e del capitano, preposto alla giurisdizione criminale18; sindacato che 

realizzare19

degli xurterii, il cui compito era la vigilanza notturna, limitando il ruolo dei 
giurati20. Una serie di atti regi, risultato di precise sollecitazioni cittadine, che 
testimoniano inequivocabilmente la volontà, tanto da parte del sovrano quan-
to delle comunità, di rianimare ogni livello istituzionale, prendendo le mosse 
dalla principale facoltà che vantavano le universitates precedentemente al do-
minio vicariale: eleggere i magistrati cittadini. Inoltre, al generale ripristino 

15 Si tratta di un documento mutilo della parte iniziale: Consuetudines, cc. 35r-39r. Il documento 
non è completo perché la carta 34rv è stata trafugata; inoltre dalla raccolta è stata sottratta la 
carta 31rv.
16 Consuetudines, c. 21rv.
17 Sulle assemblee parlamenta-
ri della Sicilia medievale, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», 80 (1984), pp. 5-17; A. 
Baviera Albanese, La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo
XVI, in «Studi senesi», 92 (1980), pp. 189-310; E. Mazzarese Fardella, Osservazioni sulle leggi
pazionate in Sicilia,
1956), pp. 51-83; S. Fodale, Federico III d’Aragona e la genesi del Parlamento siciliano, in «De 
curia semel in anno facienda». L’esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo. Atti del 
convegno internazionale di studi, Palermo 4-6 febbraio 1999, a cura di A. Romano, Milano 2002, 
pp. 61-71; E.I. Mineo, Il problema della rappresentanza politica nei regni meridionali italiani
del tardo medioevo, in Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresen-
tative territoriali nell’Europa moderna. Atti del convegno internazionale di studi, Udine 22-23 
novembre 2001, a cura di L. Casella, Udine 2003, pp. 313-327; B. Pasciuta, Placet regie maiestati. 
Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano, Torino 2005. 
18 -
no i giurati, i giudici, il notaio della Curia civile, il notaio della Curia dei giurati, il tesoriere.
19 La lettera regia sul sindacato era emessa nel 1399: nel 1407 il giudice Blasco Barbarino e 
Bartolomeo Barbarino «reginalis publicus notarius» la esaminavano e costatato che era «non 
abras non cancellatas nec viciatas in aliqua parte», accettavano la richiesta dei giurati e procede-

Consuetudines, cc. 32r-33v
si stabiliva la possibilità di portare a termine le cause sino a «onza una in susu», mentre «di una 
vero in susu» avrebbero mandato gli atti del processo alla Gran Corte (il massimo tribunale del 
regno). Nella distinzione del valore delle cause vi è evidentemente un errore di trascrizione, per-
ché così come riportato hanno la stessa entità. 
20 Consuetudines, cc. 29r-30v.
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di quelle prerogative in parte ridimensionate dai grandi magnati, si accompa-
gnava la volontà di acquisire una serie di garanzie per assicurare un governo 

magistrati elettivi e regi21.
È utile soffermarsi sul procedimento seguito nella registrazione degli 

atti. Sia per il sindacato, sia per la nomina degli xurterii, sia per la restitu-
zione della metà del feudo Cundrone, venivano presi in esame i documenti 
originali da un giudice della città e dal notaio regio con competenza per 
tutta la Sicilia, i quali assicuratisi del valore e della integrità dei documenti 
procedevano alla loro redazione pubblica per preservarne la memoria. La 
progressiva costituzione di un archivio cittadino era voluta dai componenti 
della stessa comunità. Ad esempio in merito al problema della Xurta, erano 
i giurati a presentare al giudice e al notaio le lettere regie per ovviare a un 
sicuro deperimento delle stesse perché redatte «in carta bombicina», depe-
rimento evitabile una volta registrate «in cartham membranam», e in parti-

-
cabilità della concessione: 

iuratorum peticionem suorumque subcessorum et dicte universitas terre Platie 
certitudinem et cautellam [sic] in presentem formam pubblicam redigere deberemus…
predictas sacras regias litteras a manibus ipsorum accepimus quas vidimus legimus et 
inspeximus diligenter actendentes ipsas non fore abrasas non cancellatas nec viciatas in 
aliqua parte (…) in presentem formam publicam ad dictorum iuratorum petitionem ut 

notari ut candem [sic] vim et illud robur habere valeat presene transumptum ex dictis 
originalibus litteris sumptum quam et quod habere valeat dignoscuntur originales 
lictere predicte22.

-
serimento nel complesso della registrazione cittadina; un doppio passaggio 

-
-

mente valida: ma con questo passaggio non ne conservava memoria solo chi 
era direttamente interessato dal provvedimento (ad esempio nel 1407 i giurati 
detenevano copia del documento in merito agli xurterii)23, ma la concessio-

21 Identità
ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova, in Comuni e memoria storica cit., pp. 
449-482; negli stessi atti anche A. Rovere, Comune e documentazione, pp. 261-298.
22 Consuetudines, cc. 29v-30r
fonti come mezzo per preservare le proprie libertà si confronti il caso di Tolosa: G. Cazals, La con-
struction d’une mémoire urbane à Toulouse (1515-1556), in Écritures de l’histoire (XIVe-XVIe
siècle). Actes du colloque du Centre Montaigne, Bordeaux, 19-21 septembre 2002, a cura di D. 
Boiler e C. Magnien Simonin, Genève 2005, pp. 167-191.
23 Consuetudines, cc. 29r-30v.
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dato che, come è stato evidenziato, chi partecipa della memoria collettiva at-
testa in tal modo la sua appartenenza al gruppo24.

La necessità, inoltre, di procedere a una nuova scritturazione di un privi-
legio poteva nascere anche nei casi di nuovi governi e soprattutto contestual-
mente a disconoscimenti di quanto ottenuto. Ragioni che mi pare possono 

Giovanni Ugolino e al notaio pubblico Giovanni Trioro, del privilegio marti-
niano sul procedimento elettorale «per sortes et per scarphias» (nel 1445, si 

-
-

vano alla sua redazione25.

3.  L’età di Alfonso V: una progressiva crescita delle prerogative cittadine

La raccolta delle Consuetudines registra dal regno di Martino I un evi-
dente scarto con gli atti precedenti: irrompono nuovi elementi di confronto 

ruolo guida di determinati personaggi che avevano nei giurati il loro punto 
di riferimento: in alcuni casi la richiesta di redazione pubblica degli atti par-
rebbe consistere in una strategia di contenimento di richieste diverse a opera 

istanze era direttamente proporzionale al grado delle contrapposizioni politi-
26

Ulteriori differenziazioni nella raccolta emergono per il regno alfonsino e 
sono testimoniate in particolare dalla strategia politica di una larga maggio-

alfonsino gli scontri di potere fra i gruppi socio-professionali per gli assetti 
istituzionali erano alla base della scritturazione delle Consuetudines, come è 

una serie di novità rispetto agli atti precedenti e tra queste alcune riguardanti 

24 Assmann, La memoria culturale cit., pp. 14-5.
25 Consuetudines, cc. 39r-41v.
26 Per un articolato esame delle relazioni fra autore e scritto rinvio ai contributi in Auctor et 
auctoritas: invention et conformisme cit. Sulle conseguenze dei mutamenti politici nella docu-

La communication écrite et son rôle dans la so-
ciété politique de l’Europe méridionale, in Rome et l’État moderne européen: une comparison
typologique
occidentale de Paris I-Sorbonne, Roma, 31 gennaio-2 febbraio 2002, a cura di J.-Ph. Genet, Rome 

http://fermi.
univr.it/RM/biblioteca/scaffale/l.htm#Isabella%20Lazzarini).
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la stessa tipologia documentaria27. Nella raccolta di Piazza gli atti spesso sono 

caso si legge «privilegium vocatum la pecura», ma in realtà si tratta di un do-
cumento consistente unicamente di un corpo capitolare in cui a ogni petizione 
segue la risposta regia. Posto che la denominazione di privilegio possa essere 
stata il risultato di una scelta della cancelleria non corrispondente in modo ri-
goroso al documento registrato, è pur vero che in generale tra il privilegio e il 
capitolo placitato non vi sono in età alfonsina dal punto di vista politico diffe-
renze rilevanti: in entrambi i casi erano concessioni regie risultato di richieste 
dal basso28. Dunque, i nobiles Bernardo Barresi e missere Giovanni Barresi sin-
daci e ambasciatori presentavano nel 1448 i «capitula domande et supplicatio-
ni» a nome della «universitas et homini di la terra di Plaza»29

premessa al corpo capitolare che consiste nel ricordare la puntualità cittadina 
nei pagamenti regi, ragione per cui la comunità si dichiarava «la principal terra 
di questo regno» (le terre a differenza delle civitates non erano sedi vescovili): 
una premessa che riconduce al potenziale economico del centro il punto risolu-
tivo del confronto con la Corona30. Emerge in tutta la sua connotazione retorica 
una delle petizioni (peraltro non la prima, quasi a voler evidenziare en passant

quattro anni al pagamento delle complessive 100 onze dovute alla Corona31. 
Si tratta di un corpo capitolare particolarmente articolato, probabilmente 

e vi si possono distinguere due grosse sezioni: una che afferisce alle cariche 

-
nali. Le petizioni consistono in una serie di denunce, ma anche in precise 
proposte per superare una realtà politica valutata con accenti molto accorati. 

Crapanzano che avevano acquistato la carica, grazie a un privilegio regio, e 

ma avendo operato non in conformità con quanto previsto dal privilegio era-
no stati sospesi. Processati per una serie di crimini, avevano fatto ricorso alla 
compositio (istituto con cui il sovrano concedeva la remissione, per reati civili 

-

27 Consuetudines, cc. 41v-58r.
28

costruzione dello Stato si veda O. Raggio, Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico
regime e Stato moderno, in Storia d’Europa, 4, L’età moderna. Secoli XVI-XVIII, a cura di M. 
Aymard, Torino 1995, pp. 483-527.
29 Consuetudines, c. 42r.
30 Consuetudines, c. 42v.
31 Consuetudines, cc. 47v-49r.
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tenere la carica. Si denunciava, tuttavia, che ancora i capitani dovevano essere 
processati per molte altre colpe e si richiedeva, e il sovrano altresì concedeva, 
che si procedesse senza permettere né che potessero ricorrere alla composi-

32 -
dava un esercizio del potere di tipo clientelare. 

Le soluzioni indicate a questa condizione di grave degrado erano incisive 
e avevano il chiaro intento di dare, se accettate dal sovrano e se applicate, un 
forte segnale politico. I richiedenti proponevano il superamento del ricorso 

fosse «gentille homo» e anche forestiero, inoltre che il capitano a conclusione 
vacatio di sei anni 

33

di queste richieste (placitate senza distinzione dal sovrano) risiede nel dichia-
-

formemente ai capitoli:

Et si per caso la prefacta Mayesta per in advertenza oy comodoqunque in contrarium 
ne disponesse contra la forma di li presenti capituli che eo casu sianu nulli et ad nullum 
valorem ducantur como si mai non fosero state facte et ex nunc pro tunc la prefacta 
Mayesta tale provisione annulla et cassa et vole lo presente capitulo sia inviolabiliter 
observato iuxta la sua continentia et tenore34.

Un sistema clientelare, di cui erano considerati responsabili i capitani, 
-

cusati spesso riuscivano a divenire giurati, procedendo secondo loro interessi 
e decidendo azioni governative che spettavano al consiglio. Anche in questo 

universitas non si limitava a svelare il degrado morale, ma segnalava 

componenti di diversi gruppi socio-professionali, «gentil homini curiali mini-

potuto procedere nella convocazione autonomamente posto che al «conseglo 
di importantia oy comune interesse o vero etiam particolare» dovessero in-
tervenire dalle 400 alle 500 persone in su. Un numero evidentemente esorbi-

-
nenti di tutte le parti cittadine. Il sovrano accettava che per ogni affare rile-
vante «quod quotiens de alleviatione aut gravaminibus dicte universitatis aut 
de aliqua ambaxiata aut de arduo negotio illius erit tractandum vel agendum» 

-

stati condannati al pagamento di dieci onze35. Si equilibrava così, attraverso il 

32 Consuetudines, cc. 42v-44v.
33 Consuetudines, c. 45rv.
34 Consuetudines, c. 46rv v-46r.
35 Consuetudines, cc. 46r-47r.
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-
zione di potere costituitasi attorno ai giurati e al capitano.

centrali del corpo capitolare. Si otteneva la revoca del privilegio a Ruggero 
Acatapanìa (gli acatapani erano preposti al controllo dei 

mercati) a vita ad anni alterni, mentre per un privilegio regio valido per il 

il detentore poteva riottenerlo dopo una vacatio di due anni36

bone costume consuetudine et observantie et privilegii della decta terra», ne 
facevano una gestione dannosa per la comunità. In questi casi le pene richie-
ste erano particolarmente pesanti: la pubblicazione dei beni, il pagamento da 
parte degli accusati delle spese e degli interessi, il divieto a concorrere alle 
magistrature in futuro come «perpetui infami et incapaci»37. Una petizione 

voce»), tuttavia accadeva che alcuni fossero ordinati senza avere ottenuto la 
maggioranza. Inoltre, nel caso che il viceré avesse creato un magistrato, aves-

solo chi otteneva non meno di quattro voti. Il sovrano placitava «cum modera-
tione», riducendo la richiesta da quattro a tre voti. Allargava così le prerogati-

cittadina: porre un limite alla discrezionalità della Corona38.

Ximen de Urrea, il 18 novembre. Come è noto i rappresentanti del re in Sicilia 
-

ceré ridimensionava alcune concessioni regie: una scelta che rivela come lo 

che si dovessero osservare

capitula preinserta et unum quodque ipsorum iusta continentiam et tenorem 

Mayestatem pro ut unumquemque vestrum spectabit exequit tenore et inviolabiliter 
observare debeatis ac teneri et observari per quos decet faciatis cum infrascriptis 
reservationibus et limitationibus.

governo centrale: ogni anno la Corona poteva creare ex gratia un acatapa-
no, la Regia Curia avrebbe ottenuto il denaro per la colletta anche da quanto 

36 Consuetudines, cc. 52r-53r.
37 Il sovrano concedeva il placet ridimensionando le pene pecuniarie previste: Consuetudines, cc. 
53v-54r acatapani non fossero minori di 15 anni.
38 Consuetudines, c. 54rv.
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avrebbero riscosso i sindaci39, i partecipanti al consiglio dovevano essere non 
duecento ma cinquanta «quod sicut debebat tenore preinsertum capitulorum 

40.
La raccolta delle Consuetudines già dal regno di Martino I, ma in partico-

-
trapposizioni politiche alla base delle istanze presentate al governo centrale 
e dei nuovi equilibri istituzionali. Il punto che mi preme evidenziare è che il 

espressione di parti. Contestualmente emerge un valore differente attribuito 
alla scritturazione: assicurare un sistema di garanzie contro il gruppo con-

erano alla base delle denunce per un riassestamento degli equilibri istituzio-
nali, cui seguiva il ripristino del ruolo del consiglio civico che ridava voce nel 
governo cittadino agli schieramenti socio-professionali esclusi.

Quanto denunciato nel 1448 non aveva in realtà sovvertito la situazione, 
come dimostrato dal corpo capitolare del 1455 in cui si ripetevano le accu-

dato a Ruggero Crapanzano e a Bartolomeo Amore, che avevano riottenuto 
la capitanìa dalla Corona attraverso richieste e lettere dichiaranti il falso41, e 
contro gli stessi giurati e i capitani per non avere consentito al consiglio (detto 
anche parlamento) di riunirsi per la seduta che li avrebbe messi in stato di ac-
cusa42 -
te e graziose43

acatapanìa a vita contraria-
mente ai privilegi cittadini, mentre i privilegi stabilivano che ogni anno due 
acatapani sarebbero stati eletti «per voce» e uno dal re per grazia44.

Al di là di questi aspetti in parte già emersi nella registrazione precedente, 
il dato di maggiore interesse del corpo capitolare del 1455 riguarda le caratte-

universitas e la Corona. Per indagare tali elementi 
miseri [sic] Pietro 

45, cui spetta-

39 In questo caso il viceré si riferiva al capitolo che prevedeva il recupero da parte dei sindaci del 
denaro per una serie di spese: Consuetudines, cc. 49v-51r.
40 Consuetudines, cc. 57r-58r.
41 Su questo punto si veda Consuetudines, c. 62r.
42 Consuetudines, cc. 58r-61v.
43 Consuetudines, cc. 62r-63r. Peraltro, si otteneva che i capitani deposti rendessero alla comu-

Consuetudines, c. 63rv. Collegata a questa serie 
di petizioni, ma nel corpo capitolare presentata successivamente (cc. 69v-70v), la richiesta di non 
considerare le accuse mosse dai giurati, con Ruggero Crapanzano e i suoi complici, contro coloro 
che avevano scritto al presidente per fare giustizia in merito alla capitanìa. Il sovrano placitava.
44 Consuetudines, cc. 63v-64r.
45 Si noti che si legge «hoc anno presenti secunde indictionis» (Consuetudines, c. 64v), mentre la 

era stata scritta alcuni mesi prima e probabilmente ad agosto a chiusura della seconda indizione.
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in contrasto, si faceva notare, con quella ordinariamente conferita dal sovra-
no ai sindacatori e, peraltro, il Bonacolta aveva commesso numerosi abusi 
nella cognizione di determinate cause, in particolare nei confronti di privati. 
La comunità, non volendo accettare tale commissione, che andava contro i 
capitoli del regno, aveva deciso di rivolgersi al presidente e al sovrano, ma il 
commissario lo aveva vietato sino ad accusare a sua volta la stessa universi-
tas universitas chiedeva quindi di procedere contro 
il Bonacolta e coloro che gli avevano prestato aiuto. Il sovrano accoglieva le 
richieste stabilendo il pieno rispetto dei capitoli del regno e il processo per gli 
accusati; prevedeva inoltre nel caso il commissario fosse stato ritenuto col-
pevole la sua carcerazione, che restituisse il denaro indebitamente ottenuto e 

46. Nelle petizioni si 
proponeva in generale che le sentenze del sindacatore fossero appellabili alla 
Gran Corte (il supremo tribunale del regno)47.

confronto con il governo centrale. Sui sindacatori e sui commissari si richie-
-

nessero, contrarie ai capitoli del regno, e che il capitano, i giudici, i giurati, e 
universitas -

li. Il sovrano prevedeva, per questi casi, la possibilità di ricorrere al viceré48.
Particolarmente rilevante il placet alla richiesta di conferma dei privilegi in 
possesso del centro: il sovrano ammetteva la possibile interpretazione anche 
non rigorosa della concessione: «placet regye mayestati quanti de his [sic] 
universitas dicte terre sit in eorum possessione vel quasi et pro ut eis melius 
usi sunt»49. Il quadro di autonomia che emerge dal corpo capitolare del 1455 

-
sioni con una certa libertà interpretativa. Si sancivano così ulteriori margini 
di mediazioni e ulteriori garanzie per Piazza nel confronto con la Corona.

Anche in questo caso la lettura del corpo capitolare permette di scorgere 
le prerogative di determinati livelli di governo: si chiedeva la possibilità, ot-
tenuta «duntamen [sic] moderatus», per gli eletti dal consiglio di procedere a 
una serie di imposizioni per far fronte a alcune spese50. Questo ultimo capi-

avere riunito «parlamento et consiglo more solito et consueto», di vendere o 

46 Consuetudines, cc. 64v-66r universitas -
viliter quam criminaliter» contro coloro che non avevano rispettato i capitoli, i privilegi, le lettere, 
le provvisioni cittadine; si proponeva e si otteneva un procedimento «celeriter et expedicta suma-
rie»: Consuetudines, c. 66rv.
47 Consuetudines, c. 75rv.
48 Consuetudines, c. 76rv.
49 Consuetudines, cc. 67v-68r.
50 Consuetudines, c. 68rv.
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appaltare beni cittadini, di fare acquisti di carne e di frumento, di imporre 
mete

universitas. Coloro che si fossero opposti avrebbero pagato la rilevante 
pena di 100 onze -

«debeant super promissis providere adhibitis secum triginta probis viris dicte 
terre»51. Una compagine consiliare non particolarmente ampia, che rispon-
deva alla necessità di pervenire rapidamente alla sua formazione: evidente-
mente le larghe compagini citate nel corpo capitolare del 1448 rispondevano 
a situazioni straordinarie.

«privilegi provisione capitole et scripture» in molti casi andati dispersi per la 
-

universi-
tas, ma inoltre si prevedeva che non avrebbero potuti estrarli dalla «caxa» in 
cui erano conservati se non per cause urgenti, né utilizzare il sigillo per alcuna 

La cassa sarebbe stata custodita da chi indicato dal consiglio generale52.

4. La seconda metà del XV secolo: l’ultima registrazione medievale della
raccolta

Il testo delle Consuetudines registra un salto cronologico passando al re-

1482. Concessione che seguiva anche in questo caso richieste cittadine e che 
descrive una strategia di politica economica consistente in una generale de-

-
cremento messo seriamente a rischio da imposizioni eccessive che avrebbero 

detassazione veniva conseguita attraverso due passaggi: il sovrano, reinca-

Cardona, accettava di annullarne tre, «fucularu [nucleo familiare], anima-
onze en-

tro quattro mesi53. La lettura delle Consuetudines rivela inequivocabilmente 

generale gli equilibri istituzionali cittadini fossero il risultato di precise stra-
tegie locali, via via proposte al governo centrale e in linea di massima costan-

51 Consuetudines, c. 73r.
52 Consuetudines, c. 73v -
cumentazione si veda, per le città della Francia nel XIII secolo, O. Guyotjeannin, French manu-
script sources, in Pragmatic Literacy cit., pp. 58-60; nello stesso volume per le città inglesi rinvio 
a G. Martin, English Town Records, 1200-1350, pp. 126-128.
53 Consuetudines, cc. 80v-84r.
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temente placitate. Si consideri un ulteriore esempio: il viceré Gaspare de Spes 
accettava nel 1482 che gli xurterii fossero eletti annualmente per scrutinio54.

La raccolta comprende anche provvedimenti della Corona riguardanti 
in generale le città del regno. Nel 1491 il viceré Fernando de Acuña rendeva 
noto di avere appreso, con riferimento alle universitates del regno, che ac-

di una parte, lettere a nome di tutto il corpo giuratorio e usassero il sigillo 
della comunità. Acuña ordinava per il futuro che i giurati sottoscrivessero 
con i propri nomi e cognomi, e nel caso non fossero stati in grado di farlo, lo 
avrebbe fatto il loro notaio: le loro lettere non si sarebbero potute redigere 
né sigillare se non fossero state decise da tutti i giurati o dalla maggioranza 

anziani55 -
muovendo un controllo reciproco tra gli stessi magistrati: la necessità di tale 

non fosse monopolizzato da ristretti gruppi o comunque da un solo gruppo 
socio-professionale.

Come dicevo, generalmente la registrazione del corpo delle Consuetudines

seguono le «provisiones viceregie continentes certa capitula et gratias obten-
tas in generali quoloquio [sic] per spectabilem dominum don Franciscum de 

56. Il viceré Ugo 
Moncada nel 1512 stabiliva il rispetto di una serie di capitoli, presentati da 

di Piazza nel “generale colloquio” (e cioè nel parlamento). Per la maggioran-
za erano petizioni riguardanti le prerogative del capitano. Anche la seguente 
registrazione consiste in una serie di capitoli presentati in parlamento e con-
fermati dal viceré nel 151557. In questo caso le petizioni afferivano ad ambiti 

le modalità elettive del consiglio civico e la sua composizione, gli abusi della 

La sequenza cronologica dei documenti non è sempre rigorosa, e le con-
cessioni del primo Cinquecento sono seguite da una serie di capitoli del 1468, 

de Urrea. Si tratta di un corpo capitolare con cui si rendeva noto che le terre 

54 Consuetudines, cc. 84r-85v.
55 Consuetudines, cc. 87r-88r. Tale provvedimento del viceré (emanato il 10 ottobre) veniva pre-
sentato nella Curia dei giurati di Piazza il 5 dicembre del 1491: sino ad allora erano i giudici ad 
avere le chiavi della cassa del sigillo, ma da quel momento diveniva prerogativa dei giurati, per cui 
il giudice Pietro Leontino licteratus consegnava la propria chiave al giurato Pasquale Criximanno: 
Consuetudines, c. 88v.
56 Consuetudines, cc. 88v-94v.
57 Consuetudines, cc. 95r-102v.
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58. Le denunce riguardavano alcu-
universitas

come feudi («de quibus aliqua habent nomina pheudorum»), su cui i residenti 
precedentemente avevano avuto la possibilità di accedere per portare al pasco-

59.

demaniali e comuni da parte di alcuni che avevano cercato di ottenerli come 
propri feudi, come il misseri Antonio Amore. Delle istanze si accettava che 
la comunità rimanesse in possesso dei diritti menzionati ma non di quanto 
spettante ai privati, posto che quanto vantato da questi ultimi non fosse con-

universitas60. Un intervento che rivela chiaramente 

ma su cui erano state realizzate delle concessioni regie61.
-

ma metà del secolo, è un memoriale la cui intitolazione recita: 

universita de la terra di Plaza de intervenire alo generale consiglo novamente da cele-
brare [sic] in la felici cita di Palermo de adimandare et suplicare et capitole infrascripte 
contenti et declamati ut infra62.

La peculiarità di questo documento è di non essere un semplice elenco di 
istruzioni (questo era generalmente un memoriale) su cui avviare il confronto 
in sede parlamentare, ma di essere già il risultato di un primo confronto: con-
siste infatti in una serie di istanze cui seguono delle riposte. Non è del tutto 

-
re, in base alla sottoscrizione dei giurati, le risposte alle petizioni a decisioni 
interne al governo cittadino stesso poiché in un caso si legge «placet illustri 
domino» illustris dominus era il viceré, stando alla forma ordinaria delle 

-

-
zazione in parlamento se già era nota la risposta del governo centrale. Occorre 

58 Consuetudines, cc. 103r-108v -
ca si veda L. Genuardi, Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell’abolizione della feudalità.
Studi e documenti, Palermo 1911, in particolare i capitoli II e III. 
59 Consuetudines, c. 104v.
60 Consuetudines, c. 104rv. Sulla questione degli usi civici e delle terre comuni sul demanio feu-

Istituzioni feudali dell’Italia meridionale tra Medioevo
ed Antico Regime: l’area salentina, Roma 1999, pp. 59-68.
61 Seguono numerosi documenti tutti sul primo Cinquecento; Consuetudines, cc. 110r-117v, 1518; 
cc. 118r-119v, 1527; cc. 119v-120v, 1528; cc. 121r-123v, 1527; cc. 123v-125r, 1530; cc. 125v-127r,
1528; cc. 127v-128r, 1517; cc. 128r-132v, 1538; cc. 132v-134v, 1539; cc. 134v-141r, (1543); cc. 141v-
156r, 1523.
62 Consuetudines, c. 156v.
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-
tati in sede parlamentare, prevedeva un pagamento a favore della Corona63, e 

iter delle 
petizioni direttamente con il viceré) essendo obbligata a rendere anche la rata 
che si sarebbe votata di lì a breve in sede parlamentare. È del tutto verosimile 

comunità nel primo confronto si era assicurata una ricezione del viceré se non 

parlamentare, dove i capitoli presentati si caratterizzavano in linea di mas-
sima per un carattere spiccatamente generale. Evidentemente il memoriale, 

contrastanti degli altri soggetti presenti. 
Come anticipavo, il documento non è datato ma è possibile ascriverlo 

decima indizione. Ipotesi sostenibile in base alla prima petizione con cui si 

64. Posto che la prima notizia 

28 dicembre del 144665, è del tutto verosimile che il memoriale fosse stato 
redatto al principio della decima indizione. Nel memoriale inoltre si propo-
neva, per sgravare dalle spese quei cittadini che realizzavano affari nel re-
gno, che non potessero essere giudicati «ab unceis cinquanta infra» se non 
dalla Regia Gran Corte66. La risposta in realtà eludeva il problema: «servetur 

impositive per pagare i donativi67 -
ta delle rendite cittadine, che esse fossero amministrate da quattro persone, 
elette annualmente dal consiglio, due gentiluomini e due di li quaranta; ma 

tesoriere68

anno il “popolo” eleggeva quaranta persone, che avevano diritto di accesso ai 
«consigli et parlamenti» insieme ai «gentilhomini et curiali»69.

63 Sui pagamenti per i capitoli cittadini mi permetto di rinviare a F. Titone, I governi delle univer-
sitates. Comunità urbane in Sicilia fra Trecento e Quattrocento
64 Consuetudines, cc. 156v-157r.
65 Barcellona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Registros, v. 2860, ff. 20v-21r. Non

Consuetudines, c. 158r) dei 
giurati Giovanni Antonio Citatino e Giovanni Filippo Rizo, perché non risultano nelle liste dei 

66 Consuetudines, c. 157r.
67 Consuetudines, c. 157rv.
68 Consuetudines, cc. 157v-158r.
69
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5. Conclusione

Il testo delle Consuetudines terre Platee costituisce una vera e propria 
memoria cittadina, che attraverso un puntuale resoconto dei tratti salienti 

-
universitas nel regno. 

Come è stato detto «il potere si manifesta nella rappresentazione che esi-
bisce»70 e le Consuetudines rappresentano il potere di Piazza, attestando gli 

la chiara testimonianza di una vera e propria cultura dello scritto, che vede 
nella registrazione degli atti la formazione di un senso di appartenenza e la 

particolareggiata dei privilegi regi, e cioè di un articolato sistema di garanzie 

scelta di autocelebrarsi insistendo su ogni singolo aspetto della concessione. 
Le Consuetudines infatti, oltre a raccogliere documentazione prodotta dalle 
cancellerie del governo centrale, annoverano numerosi ulteriori dati non regi-

universitas
per il suo conseguimento. Per queste ragioni non è arbitrario sostenere che la 
raccolta rappresenta un testo voluto dalla società di Piazza e funzionale alla 

-
zione di alcune magistrature e al ridimensionamento di altre. 

Le Consuetudines sono un testo che sembra attraversato da una costan-
te tensione data dalla ricerca di una conferma di quanto ottenuto e dal vo-
lerne assicurarne una sicura conservazione, secondo una cultura dello scrit-
to che, guardando al passato, intendeva essere garanzia per il futuro della 
comunità71.

venivano messe persone ignoranti incapaci di seguire i lavori del consiglio (c. 100rv). A Palermo 
il 23 ottobre del 1446 si celebrava il parlamento, ma tra i capitoli editi solo in un caso, relativo al 
privilegio del foro, emerge un legame con il memoriale; si veda Capitula regni Siciliae, I, a cura di 
F. Testa, Panormi, Angelus Felicella, 1741, cap. CCCXCII, p. 350.
70 M. Abélés, Politico gioco di spazi, Roma 2001, p. 60. 
71 Si confronti Zimmermann, Sicut antiquitus sancitum est… cit.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[626]





Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[628]



Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [629]



Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[630]



Materiali





Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1
<http://www.retimedievali.it>

ISSN 1593-2214 © 2008 Firenze University Press
RM

Reti Medievali

Una nota su Rodolfo il Glabro*

di Glauco Maria Cantarella

L’opera di Rodolfo di Glabro è sempre stata considerata un monumento 
della storia dei passaggi fra i secoli X e XI. Anzi, un tassello fondamentale 
nella ricostruzione dei famosi terrori dell’anno Mille, insieme con Ademaro di 
Chabannes († 1034) e in compagnia di testimonianze che, a dire il vero, risal-
gono al secolo precedente e comunque non si spingerebbero oltre il 970; ma 
indubbiamente l’indimostrabile mito dell’anno Mille ha esercitato un grande 
fascino… Ed è sempre stata vista come un’espressione di grande rilievo della 
cultura cluniacense: meglio, una delle pochissime attestazioni della produzio-
ne cronachistica di Cluny. Ora, se non c’è dubbio che la prima affermazione sia 
assolutamente esatta, quelle successive vanno quanto meno sottoposte ad una 
attenta riconsiderazione.

della cultura di Cluny.
Indubbiamente il Glabro è vissuto a Cluny, ma appena cinque anni (tra 

il 1031 e il 1036), troppo pochi per poter esserne formato. È vero che egli re-
cepisce e rappresenta almeno il motivo principe della Cluny di quei decenni, 

basta per farne un cluniacense: allora, tanto per fare un esempio, anche san 
Pier Damiani potrebbe essere reclutato fra i cluniacensi… La questione pre-
senta vari aspetti. È abbastanza complicato riconoscere i caratteri originali e 

segmenti/blocchi semplici, essenziali e fondamentali (la regolarità della vita 
monastica, la coralità della preghiera, il rigore dei ritmi quotidiani, i sistemi 
di acculturazione nei quali erano inscritti i monaci), e perché oltretutto essi 
vanno rintracciati in giacimenti di pensiero che certamente erano disponibili 
a Cluny sotto forma di patrimonio librario ma non siamo in grado di sapere 

* Si pubblica qui, con il consenso degli editori, il testo della nota introduttiva che apparirà, in 
versione polacca, nella traduzione polacca delle Storie di Rodolfo il Glabro, a cura di Michal T. 

(Tyniec 2009).
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cluniacensi e quindi  e dunque possibile oggetto di stu-
dio e di apprendimento in quanto tali (visto quanto si è potuto constatare del 

riconoscerà Odone come parte di sé e fondativo): una 
viene costituendosi nel tempo e probabilmente non prende forma compiuta 
prima degli anni ’20 del secolo XII, con le Vitae di Ugo e in seguito con Pietro 
il Venerabile. Ma nella prima metà del secolo XI, e dovendo prescindere dal 
presupposto che l’opera di Odone potesse davvero essere intesa come costitu-
tiva dell’esperienza cluniacense, si ha a che fare con dei sistemi di segnali, per 
dir così, sia pure organizzati e organici, che sono in corso di elaborazione e nel 
loro insieme stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema culturale; e chi 

rimarcare che il Glabro non corrisponde a tutti gli elementi di quel sistema.
Mentre ha in sé spiccati elementi di una cultura, quella sì, robusta, antica 

e già formalizzata, e diversa da Cluny anche se le è occorso di incrociarla e 
auxerroise. D’altro canto si era formato a Saint-

Germain d’Auxerre, dove era entrato dodicenne intorno al 997 ed era rimasto 
per più di un decennio; e vi ritornerà dopo il 1036, per morirvi verso il 1047. 
Si trattava di una cultura più forte di quella cluniacense e che, caso mai, aveva 
contribuito se non a formare almeno a sottolineare uno degli elementi di forza 
di Cluny, quello della  dei suoi monaci – e quindi della  delle 
loro preghiere –, e proprio negli anni in cui Rodolfo vi stava compiendo il suo 
apprendistato spirituale e culturale, quelli dell’abate Eldrico. Ma se Odilone 
stesso insiste sulla superiore capacità del ruolo di intercessione dei monaci 
di Cluny, e anzi la istituzionalizza nella inventio cluniacense, la celebrazione 
del 2 novembre, e la fa poggiare sullo statuto di verginità dei suoi monaci, 
il Glabro si limita a dare forma narrativa del fatto che le preghiere dei clu-
niacensi sono potentissime, senza insistere sui motivi di fondo… Se Odilone 
insiste sul ruolo della Croce come centro del mondo e vera imperatorum phi-
losophia, non altrettanto fa, almeno in maniera esplicita, il Glabro…

«Cluniacense», dunque, non proprio. «Fruttuariense» allora, visto che per 
una decina d’anni (1015-1025 circa) era vissuto a Saint-Bénigne di Digione pro-
fessandosi discepolo di Guglielmo da Volpiano? ma anche il monachesino frut-
tuariense aveva molti punti di contatto con quello cluniacense, ed è proprio il 
Glabro a sottolinearlo quando racconta che Guglielmo da Volpiano era stato 
uno dei discepoli prediletti di Maiolo… Dunque forse il massimo che si può dire, 

in quanto monaco, è che si tratta di un monaco certo 
molto colto e molto sensibile, molto inquieto, ma tipico della sua età e della sua 

sottrarsi al richiamo dell’egemone esperienza e cultura cluniacense. Sfrondiamo 
dagli orpelli retorici e dalle violenze polemistiche il verbosissimo e contempo-
raneo Adalberone di Laon, e ne avremo un’indicazione a specchio, una confer-
ma. Cluny era l’esperienza egemone: ma non tutti quelli che ne avvertivano lo 
spessore, il peso o il richiamo erano cluniacensi! non lo era nemmeno Ugo di 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[634]



3

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Una nota su Rodolfo il Glabro

Farfa, anche se fece riportare per l’uso della sua abbazia le consuetudini che si 
seguivano a Cluny sotto Odilone… Però fermiamoci qui, almeno per ora.

I terrori dell’anno Mille. Non è certo il Glabro a insistere sul fatto che 
fossero stati avvertiti come tali e che egli ne condividesse la fondatezza: me-
glio, se lo ha scritto noi non potremo mai saperlo, perché là dove dichiara 
(II.23) «tutto ciò costituisce un presagio che ben si accorda con la profezia di 
Giovanni, là dove dice che Satana verrà liberato, e al termine di mille anni…» 
c’è una lacuna irrecuperabile nel testo; e più avanti (IV.21), quando dice del-
la domanda che i nuovi grandi pellegrinaggi a Gerusalemme avevano posto 
ad «alcune delle menti più acute», se fossero cioè il segno dell’approssimarsi 

-
la (satis caute)» lo suggerisce, scrive, ma «chiudiamo qui il discorso (huius 

)». Sta respingendo l’interpretazione millenaristica? O preferi-
sce non sbilanciarsi, pur simpatizzando con essa? Non lo sapremo mai. Quel 
che invece sappiamo è che, a giudicare dalla struttura della sua opera, essa 
si presenta con un ordinamento ondiforme, elementare, seriale e costante: 
prosperità-superbia degli uomini-punizione divina-sofferenza-ravvedimento 
degli uomini-perdono divino-prosperità-superbia e così via. Un ciclo ripetiti-

e che soltanto nel racconto può essere disvelato, ma che sembra convergere 

appaiono impersonati nell’attività sinceramente riformatrice e riordinatrice 
di Enrico III. Per questo Rodolfo costruisce un’opera possente, ricchissima, 
minutissima, un vero capolavoro della cronachistica del pieno Medioevo, fon-
damentale per noi: perché solo nel racconto si possono trovare le tracce che 
danno senso alla storia, solo attraverso il resoconto ragionato degli eventi, 
interpretato alla luce di chi, ponendoli in serie, li pone in evidenza.

È la stessa speranza che Ademaro di Chabannes manifestava un quindi-
cennio prima e che additava in Guglielmo d’Aquitania, è la stessa intenzione 
che in quei decenni animava la riforma della Reichskirche: quella riforma che 
il Glabro manifesta di conoscere nel suo lineamento essenziale, l’istituziona-
lizzazione della vita canonica regolare, anche se non l’approva quando essa, 
seppure per por rimedio al disordine, minaccia di introdurre un elemento ul-
teriore di disordine (I.14: Ottone III che vuol sostituire con i canonici i monaci 

Magari è proprio questo che il Glabro vuole suggerire ai suoi contempora-
nei: guardiamo dentro e fuori di noi, guardiamo quello che facciamo e le con-
seguenze che ne derivano, traiamo insegnamento da quello che ci accade, non 
invochiamo la catastrofe come modello interpretativo – perché l’evento della 

 è troppo comodo, è deresponsabilizzante, ci abitua a conside-
rarci come oggetti prima che come soggetti di storia… Non è questione di pen-
tirsi più o meno tardivamente, è questione di vivere rettamente ogni giorno.

Ma questo era stato anche uno degli insegnamenti-guida di Odone. Anche 
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sapienziale, lo aveva dimostrato nell’Occupatio. Ed era quello che insegnava 
Odilone quando invitava a guardare con allegrezza alla morte. Ed era il senso 
della quotidianità sacra a Cluny, che attraverso il gioioso canto sacro apriva le 
porte al divino, all’ascesa del mondo verso il divino e alla discesa del divino 
verso il mondo. Ma allora, il Glabro non sarà davvero un profondo esponen-
te della cultura profonda di Cluny? sarebbe una dimensione nuova… chissà? 
magari una lettura da tentare. Una ri-lettura. Perché no? Di un elemento non 

Vita di Guglielmo 
da Volpiano su indicazione dello stesso Odilone; vale a dire, nessuno ha mai 
pensato all’eventualità che in quell’operetta si potesse rispecchiare almeno in 
parte l’intendimento di Cluny: Cluny insomma che vuole proiettare la propria 
ombra (pardon, la propria luce) su quanto le è esterno e potenzialmente con-
correnziale (i fruttuariensi, per esempio, nel regno di Francia…), prendendo-
ne le distanze, ma insieme assimilandolo, rivendicandone per così dire la pa-
ternità. Se consideriamo quanto poco fosse condivisa in quegli stessi anni la 
cultura profonda di Cluny (basta vedere la differenza con cui trattano l’evento 
culminante del decennio, la morte dell’abate Odilone, i monaci della stessa 
Souvigny!), non potremmo non capirne l’urgenza. E allora il Glabro potrebbe 
essere visto come un uomo che Odilone aveva apprezzato per la sua capacità 
culturale, la sua completezza, la sua dimensione di monaco delle tre culture,
quella auxerroise, quella fruttuariense, quella cluniacense, capace di mettere 
al servizio del suo abate tutte le sue competenze… Dunque un monaco per-
fetto, perché perfettamente obbediente e disponibile. Dunque, almeno negli 
anni in cui scrive a Cluny, un cluniacense perfetto…

Siamo tornati da dove siamo partiti? ma non avevamo iniziato afferman-
do proprio il contrario?

Ma la ricerca è inquietudine, è domanda continua, è la negazione coscien-

prigioniero nei suoi propri schemi – tradisce il mestiere, la vocazione, il com-
pito dello storico!

L’inquietudine, questo deve farci riconoscere in Rodolfo. E permetterci 
di chiamarlo con l’umanissima espressione di Baudelaire: «mon semblable, 
mon frère».
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Intervista a Hagen Keller

a cura di 
Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, 
Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini

1. La formazione: l’interesse per la storia e per il medioevo

1.1 Come è arrivato alla decisione di studiare storia?

Tra le mie naturali propensioni, la sensibilità di storico si è sviluppata assai 

che considero il mio ambiente, gli altri paesi e le altre culture, il comportamen-
to umano o la politica odierna ponendo sempre attenzione al loro retroterra 

forme di vita, di modi di pensare e di intendere i valori. Questioni del genere 
le incontro nella storia così come nel mondo attuale e, prima di giudicarle, mi 

-
tensamente, per tutta la vita, il medioevo. Che io poi mi sia dedicato alla storia 

-

Quando andavo a scuola dedicavo molto tempo alla musica e allo sport; du-

famiglia e specialmente con mio fratello Jörg, che oggi è un vulcanologo noto 
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in Italia. Leggevo volentieri narrativa; d’estate, con il bel tempo, me ne uscivo 

piccoli), andandomene per ore nei boschi, che, da dietro casa, salivano grada-

affascinano il comportamento degli animali, la crescita delle diverse piante a 
seconda del luogo e della stagione. Durante gli studi liceali mi sono occupato 
intensamente di astronomia. Un amico dei miei genitori, che era andato per 

Dal momento che negli anni delle scuole superiori avevo ricevuto delle eccel-

Friburgo in che modo e su cosa si faceva ricerca lì. Poco prima dell’inizio del 
primo semestre presi una decisione diversa: volevo diventare insegnante, es-

storia, latino e politica (erano necessarie tre materie). Per poter assistere gli 
studenti anche nel tempo libero, aggiunsi per due anni anche lo studio dello 
sport, con una ventina di ore di formazione alla settimana.

1.2 Perché la storia come materia principale all’università?

Quando presi la decisione di diventare insegnante mi fu subito chiaro che 
-

interesse per il medioevo. Tra le mie letture dei tempi di scuola c’erano anche 
alcuni volumoni di storia (per esempio, i tre tomi della Ortsbestimmung der 
Gegenwart [Le coordinate del presente] di Alexander Rüstow, uno dei fondato-

-
matico del tipo di interesse che io nutro per la storia il fatto che mi sono sempre 

-
ratore Claudio di Robert von Ranke Graves; accantonai abbastanza in fretta 

-

1944, a seguito dei bombardamenti di Friburgo avevamo perso il nostro appar-

di Costanza. Qui si conservava ancora una parte della cinta muraria medievale. 
Cominciava proprio dietro casa nostra ed era munita di torri difensive, in cui 
noi, nonostante i divieti, entravamo attraverso vecchie aperture di scarico. Il 

medievale con un’alta torre, visibile da lontano. Lì c’erano delle vecchie case a 
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risalente al Due o Trecento. Mi ricordo ancora come vi fosse scavata una tomba 
preistorica con corredo di armi, ma io credo dovesse trattarsi della tomba di 

come la fucina dei miei antenati per parte di madre, proprio di fronte a un’altra 
porta cittadina, fosse bruciata durante la Guerra dei trent’anni; ancora il mio 

da artigiano (di cognome faceva Schmid ed era l’ultimo dei “Lindenschmid” 
[fabbro del tiglio], così chiamati dal grosso e vecchio tiglio che si ergeva vicino 

-

elementari avevo sentito parlare del conte Rodolfo di Pfullendorf, che fu una 

Federico II, che promosse il luogo a città imperiale, a città libera. Durante le 

chiese medievali, come i monasteri sull’isola di Reichenau. Quando nel 1950 
potemmo nuovamente traslocare a Friburgo, ancora duramente danneggiata, 
con la cattedrale romanico-gotica rimasta pressoché intatta, la mia esperienza 

-
go, Breisach, le chiese monastiche in Alsazia non erano distanti e i miei genitori 

ho programmato le mie escursioni in bicicletta in maniera simile o, addirittura, 
ho interrotto viaggi in autostop per visitare dei monumenti importanti. Ma con 

1.3 Quali ritiene siano stati i fattori che più hanno inciso nel formarsi della 
sua coscienza storica?

Nel mio caso il punto di partenza di un interesse per il passato, vivace e 
orientato in una direzione precisa, è stato la diretta irruzione della storia nella 

-

sempre aperta agli ospiti, ho spesso discusso animatamente. Nel 1960 mi ab-
bonai ai «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte» [Quaderni trimestrali di storia 

-
ne. Questi orribili eventi mi perseguitano tuttora come uomo e come storico. Il 
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che appartengono ai miei primi ricordi e i cui terrori mi hanno perseguitato 
ancora durante gli studi universitari e mi hanno causato reazioni somatiche 

dappertutto nel corso della mia giovinezza: molti nostri amici sono cresciuti 
senza padre; erano caduti anche l’unico fratello di mia madre, uno dei due fra-
telli di mio padre e il marito di sua sorella e anche il padre di mia moglie; agli 
amici dei miei genitori, che venivano in visita, poteva mancare una gamba o 

completamente ricostruita, Kiel era ancora ampiamente distrutta. Nei discor-
si degli adulti e di noi adolescenti ricorrevano costantemente i terrori della 

Ancora da studente liceale, forse proprio all’inizio degli studi universitari, vidi 
-

tutti affermavano di non aver saputo niente al riguardo. Già allora non credevo 

– come anche i miei genitori e i loro conoscenti – da adulti erano stati implicati 

eventi criminali e assurdi con le loro devastanti conseguenze, mi ha tormenta-

di fronte alle guerre contemporanee interpretate in chiave etnica e alle annesse 
chiassate patriottico-chauviniste.

abbia contribuito allo sviluppo della mia coscienza storica: sono stati gli incon-
tri con il moderno nelle sue espressioni artistiche. Mi sono entusiasmato per i 

comparsi a Friburgo durante la ricostruzione; una mostra di pittura e scultura 
italiana contemporanea, allestita nel 1953-54 a Zurigo, fu un’esperienza emo-

Arp, sorella di Sophie Täuber-Arp; e durante i Donaueschinger Musiktage [Le 
giornate musicali di Donaueschingen], il grande festival per la nuova musica, 

possibile. Come mostrano i miei temi scolastici, dietro le opere cercavo – al 

anche le mutate esigenze della società moderna, vale a dire degli uomini del 

in maniera molto diretta, con l’intelletto, i sensi e le emozioni; ma non accolgo 
in me solo l’arte. Questo vale anche per il mio rapporto con l’arte di età pre-
cedenti. La osservo nel collegamento con la vita concreta e nel confronto con 

-
sto storico e sociale è collegata molto strettamente all’osservazione delle opere 
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con altre espressioni della vita, anche con la cultura materiale. Ma gli impulsi 
provengono dagli oggetti; il mio percorso va dalle opere d’arte alla storia e non, 

 1.4 Quale è stato il percorso che l’ha portata a diventare medievista?

Il mio cammino nella medievistica è stato determinato da possibilità col-
legate a determinate situazioni e da impressioni raccolte durante gli studi uni-

determinati. Certo, già dal primo semestre avevo ascoltato le lezioni di Gerd 
-

nario introduttivo al medioevo di Manfred Hellmann. Ma vera curiosità per 
-

e XV. Quando tornai a Friburgo, cominciai ad approfondire i miei interessi 

-

Schwarzmaier, Wilhelm Kurze e naturalmente di Tellenbach stesso – e ripen-

Le testimonianze di un’esistenza passata o distante – manoscritti, reperti ar-

non ho mai sentito, in proprio, l’esigenza di collezionare simili testimonianze, 
in riferimento a una categoria o a determinati oggetti, e neppure di comporre 
un corpus documentario; anche piccoli progetti di edizioni, suggeriti da ritro-
vamenti d’archivio, sono rimasti incompiuti in un cassetto. Se un oggetto o 
una testimonianza documentaria mi appassionano, mi si accavallano subito 

passato, a proposito della vita concreta su cui consente di gettare uno sguar-
do. Già il primo contatto con un documento o un monumento interessante mi 

-
-

tamento: da un lato intendere con esattezza il singolo caso e illuminarlo con 
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altre simili testimonianze, dall’altro ordinarlo nelle grandi linee dello sviluppo 
o degli altri fenomeni storici, che mi aiutano a ricordare un’epoca del passato e 
a rendere comprensibile oggi la vita passata degli uomini. Invece mi interessa 
decisamente meno conoscere l’intera storia di stati, regioni o città in una rasse-
gna cronologicamente dettagliata: ma per alcune fasi o epoche, che mi stanno 

1.5
di un grande studioso come Gerd Tellenbach?

in maniera indiretta. Fin dall’inizio ho avuto la massima considerazione della 

politica universitaria e della rettitudine con cui egli ricopriva il suo ruolo. Per 

pur muovendomi spesso nel campo dei temi di Tellenbach. Come maestro Tel-

certamente sia tramite gli oggetti della sua ricerca, sia attraverso le domande 
che nei suoi studi rivolgeva alla storia. Forse ci sono stati alcuni tratti in co-
mune nel concepire la storicità dell’esistenza umana e di conseguenza la con-

-
renze nell’analisi e nel giudizio; nelle discussioni ne abbiamo sempre parlato 
apertamente. Forse le divergenze possono essere ricondotte alla formazione 

von Below e ha sempre parlato con grande rispetto del “rigore metodologico” 
praticato nei seminari di Below) e del mio percorso nella ricerca storica avve-

che muovesse dalla conoscenza delle sconvolgenti vicende del terzo Reich e 
della seconda guerra mondiale e che poi avesse vissuto il sovvertimento nella 

-
re dal 1968. C’era una vicinanza sotterranea che fatico a esprimere a parole. 
Quando in occasione del novantesimo compleanno del mio maestro in una 
conferenza celebrativa ho reso omaggio a Das Werk Gerd Tellenbachs in der 
Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts [L’opera di Gerd Tellenbach 

in termini così personali, mi ha detto in privato: «Mi sento profondamente 

1.6
Tellenbach?

-
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sità, dopo il 1968, tra maestri e allievi. Né Tellenbach né io siamo mai stati 

maniera radicale. Forse abbiamo avuto entrambi una sotterranea paura, at-
traverso l’assolutizzazione di determinati aspetti, di perdere di vista la vita 

fra di noi emergevano divergenze politiche Tellenbach ha mostrato – con tutta 
la risolutezza tipica delle sue prese di posizione – una tolleranza liberale. Per 

-
me per la Propyläen Geschichte Deutschlands [Storia di Germania] (dedicato 
all’età degli imperatori salici e svevi), in cui deliberatamente avevo destinato 

Festschrift
[volume miscellaneo celebrativo] in onore di Karl Schmid, non era assoluta-
mente d’accordo con la mia rappresentazione della personalità: autori come 
lo storico Lamberto di Hersfeld o il cronista sassone Bruno [di Magdeburg] 

-

che cosa sia vero o no nelle loro affermazioni; da un punto di vista storico è 

scritto e parlato così su di lui; la domanda “vero o falso” non ci permetterà di 

scopo, gli autori hanno scritto la tal cosa e chi volevano raggiungere con i loro 

le fonti e abbandonare la tradizionale prospettiva centrata sulla “critica delle 
fonti”, con le conseguenti valutazioni: resoconto degno di fede, informazione 

1.7 Nel gruppo di studiosi che si sono formati con Tellenbach con quali moda-

tema di ricerca?

-
re informazioni sul periodo in cui Ludwig Buisson, Josef Fleckenstein, Karl 
Schmid, Rolf Sprandel, Joachim Wollasch e altri hanno scritto le proprie tesi 
di dottorato. Tellenbach aveva grande attenzione per il lavoro dei suoi allievi e 

-

contribuiva ovviamente in modo attivo, e spesso con una grossa parte del suo 
orario di lavoro, ai progetti collettivi, come l’edizione del Liber memorialis di 

-
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-
sumeva un compito, ci si dedicasse con tutte le proprie forze. Quando aveva 

propri allievi tutti gli spazi perché lo potessero portare a compimento.

1.8
-

Personenforschung
strumento metodologico per comprendere strutture del potere interpretate 
come articolate Personenverbände -
tutto dei regna postcarolingi. Insomma, un interesse per le aristocrazie mai 
disgiunto dall’attenzione per le strutture istituzionali. È d’accordo con que-
sta interpretazione?

al suo nome si è sempre occupato di Personenforschung, collegata a strutture, 

una serie di pubblicazioni su Königtum, Adel und Klöster [Regno, nobiltà, 

In altre parole, si trattava del legame di interi gruppi di persone con il regno e 
con le istituzioni ecclesiastiche, con determinati monasteri o chiese vescovili, 
ma anche con gruppi aristocratici che erano attivi in altre parti dei regni fran-
chi. Anche la mia tesi dottorale Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben

-

all’XI-XII, diventano comprensibili solo se si colgono gli intrecci personali 

avevano un ruolo duraturo. In tal senso non sarebbe del tutto giusto se si 

Personenverbände -
le elaborate da Henrich Mitteis e Theodor Mayer. Già Tellenbach e poi i suoi 

sempre nuove, sulla cui costruzione e sulla cui utilizzazione si basa sostanzio-
samente anche il potere regio. 

1.9 -
che da altri studiosi?

Già durante i miei studi universitari e durante tutta la mia attività scien-

e discussioni. Alcune personalità erudite dei miei anni universitari, tra cui 
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molti rappresentanti di altre discipline, sono ancora assai presenti nella mia 
memoria; essi hanno allargato i miei orizzonti in molte direzioni. Non è un 
caso che il mio primo saggio pubblicato su «Deutsches Archiv» sia dedicato 

-

-
tito, in cui si doveva lasciare mettere in discussione anche la propria persona. 
Nel periodo in cui facevo parte del suo gruppo di lavoro, Tellenbach ricopriva 
molti incarichi e non veniva spesso in Istituto; inoltre era piuttosto ritroso di 

assistente, era invece presente e marcava con interventi decisi la direzione di 

e della metodologia. Tuttavia i temi dei miei primi lavori, inclusa la tesi di 
dottorato, sono piuttosto “temi alla Tellenbach” che non “temi alla Schmid”, e 

1.10
religiosa?

Non credo che la religiosità personale abbia orientato i miei interessi nel la-
voro di storico. Ma se voglio davvero capire gli uomini del medioevo, se voglio 
comprendere la loro organizzazione di vita e il loro agire, allora, secondo me, 
religione e devozione appartengono al cuore dell’esistenza umana. Credo che 

Propyläen Geschichte Deut-
schlands, così come le sintesi dedicate per esempio alla lotta delle investiture, 
i saggi sulle immagini dei sovrani e sui sigilli o su alcune vite di santi e su 

considero come una caratteristica dell’epoca l’orientamento religioso di tutto 

2. L’esperienza romana

2.1
lunga permanenza a Roma presso il Deutsches Historisches Institut [DHI, 

avere occasione di studiare temi che già rientravano nelle sue prospettive 
di ricerca?

Dal 1962 sono stato assistente universitario di Tellenbach all’Università di 
Friburgo (in Breisgau) e ho avuto la fortuna che egli mi offrisse – così come a 
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DHI. Qui Tellenbach volle dare nuovo impulso al vecchio tema dell’Istituto, 
“Reichsgeschichte in Italien” [Storia dell’impero in Italia] (Fedor Schneider), 
con i metodi di Friburgo, ossia della Personenforschung

medioevo italiano fu immediato. Con il tema della “Reichsgeschichte in Ita-
-

senzialmente orientarsi il mio lavoro all’Istituto. Per comprendere il trapasso 
tra due epoche volevo elaborare una storia dettagliata del Regnum Italiae dal 

-
struzione contava circa 200 pagine: ma non l’ho mai portata a termine). Nel 

lungo tempo. Nella relazione annuale del Direttore del DHI sull’attività dei 
collaboratori, sotto il mio nome, già nel 1964 c’è scritto: «Inoltre sono previsti 
contributi sulla storia sociale della Lombardia».

2.2 L’amore che tuttora nutre per il nostro paese, come lei ha più volte dichia-
rato, scaturisce dalla felice esperienza romana oppure ha origini più lontane 
nel tempo?

Forse sono stato contagiato, prima ancora di esserne cosciente, dal germe 
di un amore per l’Italia tipicamente tedesco o nordeuropeo. In ogni caso lo 
erano stati i miei genitori che, non appena si poté riprendere a viaggiare, dopo 
la guerra, ci portarono per la prima volta nel 1952 sul Lago Maggiore: noi cin-

italiana. Nel 1953 partii con mio fratello Jörg e due amici per un lungo giro in 

recato da storico: attraverso il passo del San Gottardo arrivammo sul Lago 

-
le per le mie ricerche; poi ci dirigemmo verso Como e Bergamo, dove per tre 
giorni fummo ospitati molto amichevolmente dalle suore in un collegio, vuo-
to per le vacanze, dove dormimmo nell’infermeria (ci preparavano anche dei 
lauti pasti a base di spaghetti e dovemmo pagare solo il burro, che era molto 
caro), poi verso il Lago d’Iseo, dove tutti soli in tenda trascorremmo una serata 
e un’alba indimenticabili, verso Brescia, sulla sponda occidentale del Lago di 

-
renti di un ragazzo del nostro gruppo. Mentre eravamo diretti verso la costa 
della Dalmazia, nel 1954 con tutta la famiglia visitammo Verona – mi è rima-

sono andato con mia madre a Firenze e a Roma. Da allora in poi mi fu chiaro 
che mi sarebbe piaciuto vivere per un certo tempo a Roma. Non era solo un 
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sentimento romantico che mi spingeva a Roma, bensì l’esperienza della città. 

dappertutto testimonianze, dall’età antica al secolo XX, in contrasto con Fi-
renze, dove per il visitatore domina innegabilmente una sola epoca. Poiché 
soggiornavamo in una pensione in via Rasella, mi confrontai subito anche con 

sono rimasto lì, dal 1964 con mia moglie Hanni, così che vi abbiamo vissuto i 
primi anni del nostro matrimonio: entrambi lo abbiamo sempre considerato 

viaggio in Italia mi tocca ogni volta nel profondo, e arrivare a Roma o riparti-

all’Italia. La forza di attrazione dell’Italia abbraccia tutta la mia famiglia. Mio 
fratello Jörg aveva già in precedenza studiato per un certo tempo a Catania; 

con l’Italia. Non ha avuto molto successo il tentativo di convincere le aziende 
orticole e forestali tedesche della convenienza dell’Ape [il veicolo a tre ruote 
con cabina e piano di carico]; ma l’importazione di macchine speciali per la 
lavorazione del legno, la cui superiorità tecnica e l’eccellente design lo avevano 
convinto, per molti anni è stato un ramo importante della sua azienda e gli 

parlare il tedesco ai bambini mentre faceva la ragazza alla pari in una famiglia 
italiana. Tutti loro e anche la madre, la sorella e il fratello di mia moglie sono 
venuti volentieri a trovarci a Roma.

2.3 Che ricordo ha della Roma di quegli anni, degli studiosi che frequentava-
no i diversi istituti culturali e l’Università, delle relazioni fra loro?

-

(e talvolta le feste) negli Istituti delle diverse nazioni e società o gli incontri 
con altri studiosi – romani, romani di elezione, ospiti provenienti da diversi 
paesi – nella Biblioteca Vaticana e in altre biblioteche o negli istituti. La mia 
ammirazione per Ottorino Bertolini e la grande stima e simpatia per Girolamo 

conferenze in occasione del millenario dello stato polacco presso l’Accademia 
polacca, dove si incontravano studiosi provenienti sia dal paese sotto regime 

-
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viti a cena a casa propria o degli altri membri dell’Istituto. A casa dello storico 
dell’età contemporanea Rudolf Lill ci siamo incontrati con religiosi e giorna-

una serata a casa di Liliana Piu, la segretaria italiana di Tellenbach. L’apertu-
ra del Partito Comunista Italiano in direzione dell’eurocomunismo, le grandi 

-

dei diversi istituti dove, nei corridoi o nella pausa per il caffè, si incontravano 
-

una buona parte dei medievisti che allora in Germania erano professori ordi-

italiani o vaticani. Per me era importante, che accanto al DHI (che aveva isti-
tuito una sezione di storia della musica) ci fossero anche l’Archäologische In-
stitut, la Biblioteca Hertziana, il Römische Institut der Görres-Gesellschaft, 
di modo che ci si poteva confrontare anche con l’oggetto di studio, il lavoro, i 
rappresentanti di altre discipline, così come avvertivo un arricchimento an-
che dagli incontri con gli archeologi dell’École Française.

A Roma per noi non c’era, ovviamente, solo il lato serio della vita. Con mia 
moglie, con colleghi e amici sono andato negli Abruzzi o al Terminillo a sciare, 
siamo saliti sul Monte Velino o sul Gran Sasso d’Italia, abbiamo visitato anti-
che città, chiese o rovine e necropoli, abbiamo trascorso belle ore al mare, sui 

-
turale della grande città, abbiamo ascoltato artisti di fama, per esempio Igor 
Strawinsky e Paul Hindemith come direttori d’orchestra o il pianista Arthur 

spettacoli teatrali messi in scena da Giorgio Strehler, cabaret con Dario Fo: 

con regolarità musica da camera in ensembles, formati da membri dell’Isti-

modo sono nate amicizie, non solo con colleghi, ma anche con le famiglie: 
con i Kurze e gli Schwarzmaier, che conoscevo già a Friburgo, con i Diener, 

e io stavamo insieme con un gruppo di amici italiani, formato da famiglie 
giovani con bambini piccoli: abbiamo cantato molto, raccontato, discusso di 
politica, cucinato e mangiato o abbiamo fatto gite nei dintorni di Roma. Con 
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ci siamo portati in Germania ricordi indimenticabili del periodo romano; ma 
spesso ho la sensazione che un pezzo della mia anima sia rimasta a Roma. 

2.4 In una recente occasione Michael Matheus ha ricordato che negli anni 
Sessanta Gerd Tellenbach e Cinzio Violante avevano avviato un’informale 

organizzando seminari di cui pare non resti alcuna traccia scritta. Lei ha 
memoria di tali occasioni, del clima che le caratterizzava, dei temi che vi 
furono discussi, di chi era invitato a parteciparvi?

-

X-XII. Tra gli italiani c’erano i professori Bertolini, Violante e Fonseca e alcu-

-
lo Cammarosano, Livia Fasola, Vito Fumagalli, Hansmartin Schwarzmaier, 

-
pegnativo. Ciascuno dei partecipanti riferiva sulla propria ricerca in corso; 
per esempio, se ben mi rammento, io ho presentato le mie ricerche sui luoghi 
in cui si amministrava la giustizia nelle città italiane. L’ultimo incontro di 

-

nella prima parte del capitolo IV del mio libro Adelsherrschaft und städtische 
Gesellschaft [Potere aristocratico e società cittadina, tradotto come Signori 
e vassalli nell’Italia delle città
me molto importanti: in parte essi hanno fondato rapporti e amicizie dura-

Giancarlo Andenna e Silio Scalfati. Cinzio Violante e Cosimo Damiano Fon-

italiana.

2.5 Durante la sua permanenza in Italia ha avuto modo di intrecciare rela-

I legami con i medievisti italiani della mia generazione risalgono in primo 

pisana. Un allargamento lo hanno portato i Congressi internazionali del Cen-
tro italiano di studi sull’alto medioevo a Pavia (nel 1967) e a Lucca (nel 1971), 

mia partenza da Roma interruppe i rapporti personali; solamente con coloro 
che erano attivi nel DHI, Vito Fumagalli e Livia Fasola, che incontravo du-
rante i miei soggiorni di lavoro a Roma, ho continuato ad avere uno scambio 
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regolare. La pubblicazione del mio libro Adelsherrschaft und städtische Ge-
sellschaft

Una seconda rete di rapporti e di amicizie si è sviluppata dalla metà degli 
anni Ottanta grazie alle nostre ricerche, condotte a Münster, sul patrimonio 
di scritture e sul ricorso alla scrittura nei comuni italiani. Queste ricerche 
hanno favorito e favoriscono lo scambio e la collaborazione con studiosi, alle 

hanno condotto in Italia anche i miei collaboratori, cui è stato dato molto aiuto 
e offerta molta amicizia, cosa che ha implicato per me ulteriori contatti. Alle 

-

valenti colleghi a Münster. Sono riuscito a organizzare con Paolo Cammarosa-
no, François Menant, Antonio Padoa Schioppa e Pierre Racine seminari della 

-

Bellomo, Robert Benson, Martin Bertram, Gerhard Dilcher, Mirella Ferrari, 
Jean-Claude Maire Vigueur, Andres Meyer, Claudia Storti Storchi, Thomas 

preso parte a incontri a Münster o hanno svolto relazioni; anche giovani stu-
diosi come Stefania Bertini Guidetti, Ada Grossi, Giovanni Isabella, Giuliano 
Milani e Marino Zabbia hanno avuto borse di studio o hanno tenuto lezioni 

-
lizzato; ma da allora il mio collegamento con la medievistica italiana è dovuto 
solo in parte agli incontri degli anni Sessanta. Naturalmente sono rimasto 
sempre legato al DHI a Roma e parecchi miei allievi hanno potuto portare 
avanti i propri lavori grazie a borse di studio dell’Istituto: anche loro hanno 

innescato contatti e amicizie che per me contano davvero molto.

2.6 Come ricorda di aver guardato alla protesta studentesca in Italia (e in 
Germania), dal momento che per tutto il 1968 ha soggiornato ancora in Ita-
lia? Ha ricordi delle impressioni dei suoi colleghi italiani e tedeschi e delle 
eventuali differenze di valutazione sul movimento nei due paesi?

Le notizie sugli avvenimenti nelle università suscitavano un’atmosfera 
eccitata anche nel DHI, poiché le opinioni in proposito erano molto diffe-

-
tenuto un’intensa corrispondenza con alcuni amici. I racconti degli ospiti 

-
sono “da lontano” – di giudicare in maniera differenziata gli avvenimenti 
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-
va vissuto nelle università tedesche. (Oggi, in Germania, una valutazione 

espresse la sua preoccupazione e il suo giudizio in parecchie lettere aper-
te alla Frankfurter Allgemeine Zeitung

-
-

l’epoca visitavano Roma, egli era disposto a interessarsi alle critiche rivolte 

-
to, con grande impegno personale, per il rinnovamento delle università e il 

venuta a Roma.

e partecipare agli eventi, se in futuro me la volevo cavare nella vita accademi-
ca trasformata e se volevo comprendere la nuova generazione di studenti. Per 
fortuna successe che Josef Fleckenstein mi offrì un posto da assistente a Fri-
burgo. Lì, a partire dall’aprile del 1969, ho sostenuto la lotta per la rappresen-
tazione di tutti i gruppi [non solo professori, ma anche assistenti e studenti] 
negli organi universitari, per la riforma dei curricula, contro la politicizzazio-
ne dell’insegnamento universitario e contro inaccettabili provocazioni rivolte 
a colleghi. Mi sono opposto in maniera dialettica ai tentativi di trasformare le 
mie lezioni in forum di discussione politica attraverso l’occupazione dell’aula 

convinto che noi docenti dovessimo cercare il dialogo con gli studenti, anche 
con i gruppi radicali di sinistra, e mi sono adoperato in tal senso. Mi sentivo 

occupato assiduamente di Marx ed ero piuttosto informato sulle discussioni 
all’interno del mondo comunista a partire da Lenin e inoltre avevo seguito con 
attenzione gli avvenimenti politici così come il dibattito ideologico a partire 

-
teristico dei miei rapporti con la storia che io, insieme con un rappresentante 
dell’area disciplinare di storia antica, mi sia impegnato molto in una commis-
sione centrale, competente sulla trasformazione dei curricula nelle università 
del Baden-Württemberg, per far sì che fra le tre aree, antichità, medioevo, età 
moderna, solo in due fosse obbligatorio un approfondimento attraverso semi-
nari specialistici e che gli studenti potessero presentare, come terza materia, 
un lavoro della stessa entità riguardante un ambito esterno alla cultura occi-

ordinario. Josef Fleckenstein era un capo certamente conservatore, ma anche 
relativamente tollerante, tanto che io potevo esprimere posizioni personali e 
ne potevo discutere con lui. Cosa successe all’epoca nelle università italiane 
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l’ho saputo solo attraverso i resoconti dei giornali. Già durante il periodo pas-
sato al DHI ero, fondamentalmente, troppo lontano dalla vita dell’università 

-
tronde in Germania gli avvenimenti presero strade diverse nei diversi Länder 
e anche nelle singole università.

2.7 Nel 1969 ha lasciato l’Italia per fare ritorno in Germania: come si è arti-
colato il suo successivo percorso accademico? Oltre che presso il Deutsches 
Historisches Institut di Roma e le università di Friburgo e Münster ha avuto 
incarichi di lungo periodo in altre sedi universitarie o centri di ricerca?

Come ho detto, sono andato da Roma a Friburgo per ricoprire un posto da 
assistente universitario e lì mi sono abilitato nel 1972. Nell’inverno 1972/1973 
ero di nuovo in servizio presso il DHI e in seguito ho ottenuto una docenza 

Universitätsdozent [c’era una differenza tra Privatdozent,
che era retribuito solo per le ore di insegnamento che prestava, e Universi-
tätsdozent con salario mensile e impiego a tempo indeterminato] a Friburgo. 

-
missione accademica mi aveva collocato al primo posto nella graduatoria per 
una cattedra di storia medievale in una università austriaca (la chiamata non 

ad personam da 

direzione della sezione di Landesgeschichte nel Dipartimento di storia del-

storia medievale a Münster fu un’occasione decisiva per la mia vita. Andavo 
in un centro della medievistica che offriva opportunità che non era possibile 
trovare da altre parti, ma che allo stesso tempo comportavano una grossa 
responsabilità e la cui realizzazione esigeva molto impegno personale. Nel 

nonostante si creassero possibilità in tal senso. Nel 1996 ho tenuto per due 
settimane un ciclo di lezioni presso l’Università di Firenze su invito di Jean-
Claude Maire Vigueur, mentre nel 2001 su invito di Jean-Claude Schmitt ho 

-

Sciences Sociales a Parigi.

3. L’Adelsherrschaft

3.1 Ritiene che il dibattito originato dal suo libro pubblicato nel 1979 con il 
titolo Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis 12.
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Jahrhundert abbia rappresentato una concreta opportunità di scambio di 

di maestri della nostra disciplina, da me ammirati, provenienti da diverse na-
zioni). Nel 1986, in una settimana di studio di Trento dedicata alla storia delle 
città italiane nel secolo XI [L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, a 
cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988], il mio libro – anche come ogget-
to di controversie – ebbe un ruolo importante; la discussione fu continuata nel 
1989, a Paderborn, in un convegno internazionale sulle città europee nel secolo 
XI [Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert. Atti del 
Convegno di Paderborn, 10-15 dicembre 1989, a cura di J. Jarnut e P. Johanek, 

-
fronto anche con prospettive differenti, ma allo stesso tempo le discussioni 

stessi anni le ricerche dei colleghi italiani sulle famiglie aristocratiche e sui 
loro poteri furono raccolte in convegni sui “ceti dominanti” dal secolo X al XII. 

regnum itali-
cum sono stati scelti come oggetto di un importante convegno.

Naturalmente, nella recezione del libro, vi sono stati anche dei fraintendi-
-

navano le differenze nelle interpretazioni e nelle valutazioni. Io avevo inserito 
la storia del regnum italicum durante l’età della formazione dei comuni nel 

-
tale. Sono convinto di non aver ignorato le particolarità della storia italiana e 

penetrante; ma allo stesso tempo, con il mio libro, volevo allargare una visio-

Max Weber e Otto Hintze; e senza dubbio sono stato condizionato dall’acceso 
dibattito sul feudalesimo che, con un occhio agli schemi di interpretazione 
marxisti, aveva luogo allora nelle università tedesche, così come riconosco 

-

delle città nell’Italia settentrionale ha confuso alcuni storici italiani, sebbene 
io non sia partito da teorie o da interpretazioni preconcette bensì, come di re-
gola, da elementi presenti nelle fonti. Ma successivamente ritengo che il con-
fronto con il mio libro – purtroppo meno con gli articoli nati parallelamente 
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– abbia fecondato anche la ricerca italiana sul tema e le ha fornito stimoli che 
continuano ancora oggi a farsi sentire. In Germania il libro, a prescindere da 
come è stato recepito da parte dei pochi specialisti tedeschi di storia italiana, 
ha certamente trovato riconoscimenti, ma non ha esercitato, in generale, mol-

presenti in Italia.

3.2 La traduzione di Adelsherrschaft è stata sicuramente molto tardiva e il 
suo libro è stato – come ha avuto modo lei stesso di notare nell’introduzione 

Ha potuto osservare una migliore ricezione del suo testo dopo che è stata 
pubblicata l’edizione italiana?

-
te affermativa; e sono molto riconoscente a Grado Giovanni Merlo per aver 
favorito grandemente la conoscenza del mio libro attraverso la cura edito-

non dipende solo dal fatto che la traduzione ha facilitato la lettura dell’intero 

l’argomentazione generale. Anche nella ricerca italiana il modo di interrogare 

inserire meglio la mia prospettiva “tedesca”. D’altro canto anch’io ho imparato 
molto dai lavori italiani che hanno proseguito le mie ricerche o che si sono 

Adel-
sherrschaft und städtische Gesellschaft.

3.3 La nostra impressione è che se anche un singolo libro, pur importante 
come il suo, è tradotto, rimane tuttavia oscura per tanti la genesi storio-

ricerca prossimi ma non completamente coincidenti che il medesimo studio-
so coltiva. In primo luogo, grazie all’esperienza maturata tra due diverse 

-
-

tedesca e quella italiana?

Con la traduzione del mio libro mi è diventato molto chiaro che il pro-
blema principale non è rappresentato dalla trasposizione di un testo da una 

-

lingua di un’altra tradizione. Poiché a una determinata tradizione sono col-
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legati modi di porre le domande, esperienze storico-culturali, schemi in-

cosciente del fatto che le differenze non nascono solo all’interno del dibattito 
-

chiudere prospettive. Come Andrea Piazza e io abbiamo imparato dolorosa-
mente durante la traduzione del mio libro, la parola tedesca Herrschaft non 
è solo un concetto, ma racchiude in sé anche un processo interpretativo che 
deve essere reso in italiano in modi differenti a seconda del contesto. Un 

-
tualità” sembra che sia usato in italiano solo da pochi anni. In entrambi i 
casi i problemi riguardanti lo stato collegati ai rispettivi contesti contempo-
ranei aprono una visuale sulle peculiarità dell’organizzazione politica anche 

-
terpretazione delle realtà del passato. O ancora: le idee guida del mio prece-
dente progetto di ricerca, “Schriftlichkeit” [uso della scrittura, specialmente 

-
zione della comunicazione orale], miravano a indagare fenomeni che erano 

su aspetti che spesso non erano stati presi in considerazione dal proces-

-

tema ampio e complesso. Ne ho già parlato nei convegni di Trento nel 2003 
(Europa in costruzione: la forza delle identità, la ricerca di unità (secoli 
IX-XIII), a cura di G. Cracco, J. Le Goff, H. Keller, G. Ortalli, Bologna 2006) 
e di Vienna nel 2007 (Staat und Staatlichkeit im europäischen Frühmitte-
lalter (500-1050). Grundlagen, Grenzen, Entwicklungen [Stato e statualità 
nell’alto medioevo europeo (500-1050). Fondamenta, frontiere, sviluppi], 
Vienna 18-21 settembre 2007). Direi che è utile riportare la frase con cui 
concludevo il mio intervento a Trento: «Non potremmo forse comprendere 
e rappresentare l’unità della cultura europea, nel suo presente e nella sua 

-

del modo di concettualizzare nelle lingue europee. Girolamo Arnaldi rico-
-
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rebbe meglio esprimersi tutti in inglese anche nei nostri convegni o lezioni. 

che di solito facciamo, di comprendere dai presupposti del discorso scienti-
-

suppone anche la disponibilità ad abbandonare, per un momento, modi di 
pensare consueti della propria comunicazione accademica per comprendere 
meglio che cosa ritiene di capire chi proviene dall’esterno.

4. I rapporti fra storia locale, Landesgeschichte e storia generale

4.1
punto in Italia, ai lavori pubblicati in riviste di storia locale (ma di grande 
tradizione, come gli Atti e Memorie delle Deputazioni) viene attribuita una 
valutazione molto bassa, pari quasi a zero, rispetto al valore che si attribuisce 
ai saggi che compaiono su riviste nazionali, e che di solito si occupano di tema-
tiche più generali, di grandi temi. Che importanza e che funzione hanno avuto 

-
desco. Qui le riviste di Landesgeschichte [letteralmente: storia regionale, ma 
implicante il concetto di patria e in origine anche gli stati dinastici di età 
moderna] hanno goduto sempre di grande credito e mantengono tutte, senza 

-

riviste storiche del regno di Württemberg, del regno di Baviera, del grandu-
cato di Baden e così via, e successivamente dei Länder che hanno raccolto 

XIX con il contributo degli stati principeschi e che, nonostante il sostegno 
statale e il reclutamento dei membri collegato ai rispettivi Länder, hanno 

propria responsabilità. Certo, forse non avrebbero mantenuto anche in Ger-

la Landesgeschichte non si fosse affermata in Germania, da un punto di vista 

la volontà di pubblicare un saggio nella «Zeitschrift für die Geschichte des 

ero orgoglioso che il primo articolo che avevo scritto dopo aver conseguito il 
dottorato (Das Kaisertum Ottos des Grossen im Verständnis seiner Zeit, La 
dignità imperiale di Ottone il Grande nella comprensione del suo tempo) fos-
se stato accettato da Herbert Grundmann per la pubblicazione in «Deutsches 
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Archiv» o che Karl Hauck fosse interessato a pubblicare nelle «Frühmitte-
lalterlichen Studien» la lezione inaugurale della mia docenza a Friburgo del 
1972 (Spätantike und Frühmittelalter im Gebiet zwischen Genfer See und 
Hochrhein, Tardo antico e alto medioevo nel territorio tra il lago di Ginevra 
e l’alto Reno). A ogni modo devo aggiungere per l’interlocutore italiano che 
le riviste di Landesgeschichte tedesche vanno collocate su un piano simile 

Anche in Germania ci sono riviste di storia locale rette a partire dal secolo 
XIX dagli “Historischen Vereinen” [associazioni storiche] delle città, come 
per esempio la rivista del Breisgau-Geschichtsverein [Associazione storica 
di Friburgo per il Breisgau] «Schau-ins-Land» [una traduzione letterale, ma 
che non restituisce tutta la ricchezza di allusioni è: Uno sguardo alla terra] 
oppure le «Osnabrücker Mitteilungen» [Le comunicazioni dell’associazione 

-
cademica non trovano la stessa attenzione.

4.2 Lei che si è occupato anche di storia regionale, in che modo interpreta il 
rapporto fra storia locale, storia regionale e storia generale?

In Germania, a partire dagli anni Venti del XX secolo, la Landesgeschi-
chte
nella cui ricostruzione gli avvenimenti generali costituiscono certamente 

le vicende o le situazioni ambientali sono rappresentate in maniera mol-

Landesgeschichte
Le domande che si pone, infatti, non riguardano la successione cronologica 
degli avvenimenti; al contrario essa prende in considerazione le strutture 
riguardanti il maggior numero, se non proprio tutti, gli aspetti della vita 
umana, e cerca di comprenderli sincronicamente nelle loro connessioni e 
diacronicamente nelle loro trasformazioni. Per poter realizzare tale obiet-
tivo, la scienza storica si è dovuta aprire e ha dovuto includere altre disci-
pline nelle ricerche: archeologia, onomastica, storia del diritto germanico, 
le ricerche molto “tedesche” sul folklore (Volkskunde) comprendenti gli stu-
di sulla cultura materiale, sull’onomasiologia e su usi e costumi popolari 

-

nelle implicazioni ideologiche che negli anni Trenta contribuirono al ricono-

di Landesgeschichte
nel suo insieme – e in particolare nel campo della storia costituzionale del 
medioevo (Theodor Mayer, Otto Brunner) – furono profondi. La volontà di 
prendere le distanze da una Landesgeschichte gravata da implicazioni ideo-
logiche e allo stesso tempo di tener conto della nuova identità dei Länder 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [659]



Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini22

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

nella repubblica federale tedesca nati dopo il 1945 condusse, negli anni Set-
tanta, al tentativo da parte di alcuni rappresentanti della nostra disciplina 

Regionalgeschichte. Oggi, le do-
mande riguardanti le strutture dominano le scienze storiche ed è diventa-

-
todologico e nelle modalità di rappresentazione: e infatti sia noi storici sia 
il nostro pubblico cerchiamo l’illustrazione del passato con esempi concreti 

saprei davvero dove – nonostante i titoli molto caratterizzanti – tirare una 

Landesgeschichte.
A ragione, d’altronde, si è messo in relazione la svolta tedesca della Lan-

desgeschichte con il concetto della “histoire totale” nella ricerca di lingua 

all’interno delle scienze storiche, ci si deve anche domandare come e per-

sono subentrate al loro posto. Allo stesso tempo, una storia locale fortemente 
orientata alla ricostruzione fattuale, che – allo stesso modo della tradizione 
del secolo XIX – include anche il contesto culturale e le condizioni della vita 

identità. All’opposto dipende molto dalle condizioni e dalla coscienza odierne, 

4.3
storia di Friburgo in età medievale che ci pare possano essere ricondotti 
all’interesse per la nascita e per lo sviluppo della sua città natale. L’atten-
zione ben più consistente che ha dedicato alle origini degli Alamanni e al 
loro insediamento in Svevia durante l’alto medioevo, che si è esplicata in nu-
merosi articoli a partire dal 1973, nasce da un interesse similare per il suo 
Land di origine, il Baden-Württemberg, oppure è riconducibile al dialogo 
con la scuola di Vienna e alle contestuali ricerche sull’etnogenesi dei popoli 
altomedievali, come potrebbe suggerire l’impiego di una metodologia simile 
basata sull’analisi di fonti archeologiche e linguistiche insieme con quelle 
narrative?

Indubbiamente mi interessa la storia della mia regione d’origine – la ter-
ra racchiusa fra l’alto Reno, Basilea, l’Alsazia, la Foresta nera meridionale 

-

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[660]



23

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Intervista a Hagen Keller

gamenti con la storia della mia famiglia e con avvenimenti personali. Ma un 

sulla regione del Giura in epoca merovingia Tellenbach doveva scrivere un 
contributo su un tema, allora come oggi, controverso: “Adel im Merowin-

ordine di servizio: non ero certo contento di spendere così gli ultimi sei mesi 

sarebbe stata una buona cosa per il mio futuro che io mi occupassi di un tema 

-
numenti archeologici di Roma che, una volta tornato a Friburgo, mi ha spinto 
a seguire intensamente, anche lì, gli scavi archeologici di epoca romana e 
alamanna. Per il tema “nobiltà” nei primi secoli del medioevo l’interpretazio-
ne dei reperti archeologici era certamente di diretta pertinenza. La cosa che 
mi affascinava era la possibilità, per così dire, di osservare, grazie a colleghi 

-
dono aspetti del passato del tutto diversi. Anche i miei contributi sulla storia 

temi, visto che interessavano anche gli studenti. Il ricco archivio comunale 
di Friburgo offriva materiale illustrativo per i seminari; i dintorni offrivano, 

al tardo medioevo o anche utili per la spiegazione di trasformazione della 
mentalità e degli stili di vita nei secoli XIX e XX. Ma non ho mai voluto sape-

epoche; la mia curiosità è senz’altro selettiva. Fino a oggi i miei interessi 

-

a me familiare e si collega con momenti legati alla mia sfera emotiva. Ma 
non appena una particolare testimonianza di un’altra epoca cattura la mia 

Le mie domande presentano punti di contatto con le problematiche messe 
a punto dalla “scuola di Vienna”, e naturalmente ho seguito con attenzione i 
lavori di Herwig Wolfram e dei suoi allievi sull’etnogenesi dei primi secoli del 
medioevo. Ma credo che, nonostante tutte le contiguità contenutistiche, sia i 
punti di partenza sia gli obiettivi di conoscenza delle mie ricerche conducano 
in un campo un po’ diverso.
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5. Gli Ottoni, l’uso pragmatico della scrittura e la comunicazione simbolica

5.1 -
ni,  [En-

-
menti fondanti di tutta la sua analisi successiva del mondo ottoniano prende 
avvio dal confronto serrato con l’ultima età carolingia. È possibile che la 
grande fecondità dei risultati da lei raggiunti su tale tema di ricerca derivi 
proprio da questa prospettiva che inquadra gli Ottoni nelle loro continuità e 
discontinuità con le strutture del potere e della società carolingia, piuttosto 
che privilegiare, come ha fatto gran parte della medievistica tedesca, una 
prospettiva che metteva gli Ottoni prevalentemente in rapporto con i sovra-
ni salici, interpretandoli in tal modo quali iniziatori dell’impero germanico?

-
zare “i nuovi inizi dell’età ottoniana” è stato fortemente condizionato dall’atten-
zione che avevo rivolto ai problemi strutturali dell’epoca tardocarolingia e ai 
tentativi di superarli attraverso nuovi comportamenti complessivi. Un simile 

proprio anche di Karl Schmid, che in un certo senso fu il mio mentore, così 

come coautore del libro Heinrich I. und Otto der Große
volume della nuova edizione del Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschich-
te [Gebhardt. Manuale di storia tedesca, 200810], riscritto completamente da 

-
chiamo di mostrare come dalla crisi dell’epoca tardocarolingia siano scaturi-
te nuove forme di organizzazione e mutati comportamenti, che – di continuo 
sconvolti da periodi di crisi – portarono in modo graduale a un consolidamento 

medioevo, e non solo “l’impero romano” dell’imperatore “tedesco”, bensì anche 
forme di interazione fra gruppi di persone rilevanti politicamente, nelle signo-
rie territoriali, fra organismi istituzionali locali e sovralocali e così via. Nella 

l’idea che l’elemento decisivo della storia tedesca era stato la fondazione del-
l’“impero romano”. Solo negli ultimi tempi è stato affermato con serietà che 

fu fondamentale per la creazione di nuove identità e per la loro distinzione in 
nationes -
siede sempre, naturalmente, una propria legittimità.

5.2 Come ritiene sia stata recepita in ambito sia tedesco sia italiano la sua 
rinnovata interpretazione dell’esercizio del potere da parte degli Ottoni, 
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un’interpretazione che, come afferma Gerd Althoff nell’introduzione alla re-
cente raccolta dei suoi saggi sul tema, è basata sulla Personenverband piut-
tosto che su una storia istituzionale di stampo giuridico, e che prevede una 

interpretazione dei fondamenti del potere regio ottoniano e delle forme di co-
struzione del potere nell’interazione fra il re, o meglio la famiglia regia, da 

sono confrontati in maniera esplicita con l’interpretazione sviluppata da me 

-
pio, pubblicano da molti anni, e sicuramente con gli studi provenienti da una 

Tabacco. Tuttavia, a causa di diverse condizioni storiche, vi furono anche dif-
ferenze profonde, che debbono essere osservate, fra le strutture istituzionali 
ravvisabili a nord e a sud delle Alpi. Forse la discussione, che ha avuto inizio 
ora anche in Italia, sul tema della “statualità” durante l’età antica e il medioe-
vo potrebbe animarsi nel confronto con la problematica di “un potere regio 
senza stato”, come è stata formulata in maniera volutamente provocatoria da 

-
no trovato facilmente posto, perché il tema della “statualità” del regno pieno 
medievale è stato dibattuto a partire dal secolo XIX. Per il regnum Italiae il 
concetto della “dissoluzione dello stato” nell’epoca tardo e postcarolingia co-

e Trenta del secolo XX sulla base delle condizioni storiche a nord delle Alpi e 
a est del Reno, di una costituzione “prestatale” del regno “tedesco” pienome-
dievale, che non fu mai preceduto da uno stato organizzato istituzionalmente. 
Una storia costituzionale che cerca di costringere la realtà dei secoli X e XI 
in un sistema di norme giuridiche risulta obsoleta da decenni nella storiogra-

Personenverbänden -
sto concetto con lo schema concettuale del Personenverbandsstaat [uno “sta-

e da altri studiosi durate gli anni Trenta e Quaranta del secolo XX in termi-

Althoff e io non siamo i soli a vedere lo Herrschaftsverband [l’unità politica 
formata del re e dagli altri partecipanti al potere] del regno ottoniano piutto-
sto come centro coordinatore di una rete formata da gruppi che si intrecciano, 

Tellenbach con l’ideazione della Personenforschung
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base per la costruzione di posizioni di potere usate per l’imposizione del pote-

compagini personali. Tali condizioni cambiarono con l’inizio del processo di 
territorializzazione, cioè a partire dal tardo secolo XI e dal XII. A partire da 

5.3 Dopo il fecondo Sonderforschungsbereich For-
men pragmatischer Schriftlichkeit, il rinnovato interesse di ricerca suo e dei 
suoi allievi si rivolge a indagare la comunicazione simbolica nell’uso della 
documentazione comunale. L’analisi di tale aspetto costituisce pure l’ele-
mento che caratterizza i suoi più recenti lavori sull’età e sul regno ottoniano. 
È forse troppo scontato cogliere in ciò uno stretto contatto con la storiogra-

parte pare di cogliere un approccio differente fra voi nell’indagine della co-
municazione simbolica, derivante forse dai diversi percorsi soggettivi che vi 
hanno condotto a questo tema: per uno studioso che, come lei, riaffronta alla 
luce di tale prospettiva di ricerca temi già profondamente indagati, in che 
senso può considerarsi euristico tale nuovo approccio?

Gerd Althoff ha affrontato il problema della comunicazione simbolica da 

partenza, le nostre conoscenze a riguardo in gran parte convergono. Durante 
il lavoro con il mio team sull’uso della scrittura nei comuni italiani divenni 

fondamentale: la dimensione simbolica dell’uso della scrittura, non da ultimo 

il problema della statualità nell’alto medioevo, dove molti rapporti che co-
stituivano il sistema istituzionale erano stretti e rafforzati in forme espresse 

seguire lo sviluppo dei suoi presupposti concettuali e delle sue fruttuose in-

-

sicuramente anche al contrario. La grande varietà degli aspetti del fenomeno 
ci si è palesata proprio per il fatto che, pur provenendo da punti di partenza 

-
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luce dei risultati raggiunti non abbiamo l’impressione che all’epoca ci occu-
passimo di temi già intensamente indagati. Noi – ciascuno a suo modo e nel 
proprio campo di ricerca – individuiamo nelle fonti elementi di fondamentale 

Noi possiamo chiarire comportamenti e avvenimenti che, anche nel caso in 
cui fossero stati rilevati, risultavano incomprensibili per le vecchie ricerche. 
Noi proponiamo spesso un nuovo approccio alle fonti già conosciute – opere 

-
zione di singoli dettagli, bensì per la comprensione di interi generi di fonti. 
Complessivamente, riteniamo di mostrare, nel nostro campo di ricerca, che le 

di rado e non in maniera sistematica. Nei casi in cui si riesce a interpretare tali 

vista euristico.

5.4 -
proccio, incentrato sulla comunicazione simbolica, ha permesso di mettere 

una fonte precedentemente non ben compresi o non osservati?

La nostra prospettiva non permette solo di sciogliere passaggi, altrimen-

valutazione di generi di fonti ben conosciute o dello svolgimento di azioni la 

offerti dal mio progetto attuale di ricerca dedicato a “Urkunde und Buch in 
der symbolischen Kommunikation mittelalterlicher Rechtsgemeinschaften 
und Herrschaftsverbände” [Diploma e libro nella comunicazione simbolica 
delle comunità giuridiche e delle associazioni di potere medievali]. Qui si di-
mostra, per esempio, che la stesura dei privilegi non era solo un atto scritto di 
natura amministrativa, con cui il re ricompensava i fedeli o confermava dirit-

bisognava creare, alla corte del sovrano, il consenso sul contenuto della di-
sposizione. La consegna era effettuata con un atto pubblico appartenente alla 

-
missione, e così via. Soltanto sullo sfondo di segnali visibili, nella “messa in 
scena”, diventano pienamente comprensibili il privilegio, le singole parti del 

Dartmann, per esempio, ha analizzato il famoso giuramento del podestà sul 
libro degli statuti dal punto di vista della comunicazione simbolica e, secon-
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do me, ne ha ottenuto nuovi elementi per la comprensione della costituzione 
vissuta del comune nei secoli XIII e XIV. Christoph F. Weber mostra nella sua 
tesi di dottorato, Heraldische Symbolik in den italienischen Stadtkommunen
[Simbologia araldica nei comuni cittadini italiani], come dal secolo XII in 

milieu comunale – parallelamente all’araldica cavallere-
sco-feudale, ma con elementi del tutto propri – un sistema di comunicazione 
dotato di un proprio linguaggio che in collegamento con altri, prima di tutto 

in seno al comune o nelle leghe comunali, sia nella formazione dei gruppi e 
negli scontri fra fazioni all’interno delle singole città. Noi crediamo, attraver-

diplomatica, nella storia costituzionale e nell’araldica.

6. L’organizzazione e la valutazione della ricerca

6.1 L’organizzazione della ricerca in Europa ha tratti molto diversi da paese 
a paese e proprio in questo periodo risulta un tema particolarmente “caldo” 

-
se Nazionale (PRIN) sono mirati anche a superare una notevole tendenza 
all’individualismo, pur potendosi ovviamente riconoscere scuole e sedi uni-

pregi e i difetti di iniziative tipicamente tedesche come i Sonderforschung-
sbereiche, caratterizzate da una lenta preparazione, da una lunga durata, 
da un forte coordinamento? Ritiene che la loro impostazione sia connessa 
con l’assetto spiccatamente gerarchico dell’università tedesca e con un’atti-
tudine “nazionale” alla ricerca coordinata?

Negli anni successivi alla guerra, in Germania, si è stati dolorosamente 

solo a causa dell’emergenza rappresentata dalla guerra e dal dopoguerra. Sia il 
nazionalsocialismo con la sua ideologia antirazionalistica, con la Gleichschal-
tung [“normalizzazione” intesa come l’irreggimentazione sotto l’organizzazio-
ne dello stato nazionalsocialista] delle università, con la cacciata degli scienzia-
ti ebrei e l’emarginazione degli studiosi non conformisti, sia le università stes-
se con il comportamento di gran parte dei professori avevano determinato un 
isolamento della ricerca tedesca e l’avevano ridotta a uno stato di arretratezza 

struttura federale della Repubblica tedesca ha frenato le tendenze al centrali-
-

ra e istruzione, e le ha frenate anche un atteggiamento burocratico forse tipico 
dei tedeschi. Negli scritti sulla politica universitaria di Tellenbach si trovano 
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Sonderfor-
schungsbereiche [il corrispettivo dei PRIN, d’ora in poi SFB] che la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft [letteralmente: Comunità di ricerca tedesca, d’ora 
in poi DFG, il corrispettivo del CNR italiano] ha messo in piedi negli anni 
Sessanta avrebbe dovuto riportare la scienza tedesca ad alti livelli e contri-

costrette a misure di risparmio e, per il mantenimento delle funzioni elemen-

e, in una certa maniera, anche collegata all’insegnamento. Tale necessità si 
è congiunta poi alla competizione europea e globale volta al raggiungimento 
di una collocazione, possibilmente buona, nel confronto internazionale, cui 
prende parte anche l’Italia. Da non molto in Germania la politica ha messo in 

d’élite destinate a durare. L’esperimento è ancora nella fase iniziale e solleva 

è stata approvata la costituzione di un centro (Cluster) di eccellenza, per il 

di un SFB. Va sottolineato, tuttavia, come nella fase di progettazione abbia 
pesato in maniera decisiva la partecipazione di membri del SFB 496 [“Sym-
bolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelal-
ter bis zur Französischen Revolution”, Comunicazione simbolica e sistemi di 

nella cooperazione interdisciplinare ha sicuramente contribuito in maniera 
-

rarchiche in cui poche forti personalità, di uomini e di donne, imprimono il 
tono generale, non è possibile sviluppare una simile capacità di cooperazione. 
Il programma esige molta collegialità, e tenderei a descrivere anche i rappor-
ti tra professori e collaboratori piuttosto nel segno di una “gerarchia piana”. 
Considero entrambi gli aspetti una premessa decisiva per un lavoro davvero 
fruttuoso. Mi interesserebbe molto un confronto con le corrispondenti inizia-
tive in Italia, ma mi mancano tutte le informazioni necessarie.

6.2 Come valuta, comparativamente, l’organizzazione della ricerca storica 
in Francia?

ricerca in Francia per poter rispondere in maniera adeguata; soprattutto non 

riguarda il passato ho notato una differenza assolutamente fondamentale. In 
-

scienziati in grado di godere di una libertà di tipo assai particolare, grazie a 
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modo che potessero condurre ricerche approfondite in prima persona e con-
centrarsi sull’elaborazione di un’ampia opera. Nel sistema tedesco studiosi di 
rango si assumono, oltre a tutti i compiti di insegnamento e di amministra-
zione interna, anche la cura dei progetti e dei collaboratori. L’organizzazione 
indubbiamente assai burocratica del sostegno alla ricerca in Germania deve 

-
desche. Il divario tra impiego di tempo e risultato raggiunto è stato per me 

-
tlichungsprozeß und seine Träger in Oberitalien” [Il diffondersi del procedere 
per iscritto e i suoi promotori nell’Italia settentrionale] nel SFB 231 (<http://
www.uni-muenster.de/Geschichte/MittelalterSchriftlichkeit/>), mi ripro-
mettevo di fare intensamente ricerca in prima persona negli archivi italia-
ni. Tuttavia ho potuto compiere dappertutto solo dei primi sondaggi e ho poi 
dovuto sostanzialmente lasciare i viaggi in Italia ai miei collaboratori. Dopo 
dieci anni di lavoro per il SFB ho seriamente pensato se non fosse il caso di 

-
ca e nel coordinamento della ricerca, ma poi mi sono deciso per la ricerca in 
prima persona. I colleghi francesi sostenuti dal CNRS farebbero certamente 
un bilancio diverso. C’è tuttavia un aspetto molto positivo del “sistema tede-

impulsi fruttuosi. L’atmosfera umana che ha caratterizzato la collaborazione 

nella ricerca abbiano fatto ancora i giovani dottorandi dopo la laurea. Inoltre, 
la collaborazione con i colleghi che lavoravano in altri progetti parziali del 

di vista c’è stato e c’è ancora, unitamente ai felici rapporti interpersonali, un 
grande arricchimento della mia vita.

6.3 Il peso delle tradizioni storiche “regionali” si presenta alquanto diffe-

nel suo lavoro all’Università di Münster la tradizione di studi medievistici 
precedente al suo arrivo? Dal breve necrologio da lei steso di Karl Hauck, 

-
sità di Münster, ci sembra di notare un grande rispetto, ma anche un certo 
distacco. Come si pone oggi in Germania il problema delle “scuole” regionali 

è e resta una grande ricchezza ma forse anche un limite?

dei dipartimenti di storia in Germania è stata meno orientata da singoli stu-
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Anche a Friburgo, dove con Josef Fleckenstein e Karl Schmid allievi di Tel-

è succeduto al suo maestro, dopo di che altri studiosi – tra cui Karl Hauck 
– non hanno accettato la chiamata. Il predecessore di Hauck a Münster era 

ciascuna delle tre volte in cui dal 1945 al 2002 è avvenuto un avvicendamento 
sulla cattedra si è prodotto un nuovo orientamento. Io non ho potuto e voluto 
proseguire le ricerche di Hauck, ricerche davvero importanti, nonostante che, 

-
logio sul sito web dell’università è stato redatto come comunicato informativo 

-
dien», 41, 2007). Quel che ho trovato a Münster, e che ha costituito in una certa 
misura una tradizione impegnativa, è stato da un lato l’Institut für Frühmit-
telalterforschung e il suo rinomato periodico «Frühmittelalterliche Studien», 
e dall’altro una stretta cooperazione e un ambiente dove la discussione era 

il presupposto decisivo per la progettazione e il successo del SFB 231, “Träger, 
Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter” [Protagonisti, 
campi e forme della scrittura pragmatica nel medioevo] (1986-1999) e del SFB 
496 “Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom 
Mittelalter bis zur Französischen Revolution” (dal 2000). La vivacità, la com-
plessità e gli intrecci interdisciplinari della medievistica a Münster sono stati 

6.4 -
ne della ricerca nella Repubblica federale tedesca del dopoguerra? Che cosa 
ha comportato l’esperienza nel gruppo di Friburgo nell’ideazione e nello svi-
luppo dei Sonderforschungsbereiche da lei coordinati?

Come ho detto, ho conosciuto il modello Sonderforschungsbereich solo 

SFB 231 “Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelal-
ter” [Protagonisti, campi e forme della scrittura pragmatica nel medioevo] 
(1986-1999) e il SFB 496 “Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche 
Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution” (dal 2000) 
proseguono una tradizione avviata con il SFB 7 “Mittelalterforschung (Bild, 
Bedeutung, Sachen, Wörter und Personen” [Ricerca medievale (Immagine, 

-
-

collegiale, che non rifuggiva le controversie, del Freiburger Arbeitskreis [il 
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parte in maniera decisiva. Tellenbach stesso ha inteso la ricerca umanistica 
come compito primario dell’università, nella tradizione di unità fra ricerca 

di tutto una dotazione economica delle cattedre commisurata ai compiti e 

-
-

cace sostegno alla ricerca nella Repubblica Federale, anche per la creazione 

sostegno centralizzato alla ricerca e metteva in guardia rispetto a tendenze 

un articolo, intitolato Ernst machen [Fare sul serio], uscito sulla «Deutsche 
Universitätszeitung» [Giornale universitario tedesco] del 1957 [ristampato in 
G. Tellenbach, Der sybillinische Preis. Schriften und Reden zur Hochschul-
politik. 1946-1963, a cura di R. Mielitz, Freiburg am B. 1963, pp. 223-228]. 
L’ideale personale di Tellenbach corrispondeva al circolo di lavoro relati-
vamente aperto che si raccoglieva attorno a un grande studioso con allievi 
che lavorassero con il giusto grado di autonomia, allo stesso modo in cui era 
cresciuto il suo Arbeitskreis

-
sato dell’organizzazione del lavoro, nonostante il grande riconoscimento che 

6.5 Come si sono sviluppati nel tempo i rapporti tra gli allievi di Tellenbach 
-

I legami tra coloro che fecero parte del Freiburger Arbeitskreis negli anni 
precedenti alla partenza di Tellenbach per il soggiorno romano rimasero stret-

-
po, come Karl Schmid, avevano dal canto loro ancora contatti con i vecchi 

per assumersi l’onere del progetto parziale “Personen und Gemeinschaften” 
-
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dien» ci sono molti contributi relativi alla ricerca sulla tradizione memoriale 

avviato nel Freiburger Arbeitskreis. Che la lezione inaugurale della mia do-
cenza a Friburgo, nel 1973, sia stata pubblicata nelle «Frühmittelalterlichen 
Studien» è stata una scelta motivata dall’interesse di Karl Hauck. La scelta 
dei contributi per la rivista è determinata da considerazioni di ordine forte-
mente tematico. I legami personali hanno un ruolo solo nella misura in cui 
direttori e i membri dell’editorial board vengono a sapere tempestivamente 

dei nostri ambiti di lavoro, a domandare se noi siamo interessati a un certo 
contributo scritto da loro.

6.6 Può riscontrare una continuità fra i suoi temi di ricerca e quelli indagati 
dai suoi allievi diretti? In tal senso i Sonderforschungsbereiche da lei diretti 

I colleghi italiani mi chiedono ogni tanto della mia “scuola”. Certamente 

-
turalmente sono stato costantemente partecipe della scelta di un tema per 

la maggior parte dei lavori sono venuti fuori a partire dal 1986 nel turbine 
del mio progetto di ricerca “Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger 
in Obertitalien”. Molti partecipanti del SFB erano stati miei studenti, e i loro 

-
che previste dal progetto. Di conseguenza le loro ricerche sono state orientate 
in larga misura attorno alla tematica del progetto. Gli studiosi italiani forse 

sono stati coinvolti, la combinazione di un insieme di problemi appassionanti 
e dell’incontro con l’Italia e il suo passato comunale. Nell’ambito dei problemi 
da indagare ognuno si è cercato il proprio argomento particolare. I collabo-

le loro capacità anche in campi che non erano stati stabiliti dal mio progetto 
di ricerca. Infatti le disposizioni per l’abilitazione all’insegnamento universi-
tario presenti nella nostra università esigono che la tesi di abilitazione verta 

anche per me, in origine, né la “Pragmatische Schriftlichkeit” né la “Symboli-

sensata, e anzi richiedesse la ricerca comune con l’integrazione di discipline 
-

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [671]



Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini34

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

-

soggiorni in Italia hanno ulteriormente ravvivato. Dipende anche dal fatto 
che Jörg Busch, Thomas Behrmann, Marita Blattmann, Franz Arlinghaus e 

-
tribuito molto a far sì che un team così contraddistinto dalla profusione di im-

un gruppo umanamente molto legato. Così il ricordo del lavoro e l’atmosfera 
attorno al progetto non solo per me rientrano tra le esperienze che hanno reso 

felice siano stati per loro gli anni nel progetto del SFB.

6.7 In Italia in questo periodo si discute molto di valutazione della produ-

Sonderforschungsbereiche?

Per la valutazione e la concessione di un SFB c’è un procedimento con 
regole ben precise sotto la responsabilità della DFG. Si garantisce così che 

l’interdisciplinarietà e anche la coerenza tematica interna del progetto com-
plessivo. Alla domanda devono prender parte comprovati rappresentanti di 

-
sto caso, ciascuno è responsabile di un progetto parziale che forma una rete 

-

delle diverse istituzioni. Questa commissione, munita della domanda, il pri-
mo giorno ascolta e discute nella università richiedente brevi illustrazioni dei 
progetti e poi visita, in gruppi di due o tre membri, i luoghi di lavoro. Il giorno 
successivo, di mattina, in riunione plenaria, il portavoce del gruppo e i re-
sponsabili dei progetti parziali, i collaboratori e i rappresentanti del rettorato 
sono interrogati in pubblico sui punti critici. Dopo una discussione conclusiva 

giudizio viene poi portato da parte di due membri della commissione – uno 
di una disciplina vicina, l’altro di una disciplina non vicina – che sono stati 

-
rizzazione, se necessario con delle limitazioni, o la bocciatura. Ogni tre, ulti-

anni. Già alla prima presentazione delle domande spesso non sono accettati 
tutti i progetti parziali; e nelle domande di prosecuzione succede non di rado 

un alto livello dei progetti promossi e una buona dose di oggettività. Si tratta 
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tuttavia di un sistema molto dispendioso, sia per chi fa la richiesta, sia per gli 

volte l’anno.

6.8 Nell’ambito delle riviste umanistiche, invece, come è stato formalizzato 
il problema della peer review e, alla luce del suo pluriennale impegno nelle 

nella richiesta di peer review
riviste storiche, ai nostri giorni, è responsabile un board di esperti, e io cre-

rappresentanti della nostra disciplina siano nella condizione di giudicare la 
serietà e il potenziale del contenuto di un articolo, senza che debbano essere 
specialisti del tema trattato. Inoltre, lo spettro delle nostre riviste è così largo 
che ogni articolo che raggiunga un certo livello trova la sua sede di pubbli-
cazione. Spesso risulta decisiva una mescolanza di motivi oggettivi e perso-
nali, rispetto alla sede cui si offre uno studio. Nella nostra disciplina non ho 

ragione della sede di pubblicazione. Tuttavia diffusione e considerazione di 

fondamentale.
Le nostre «Frühmittelalterliche Studien» dovrebbero sottrarsi in larga 

misura ai criteri attorno a cui si discute nel dibattito sulla peer review. Certo, 
ogni contributo presentato è giudicato da tre membri della nostra cerchia edi-
toriale, prima che noi tre direttori decidiamo insieme se debba essere accet-
tato. Se necessario, sollecitiamo anche il consiglio di specialisti della nostra 

-
-

mittelalterforschung (1965), nel 1967 Karl Hauck diede vita – in concomitan-
za con l’apertura del SFB 7 “Mittelalterforschung” – all’annuario dell’Institut, 
appunto le «Frühmittelalterliche Studien», che doveva essere il forum per una 

determinate tematiche, mentre altre sono cadute. La scelta era sempre forte-
mente orientata sugli interessi dei SFB di Münster, da cui allo stesso tempo 
deriva una cospicua parte dei saggi. Molti contributi sono nati da conferenze 
che sono state tenute e discusse a Münster; in certi volumi si trovano per così 

-
ta”, sia in considerazione dei temi trattati, sia degli approcci metodologici. Per 

problematica affrontata non ricade nell’ambito di interessi curato e l’articolo 
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-

del titolo della rivista, alcuni contributi toccano un medioevo assai lungo, dal 

veder realizzata pensiamo che i contributi di una disciplina debbano, possi-

-
teso nel postulato di peer review

accettabile e, forse, riuscito.

7. Che cosa intende fare adesso, quali progetti ha per i prossimi anni, in quale 
direzione vanno i suoi progetti?

-
to di poter programmare di nuovo in assoluta indipendenza il mio lavoro di 
ricerca e i temi delle mie pubblicazioni; e inoltre di avere anche il tempo per 

-

a Münster mi sono sentito obbligato a concordare i progetti di lavoro a lungo 
termine in modo da farli combaciare con gli studi e gli interessi delle colleghe 

che nel 2008 non avrei fatto domanda per un prolungamento di altri tre anni. 
-

mann e Christoph Weber hanno trovato nuovi posti di lavoro con altri compi-
ti. Quasi allo stesso tempo, con la pubblicazione del Gebhardt, ho adempiuto 
a un impegno che avevo contratto circa venti anni fa. Il libro era diventato a 
volte un peso gravoso soprattutto perché con la contemporanea istituzione del 

opera sempre solo a fasi alterne, inframmezzate da lunghi intervalli (i due 
capitoli su Ottone II, per esempio, li avevo già scritti nel 1996 e in seguito li ho 
solo aggiornati). Così ora sono realmente libero di affrontare nuove domande 

forze a disposizione o di altre priorità. Naturalmente non abbandono i vecchi 
interessi; anche con i problemi della conoscenza si possono stringere profon-

-

del rapporto con il documento scritto, l’uso della scrittura che si trasforma 

-
sieme dei nostri risultati di ricerca, o forse per meglio dire, delle conoscenze, 
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delle idee e della scrittura. Tuttavia, lavorare al tema della “comunicazione 
simbolica” mi ha fornito ulteriori angoli visuali sul problema, tanto che non 
posso sottoporre il mio manoscritto semplicemente a una approfondita re-

trovare il tempo per approfondire la conoscenza delle principali pubblicazioni 
che negli ultimi anni hanno prodotto prima di tutto studiosi italiani ma anche 

-

e dei modi in cui gli uomini percepiscono il loro mondo e hanno superato 

punto le nostre domande, le nostre analisi, i nostri modelli interpretativi sono 

stato invitato da lui, insieme a Josef Riedmann, per un aperitivo.

Elenco delle pubblicazioni in italiano

, in Atti del 5° Congresso internazionale 
di studi sull’alto medioevo, Lucca 3-7 ottobre 1971, Spoleto, Centro italia-
no di studi sull’alto Medioevo, 1973, pp. 117-140.

Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella 
Germania e nell’Italia settentrionale, in Le istituzioni ecclesiastiche della 
“societas christiana” dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti 
della sesta Settimana internazionale di studio, Milano 1-7 settembre 1974, 
Milano, Vita e Pensiero, 1977, pp. 136-186.

, in Fonti medioevali e pro-
. Atti del Congresso internazionale in occasione 

del 90° anniversario della fondazione dell’Istituto storico italiano, Roma 
22-27 ottobre 1973, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1977, 
pp. 41-68.

Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi 
di ricerca, in L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, a cura di R. 
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Bordone - J. Jarnut, Bologna, il Mulino, 1988 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico, Quaderno, 25), pp. 45-70.

Le origini sociali e famigliari del vescovo Anselmo, in Sant’Anselmo vescovo 
di Lucca (1073-1086) nel quadro delle transformazioni sociali e della ri-
forma ecclesiastica. Atti del Convegno internazionale di studio, Lucca 25-
28 settembre 1986, a cura di C. Violante, Roma, Istituto storico italiano 
per il Medioevo, 1992 (Nuovi studi storici, 13), pp. 27-50.

La società comunale, in L’età medievale, a cura di G. Cracco,  Torino, Sei, 

, in 
Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, 
Palermo, Sellerio, 1994, pp. 17-33.

Signori e vassalli nell’Italia delle città (secoli IX-XII), Torino, Utet, 1995 
(Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien, 9.-12. 
Jahrhundert, Tübingen 1979 [Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, 52]).

Introduzione all’edizione italiana, in H. Keller, Signori e vassalli nell’Italia 
delle città (secoli IX-XII), pp. XI-LXII.

Gli statuti dell’Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il pro-
cesso di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII, in Le scrittu-
re del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e 
XIII
12), pp. 61-94 (= Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen 
für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert, in 
«Frühmittelalterliche Studien», 22 [1988], pp. 286-314).

La decisione a maggioranza e il problema della tutela della mino-
ranza nell’unione dei comuni periferici di Chiavenna e Piuro 
(1151-1155), in «Clavenna. Bollettino del centro di studi stori-
ci valchiavennaschi», 39 (2000), pp. 9-55, con una postilla a p. 56
(= Mehrheitsentscheidung und Majorisierungsproblem im Verbund der 
Landgemeinden Chiavenna und Piuro (1151-1155), in Civitatum commu-
nitas. Studien zum europäischen Städtewesen. Festschrift Heinz Stoob 
zum 65. Geburtstag, a cura di H. Jäger, F. Petri, H. Quirin, Köln-Wien 
1984 [Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichen-
de Städtegeschichte in Münster. Reihe A, 21], pp. 2-41).

Tradizione normativa e diritto statutario in “Lombardia” nell’età comunale,
in Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni 
normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV).
Convegno internazionale di studi nei 650 anni dalla fondazione a Pisa del-
lo “Studium generale”, 12-15 dicembre 1994, a cura di G. Rossetti, Napoli, 
Gisem-Liguori, 2001, pp. 159-173.

ODDO IMPERATOR ROMANORUM. L’idea imperiale di Ottone III alla luce 
dei suoi sigilli e delle sue bolle, in Italia et Germania. Liber Amicorum 
Arnold Esch, a cura di H. Keller, W. Paravicini, W. Schieder, Tübingen, 
Niemeyer, 2001, pp. 163-189.
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Introduzione: Il XII secolo negli studi tedeschi dell’ultimo decennio, in Il XII 
. Atti della XLIII settimana di 

studio, Trento 11-15 settembre 2000, a cura di G. Constable, G. Cracco, H. 
Keller, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2003 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico in Trento. Quaderni, 62), pp. 7-16.

La responsabilità del singolo e l’ordinamento della comunità. Il cambiamento 
dei valori sociali nel XII secolo, in Il XII secolo: la “renovatio” dell’Euro-
pa cristiana. Atti della XLIII settimana di studio, Trento 11-15 settembre 
2000, a cura di G. Constable, G. Cracco, H. Keller, D. Quaglioni, il Mulino, 
Bologna 2003 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. 
Quaderni, 62), pp. 67-88 (= Die Verantwortung des Einzelnen und die 
Ordnung der Gemeinschaft. Zum Wandel gesellschaftlicher Werte im 12. 
Jahrhundert, in «Frühmittelalterliche Studien», 40 [2006], pp. 183-197, 

Osservazioni sullo sviluppo dell’insediamento in Abruzzo tra XI e XIII secolo,
in Un incontro senese in onore di Pierre Toubert. In occasione del conferi-
mento della laurea honoris causa a Pierre Toubert da parte dell’Università 
degli studi di Siena (13 aprile 1999), a cura di M. Ascheri, Roma, Viella, 
2003, pp. 73-87.

Introduzione, in Europa in construzione. La forza delle identità, la ricerca di 
unità (secoli IX-XIII). Atti della XLVI settimana di studio del Centro per 
gli Studi Storici Italo-Germanici in Trento, Trento 15-19 settembre 2003, 
a cura di G. Cracco, J. Le Goff, H. Keller, G. Ortalli, Bologna, il Mulino, 
2006 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 
69), pp. 443-466.

La scrittura e le scritture, in Europa in costruzione. La forza della identità, 
la ricerca di unità (secoli IX-XIII), Atti della XLVI settimana di studio del 
Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici in Trento, Trento 15-19 set-
tembre 2003, a cura di G. Cracco, J. Le Goff, H. Keller, G. Ortalli, Bologna, 
il Mulino, 2006 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. 
Quaderni, 69), pp. 443-466.

L’abolizione della servitù e l’idea della libertà dell’uomo nei comuni ita-
liani del XIII secolo, in Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel 
XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008), a cura di A. Antonelli e M. 
Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 113-130 (= Die Aufhebung der 
Hörigkeit und die Idee menschlicher Freiheit in italienischen Kommunen 
des 13. Jahrhunderts, in Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. 
Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit 
im europäischen Vergleich, a cura di J. Fried (Vorträge und Forschungen 
39) Sigmaringen 1991, pp. 389-407).

, in La civiltà comuna-
. Atti del I convegno interna-

zionale di studi del Centro di studi sulla civiltà comunale dell’Università 
degli studi di Firenze, Pistoia 9-10 aprile 2005, a cura di A. Zorzi, Firenze 
(in corso di stampa), pp. 19-64.
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Il laboratorio politico del comune medievale, a cura e con una presentazione 
di Giuseppe Sergi, traduzione di Sara Beccaria e Andrea Degrandi, in cor-

1.
La “rivoluzione documentaria” nei comuni italiani [2000], in Scritture e me-

moria del potere, a cura di G. G. Fissore, in preparazione, Bari, Laterza 
(La storia d’Italia nel medioevo).

1 -
nitivo – che raccoglie saggi tradotti per la prima volta in italiano e un testo inedito:

Introduzione

Parte prima
Istituzioni, cultura politica e società nell’Italia medievale
1. La società comunale. Convivenza civile tra ispirazione religiosa e sperimentazioni 

istituzionali 
2. La formazione del comune cittadino come problema di storia sociale 
3. La nobiltà nei comuni italiani

-
ne sociale nei secoli XII e XIII 

5. “Comune”: autonomia cittadina e  governo di popolo alla luce delle procedure elettorali dei 
secoli XII-XIV

Parte seconda. 
L’esemplarità della Lombardia comunale
1. Milano nel secolo XI
2. Decisione della maggioranza e diritti delle minoranze. L’unione dei comuni di Chiavenna e 

Piuro

città
4. Milano negli anni della guerra contro l’imperatore Federico II 
5. La società milanese del Duecento nello specchio della tradizione archivistica
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Interview mit Hagen Keller
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1. Der Werdegang: Interesse für die Geschichte und das Mittelalter.

1.1. Wie kamen Sie zu dem Entschluss, Geschichte zu studieren?

Andersartiges oder Ungewohntes zuerst aus seinen eigenen Bedingungen 



Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini2
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1.2. Warum haben Sie an der Universität Geschichte als Hauptfach gewählt?

Ortsbestimmung der Gegenwart

der Vergangenheit, daß

Kaisers Claudius von Robert von Ranke Graves; eine Biographie der Kaiserin 
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hier begann.

1.3. Durch welche Faktoren wurde Ihrer Meinung nach die Entwicklung 

abonniert und in allen Phasen meines Lebens viel dazu gelesen. Neben 
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1.4. Welcher Weg führte Sie zur mittelalterlichen Geschichte?
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1.5. Welches Gewicht hatte für Ihren wissenschaftlichen und persönlichen 
Werdegang die Begegnung mit einem so bedeutenden Historiker und Hoch-
schullehrer wie Gerd Tellenbach?

daß

meinen Arbeiten hatte 
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 Gab es zwischen Ihnen und Tellenbach Methodendiskussionen oder 
wissenschaftliche Divergenzen?

1.7. Auf welche Weise und über welche Wege fand jeder Einzelne der 

Forschungsthema?

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [685]



Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini8

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Freiräume, damit sie es vollenden konnten. 

1.8.
dieser Gruppe zu sprechen zu kommen: Unser Ansicht nach nutzen Sie 

allem den nachkarolingischen Reichen eigen sind. Kurz gesagt: Interesse für 
den Adel nie ohne Beachtung der institutionellen Strukturen. Sind Sie mit 
dieser Interpretation einverstanden?

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[686]



9

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Interview mit Hagen Keller

beruht. 

1.9. Wurde Ihrer Meinung nach Ihre wissenschaftliche Ausbildung noch von 

daß

1.10. Welche Bedeutung hatte Ihre religiöse Überzeugung für Ihre Arbeit als 
Historiker?

daß

des Mittelalters, ihre Lebensgestaltung und ihr Tun, verstehen will, Religion 
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2. Der Aufenthalt in Rom

2.1. Erwachte Ihr wissenschaftliches Interesse an Italien während Ihres 
langen Aufenthalts am Deutschen Historischen Institut in Rom, oder 
beschlossen Sie, nach Italien zu kommen, um sich mit bereits vorher von 
Ihnen anvisierten Forschungsthemen beschäftigen zu können?

2.2. Rührt die Liebe, die Sie – wie Sie mehrmals geäußert haben – bis heute 

geht sie zeitlich weiter zurück?
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daß

Hanni, so daß

den Vorteilen der Ape [kleiner, dreirädriger Lastwagen mit Fahrerkabine 
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2.3. Welche Erinnerungen haben Sie an das Rom jener Jahre, an die Wissen-
schaftler in den verschiedenen Kulturinstituten und an der Universität, an 
Ihre Beziehungen untereinander?

Abendeinladungen in das eigene Haus oder in das anderer Institutsmitglieder 

den Eurokommunismus, die großen Arbeiterdemonstrationen jener Jahre, der 
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Ensembles, die aus Institutsmitgliedern und anderen Leuten bestanden. Und 

jungen Familien mit kleinen Kindern: wir sangen viel, erzählten, politisierten, 

meiner Seele sei in Italien geblieben.

2.4. Kürzlich hat Michael Matheus daran erinnert, daß Gerd Tellenbach 

wissenschaftlichen Austausch zwischen den von ihnen in Italien koordi-
nierten Forschungsgruppen anregten und Seminare organisierten, von 
denen jedoch allem Anschein nach keinerlei schriftliche Aufzeichnungen 

herrschende Klima, die diskutierten Themen, die eingeladenen Teilnehmer?
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Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft

2.5. Konnten Sie während Ihres Italienaufenthaltes auch wichtige wissen-
schaftliche Beziehungen außerhalb des römischen Ambiente knüpfen?

Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien wirkte dann als 

Kontakte wiederbelebt wurden. 
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bedeuten.

noch, wie Sie damals die Studentenproteste in Italien (und in Deutschland) 
sahen? Erinnern Sie sich an Eindrücke Ihrer italienischen und deutschen 
Kollegen sowie an mögliche Unterschiede in der Bewertung der Bewegung 
in den beiden Ländern?

hatte.
daß
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daß

daß

daß

daß

2.7.
Wie verlief Ihre weitere akademische Laufbahn? Übernahmen Sie noch an 
anderen Universitäten oder Forschungseinrichtungen Lehraufträge für 
einen längeren Zeitraum - neben den bereits erwähnten am Deutschen 
Historischen Institut in Rom sowie an den Universitäten in Freiburg und 
Münster?
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ad personam

daß

3. Die 

3.1. Hat Ihrer Meinung nach die von Ihrem 1979 veröffentlichten Buch 

Jahrhundert ausgelöste Debatte eine echte Möglichkeit zum Austausch von 
Kenntnissen und Interpretationsweisen zwischen der italienischen und der 
deutschen Geschichtsschreibung geboten?

L’evo-
luzione delle città italiane nell’XI secolo, hrsg. von R. Bordone und J. Jarnut, 

Die Frühgeschichte 
der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert, hrsg. von J. Jarnut und P. 
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erhoben wurden.

Tagungen immer wieder daß

3.2.  wurde mit Sicherheit 
erst spät ins Italienische übersetzt [1995], und ihr Buch wurde – wie Sie 

angefochten, ohne bis ins Letzte verstanden worden zu sein. Konnten Sie eine 

italienischen Übersetzung beobachten?
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Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft

3.3. Auch wenn ein einzelnes, durchaus wichtiges Buch wie das Ihre in 
Übersetzung vorliegt, bleiben unserem Eindruck nach trotzdem für viele 
die historiographische Genese dieses Werkes, der Großteil der begleitenden 
Arbeiten, die angrenzenden, sich aber nicht völlig mit dem dort behandelten 
Argument deckenden Forschungsthemen, mit denen sich derselbe Historiker 
beschäftigt, im Dunklen. Zunächst einmal, wie schätzen Sie auch dank 
Ihrer Erfahrung mit zwei unterschiedlichen historiographischen Kulturen 

Kommunikation ein? Aber vor allem, welches Gewicht würden Sie der 
Kenntnis der jeweiligen nationalen historiographischen Traditionen 
zuweisen? Und wie könnte man Ihrer Meinung nach die Erkenntnisse 
zwischen deutscher und italienischer Historiographie besser integrieren?

daß das 

aber immer mehr bewußt geworden, daß
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Europa in costruzione: la forza delle identità, la ricerca 
di unità (secoli IX-XIII)

[Staat und Staatlichkeit im europäischen 

 war 

was ein von außen Kommender zu erkennen meint.

4. Die Beziehungen zwischen Lokal-, Landes- und allgemeiner Geschichte

4.1. In Italien wird gerade ein neues Bewertungssystem für die wissenschaft-
liche Forschung erarbeitet. Dabei wird Beiträgen, die in lokalgeschichtlichen 
Zeitschriften erscheinen (wie z. B. in den oft traditionsreichen Blättern der re-

Wertschätzung zuteil, im Gegensatz zu Artikeln, die in nationalen Zeitschrif-
ten publiziert werden und sich normalerweise mit allgemeineren Themen, 
mit größeren Zusammenhängen beschäftigen. Welche Bedeutung und welche 

«Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins» veröffentlichten Beiträge?
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hatte (

von 1972 (Spätantike und Frühmittelalter im Gebiet zwischen Genfer See 
und Hochrhein

4.2. Sie haben sich ja auch mit Regionalgeschichte beschäftigt. Wie würden 

beurteilen?
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daß

4.3. Wenn man Ihre Bibliographie durchblättert, bemerkt man einige Artikel, 
die sich um die Geschichte des mittelalterlichen Freiburg drehen und wohl 
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auf Ihr Interesse für die Entstehung und Entwicklung Ihrer Geburtsstadt 
zurückgeführt werden können. Rührte die weitaus größere Aufmerksamkeit, 
die Sie den Ursprüngen der Alemannen und ihrer Ansiedlung in Schwaben 
während des Frühmittelalters widmeten und die sich in zahlreichen, ab 1973 
erschienen Beiträgen entfaltete, aus einem ähnlich gelagerten Interesse für 
Ihr Geburtsland Baden-Württemberg her oder geht sie auf einen Dialog mit 
der Wiener Schule und auf die damit zusammenhängenden Forschungen 

einer ähnlichen Methodologie suggerieren könnte, die neben erzählenden 
auch archäologische und linguistische Quellen in die Untersuchung 
miteinbezieht?

als die anderer Regionen. In dieses Interesse spielen emotionale Bindungen an 

daß
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daß

daß

5. Die Ottonen, die pragmatische Schriftlichkeit und die symbolische 
Kommunikation

5.1. Wie schon aus dem Titel Ihres ersten, den Ottonen gewidmeten Buches 

hervorgeht, bekommt einer der grundlegenden Aspekte Ihrer ganzen 
nachfolgenden Untersuchungen zur ottonischen Welt seinen Anstoß 

Entstammen die so fruchtbaren, von ihnen im Zusammenhang mit diesem 
Forschungsthema erzielten Ergebnisse nicht genau dieser Betrachtungsweise, 
die den Fortbestand bzw. Bruch seitens der Ottonen mit den Macht- und 
Gesellschaftsstrukturen der Karolinger fokussiert, während hingegen 
ein Großteil der deutschen Mediävistik doch die Ottonen überwiegend in 
Beziehung zu den salischen Herrschern sieht und sie damit als Urheber des 
deutschen Kaiserreiches betrachtet?

Heinrich I. und Otto der Große als Mitautor einbezogen habe. 

Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte
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5.2. Wie Gerd Althoff in der Einleitung seiner kürzlich erschienen 

wurde Ihrer Meinung nach sowohl in Deutschland als auch in Italien ihre 
Interpretation der ottonischen Machtausübung rezipiert? 

mit dem, was z. B. Giuseppe Sergi und Paolo Cammarosano seit längerem 
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Theodor Mayer und andere in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in 

daß
daß sie 

5.3. Im Anschluss an den fruchtbaren Sonderforschungsbereich zu den Formen 
pragmatischer Schriftlichkeit richtet sich Ihr derzeitiges Forschungsinteresse 
sowie das Ihrer Schüler auf die Untersuchung der symbolischen Kommunikation 
im Bereich des kommunalen Schriftgebrauchs. Die Erforschung dieses Aspekts 
charakterisiert auch Ihre jüngsten Arbeiten zum ottonischen Zeitalter und 

der gemeinsam mit Ihrem Kollegen verfassten Monographie zu den Ottonen, 
zusammenarbeiten. Außerdem scheint Ihr Ansatz sich in Bezug auf die 
Untersuchung der symbolischen Kommunikation von dem Gerd Althoffs 
zu unterscheiden, was vielleicht von den unterschiedlichen persönlichen 
Forschungswegen, die sie zu diesem Themenkreis führten, herrührt. In 
welcher Hinsicht kann dieser neue Ansatz für einen Historiker wie Sie, der aus 

angeht, als heuristisch angesehen werden?
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hohem Maße. Mir wurde während der Arbeit meiner Teams am Thema des 

daß

Problemkreis und dann zu konvergierenden Erkenntnissen vorstoßen, 

daß wir uns mit 

daß

daß
Bedeutung sein kann.

5.4. Könnten Sie einige Beispiele anführen, bei denen der von Ihnen und 
Gerd Althoff gewählte, die symbolische Kommunikation in den Mittelpunkt 
stellende Ansatz es ermöglichte, neue Bedeutungen eines historiographischen 

Facetten einer Quelle ans Licht zu bringen?
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daß

Die Organisation und die Bewertung der Forschung

 Die Forschungsorganisation trägt in Europa von Land zu Land ganz 
unterschiedliche Züge und ist gerade in diesem Moment ein besonders 
„heißes“ Thema in Italien, wo die Finanzierungsmechanismen wie die 

nationalen Interesse] auch darauf abzielen, eine ausgeprägte Tendenz 
zum Individualismus zu überwinden, obwohl man natürlich auch in 

von typisch deutschen Initiativen wie den Sonderforschungsbereichen, die 

Koordination prägen? Hängt Ihrer Meinung nach dieser Ansatz der 
Sonderforschungsbereiche mit der deutlich hierarchisch ausgerichteten 

koordinierten Forschung zusammen?
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bewusst, daß
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Forschung in Frankreich beurteilen?

meines Lebens.

 In den verschiedenen historiographischen Traditionen Europas kommt 
den „regionalen“ historischen Traditionen ein ziemlich unterschiedliches 
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Gewicht zu. Wie viel bedeutete für Ihre Arbeit an der Universität Münster 
die bereits vor Ihrer Ankunft existierende Tradition mittelalterlicher 

verfasst haben, scheint uns großer Respekt, aber auch eine gewissen Distanz 

Italien, wo diese Charakteristik einen großen Reichtum aber vielleicht auch 
eine Einengung bildete und immer noch bildet?

Wiederorganisation der Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 

Sonderforschungsbereiche mit sich gebracht?
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daß 

Anstrengungen in Bund und Ländern koordinieren und inspirieren sollte. 

Der sibyllinische 
, hg. von R. 

daß

meine aber, daß

 Wie entwickelten sich im Lauf der Zeit die Beziehungen zwischen den mehr 

diese Beziehungen auf die Entwicklung der Zeitschrift «Frühmittelalterliche 
Studien»? 

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[710]



33

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

Interview mit Hagen Keller

Feder interessiert sind.

 Können Sie eine Kontinuität zwischen Ihren Forschungsthemen und 
denen Ihrer direkten Schüler feststellen? Waren die von Ihnen geleiteten 
Sonderforschungsbereiche in diesem Sinne fruchtbare Erfahrungen 
gemeinsamen Arbeitens?

die Kombination von einer spannenden Fragestellung und der Begegnung 
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 Im Moment wird in Italien viel über die Bewertung der wissenschaftlichen 

den Sonderforschungsbereichen angegangen?
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Teilprojekte akzeptiert; und es kommt bei Verlängerungsanträgen immer 

 Wie wurde im Bereich der geisteswissenschaftlichen Zeitschriften die 
peer review gelöst, und wie stehen Sie angesichts Ihres 

jahrelangen Engagements bei den «Frühmittelalterlichen Studien» dazu?

peer review kein 

daß

Seriosität und das Erkenntnispotential eines Artikels zu beurteilen, ohne 
daß

daß jeder Artikel, der ein 

Problem zu sein.

peer review geht. Jeder 

Mitherausgeber beurteilt, bevor wir drei Hauptherausgeber gemeinsam 
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daß

weit in die Neuzeit; und die angestrebte Interdisziplinarität verstehen wir 
so, daß

daß

peer review angestrebt 

7. 
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, in Atti del 5° Congresso internazionale 
-

Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella 
Germania e nell’Italia settentrionale, in Le istituzioni ecclesiastiche della 
“societas christiana” dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti 
della sesta Settimana internazionale di studio, Milano 1-7 settembre 1974, 

, in Fonti medioevali e pro-

Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi 
di ricerca, in L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, hrsg. v. R. 

Le origini sociali e famigliari del vescovo Anselmo, in Sant’Anselmo vesco-

riforma ecclesiastica

La società comunale, in L’età medievale

, in 
Federico II e le città italiane
Palermo, Sellerio, 1994, S. 17-33.

Signori e vassalli nell’Italia delle città (secoli IX-XII), Torino, Utet, 1995 
(Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien, 9.-12. 
Jahrhundert

Introduzione Signori e vassalli nel-
l’Italia delle città (secoli IX-XII), S. XI-LXII.

Gli statuti dell’Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il pro-
cesso di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII, in Le scrit-
ture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII 
e XIII

Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen 
, in 

La decisione a maggioranza e il problema della tutela della minoranza 
, in 
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Mehrheitsentscheidung und 

, in Civitatum communitas. Studien zum europäischen 
Städtewesen
F. Petri, H.

Tradizione normativa e diritto statutario in “Lombardia” nell’età comunale,
in Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni 

.
-

Gisem-Liguori, 2001, S. 159-173.

dei suoi sigilli e delle sue bolle, in Italia et Germania. Liber Amicorum 
Arnold Esch

Introduzione: Il XII secolo negli studi tedeschi dell’ultimo decennio, in Il XII 
secolo: la «renovatio» dell’Europa cristiana. Atti della XLIII settimana di 

La responsabilità del singolo e l’ordinamento della comunità. Il cambiamento 
dei valori sociali nel XII secolo, in Il XII secolo: la “renovatio” dell’Euro-
pa cristiana. Atti della XLIII settimana di studio, Trento 11-15 settembre 

Ordnung der Gemeinschaft. Zum Wandel gesellschaftlicher Werte im 12. 
Jahrhundert
mit einer aktualisierten Bibliographie.

Osservazioni sullo sviluppo dell’insediamento in Abruzzo tra XI e XIII secolo,
in -

2003, S. 73-87.
Introduzione, in Europa in construzione. La forza delle identità, la ricerca di 

unità (secoli IX-XIII). Atti della XLVI settimana di studio del Centro per 

La scrittura e le scritture, in Europa in costruzione. La forza della identità, 
la ricerca di unità (secoli IX-XIII), Atti della XLVI settimana di studio del 

-
,
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L’abolizione della servitù e l’idea della libertà dell’uomo nei comuni ita-
liani del XIII secolo, in Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel 

, hrsg. v. A. Antonelli e M. 
Die Aufhebung der 

Hörigkeit und die Idee menschlicher Freiheit in italienischen Kommunen 
des 13. Jahrhunderts, in 
Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit 

, in La civiltà comuna-
-

Il laboratorio politico del comune medievale

Torino, Einaudi1.
La “rivoluzione documentaria” nei comuni italiani Scritture e me-

moria del potere, hrsg. v. G. G. Fissore, in Vorbereitung, Bari, Laterza (La 

1 -

Introduzione

Parte prima
Istituzioni, cultura politica e società nell’Italia medievale

istituzionali 

-

L’esemplarità della Lombardia comunale

Piuro
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Intervista a Herwig Wolfram

a cura di Giuseppe Albertoni

1. Formazione: tra Vienna e Los Angeles

1.1. Lei si è formato culturalmente nella Vienna degli anni Cinquanta, du-

medievale?

Già frequentando le prime classi di un ginnasio viennese (1945-1948) 
mi fu chiaro che avrei studiato storia. Tutto ciò avvenne autonomamente, 
a prescindere sia dalle circostanze esterne, che sicuramente non erano pro-
prio favorevoli, sia dagli insegnanti, che nell’immediato Dopoguerra erano 
di qualità assai diversa. In ogni caso, già nel corso degli ultimi anni del gin-
nasio (1950-1952) ebbi un ottimo insegnante di storia, interessato, però, solo 
alla storia moderna. Una volta iscritto all’Università, nel semestre invernale 
1952-1953 ebbi la grande fortuna di imbattermi in Heinrich von Fichtenau 
(cfr. risposta 1.2). Fu così che la decisione di studiare storia medievale fu 
presa per sempre.

1.2 -

-
blicazioni sono reperibili all’url <http://www.univie.ac.at/Geschichte/_wolfram.html>. 
L’intervista è pubblicata parallelamente, con l’esclusione del paragrafo 6, anche in H. Wolfram, 
Origo , a cura di G. Albertoni, Editrice Uni-

Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Trento 2008 (Labirinti, 112), dove è reperibile anche una 



Giuseppe Albertoni2
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Impero carolingio1

-

Chi, come me, giungeva all’Università di Vienna nell’ottobre del 1952 per 
studiarvi Storia e Latino, in Filologia classica si imbatteva in studiosi di al-
tissimo livello come Albin Lesky (1896-1981) e Walther Kraus (1902-1997), 
in Storia invece “solo” in un professore quarantenne, non ancora ordinario*,
di nome Heinrich von Fichtenau (1912-2000). Quest’osservazione forse può 

avere un diciottenne. Probabilmente, si potrà dire, la matricola non era in 
grado di capire il professore di Storia austriaca, Alphons Lhotsky (1903-1968), 
a sua volta uno studioso eccellente. Così fu, in realtà. Infatti, quando vidi per 
la prima volta Lhotsky pensai che Franz Grillparzer (1791-1872) fosse risu-
scitato; ed io ero ancora nelle tenebre di un maturando, che pensava di do-
ver disapprovare il maggior autore e poeta austriaco. Da allora naturalmente 
questo giudizio è cambiato e sia le opere di Lhotsky, sia quelle di Grillparzer 
fanno parte delle mie letture costanti. Ma a quei tempi era così: il legame con 
Heinrich von Fichtenau determinò il resto della mia vita e non solo per quel 
che riguarda il lavoro. Egli fu responsabile della mia permanenza a Vienna e 
del fatto che mi sia dedicato al medioevo, benché all’inizio mi sembrasse più 
interessante il Settecento. In ogni caso bisogna mettere in chiaro una cosa: 
l’ , l’innovativa opera di Fichtenau, aveva entusiasmato si-

-
se), ma negli ambienti culturali di lingua tedesca non ebbe quell’immediato 
riconoscimento che oggi ci si aspetterebbe (cfr. anche Zöllner nella risposta 
1.3). Al contrario, allora si parlò molto di Arenga, un altro libro di Fichtenau 
dedicato allo studio della teoria politica, un’opera che diede nuovi impulsi alla 
ripresa della scienze ausiliarie della storia2. È un segreto di Pulcinella il fat-
to che Intitulatio I.,
punto di vista formale3. (In ogni caso non nel contenuto, poiché le formule 
documentarie analizzate nei due libri adempiono compiti totalmente diversi 
e, di conseguenza, hanno anche presupposti diversi. Il legame tra antichità e 
medioevo, tuttavia, sussiste in ambedue i casi: cfr. 1.4).

1 , Fretz & 
Wasmuth, Zürich 1949 (traduzione italiana: 
successive).
* Extraordinarius (n. d. T.)
2 H. Fichtenau, Arenga
Wien 1957 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzung-
sband, 18).
3 Cfr. H. Wolfram, Intitulatio I
Jahrhunderts -
schung, Ergänzungsband, 21).
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1.3

A prescindere da Lhotsky (cfr. 1.2), tra gli storici viennesi bisognerebbe 

ma fondamentali conoscenze in Storia Antica, condite però da un’involontaria 
nota comica e folcloristica. Il medievista Leo Santifaller (1890-1974), di cui 
sarei stato successore – sia pur non immediato – come direttore dell’Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung, l’ho conosciuto solo durante il cin-
quantanovesimo corso dell’Institut stesso (1957-1959) e con lui ho instaurato 
un rapporto molto cordiale. Inoltre c’era un docente di Storia Medievale e 
di Storia Austriaca di nome Erich Zöllner (1916-1996). Studioso perseguitato 
per motivi razziali tra il 1938 e il 1945, egli già nel 1939, a soli 23 anni, aveva 
completato , un’opera pionieristica che fu pubbli-
cata solo nel 19504 e che, come di Fichtenau, non ebbe né 
a Vienna né in Austria il riconoscimento che avrebbe meritato. I Viennesi e 
la medievistica austriaca nel suo complesso allora si basavano ancora troppo 
sulla tradizione o su ciò che poteva essere spacciato facilmente per tradizione: 

a Los Angeles5. Ladner fu l’autore di Idea of Reform6, un libro che Giovanni 
XXIII, stando a una sua dichiarazione, avrebbe consultato prima della con-

Egli si era abilitato già nel gennaio del 1938, quando Hans Hirsch, il direttore 
dell’Institut, aveva fatto approvare la sua abilitazione, andando contro l’oppo-
sizione evidente e non oggettiva di alcuni colleghi. La tesi d’abilitazione di La-
dner – vor dem Investiturstreit7 – è d’altra parte tuttora 
un’opera fondamentale, ristampata ancora pochi anni or sono. Essa uscì come 
secondo volume delle Veröffentlichungen dell’Institut, precedendo temporal-

Land 
. Ladner ha sempre indicato Hans Hirsch come colui che non 

solo aveva salvato la sua vita, ma anche quella di suo padre e di suo fratello (la 
madre era morta nel 1936). Con l’abilitazione, infatti, Ladner raggiunse la qua-

4 E. Zöllner, , Universum Verl.-Ges., Wien 

5 Erinnerungen, a cura di H. Wolfram e W. Pohl, Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften, Wien 1994 (Sitzungsberichte der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 617) e la dedica del mio libro ,

2).
6

fathers, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1959.
7
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Di conseguenza non dovette sottostare alle quote che regolavano l’ingresso dei 
profughi negli USA e in Canada, da cui i professori universitari erano esclusi, 
e, ancora nel 1938, poté emigrare da Roma, dove risiedeva dal 1934 come bor-
sista, in Inghilterra e poi in Canada, dove raggiunse il padre e il fratello. 

Vorrei indicare come “maestri” in senso proprio solo Ladner e Fichtenau. 
D’altra parte, proprio Fichtenau ha affermato che «chi intraprende nuove 
strade e vuole studiare qualcosa di nuovo comunque non ha un maestro».

1.4 Splendor imperii e Intitulatio I.8 sono de-

-

Gli argomenti di questi due libri sono “tradizionalmente tedeschi” solo a 
un primo sguardo. Se, dopo la loro pubblicazione, si fosse chiesto un parere 
a tal proposito a medievisti tedeschi tradizionali, essi avrebbero confermato 
quest’opinione in positivo o, più probabilmente, in negativo. In realtà nei due 
libri si analizzano gli elementi e la persistenza in Europa della teoria politica 
dell’antichità (soprattutto quella latina) e la sua semantica, un tema che ho 
ripreso da Fichtenau e ho sviluppato autonomamente (cfr. 1.2). Nel caso di 

si tratta di una ricerca semantica condotta soprattutto in 
fonti letterarie a partire dall’antichità classica sino al medioevo e oltre. Tale 

-
re” in generale e non solo in riferimento alla regalità d’età medievale. Intitu-
latio I., la mia tesi d’abilitazione, invece consiste in una ricerca attorno a una 
formula documentaria, condotta sia dal punto di vista della Diplomatica e 

possibile nel corso di quest’opera addirittura chiarire e accertare una certa 
lettura di diplomi merovingi); poi è stata valutata criticamente la tradizione 

come autodichiarazione del sovrano e del suo entourage. La critica interna-
zionale riconobbe che in tal modo era stata intrapresa una nuova via, non 
sempre – e non da ultimo in Germania – accolta con approvazione9. Il lavoro 

8 H. Wolfram, Splendor imperii ,
-

gänzungsband, 20,3) e H. Wolfram, Intitulatio I
-

reichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 21).
9 Cfr. H. Wolfram (a cura di), Intitulatio II
und zehnten Jahrhundert -
chische Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 24), p. 7 con nota 1.
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-
rono, ma successivamente cambiarono totalmente la loro opinione10

abbia ormai più di quarant’anni e sia da tempo esaurito, Intitulatio I. non solo 
è stato completato da altri due volumi, ma ha mantenuto la sua attualità e 
tuttora continua a essere citato con frequenza. 

1.5
11, ricordava come, 

12

Non posso che sottoscrivere la dichiarazione di Georges Duby. Nei miei 

come continuo a fare tuttora.

1.6

-
-

of History at UCLA (University of California at Los Angeles) a invitarmi per 
l’anno accademico 1968-1969 come  (a causa 
dello shock determinato dallo Sputnik russo ottenni uno stipendio pari quasi 
a quello di un ordinario) per sostituire Lynn T. White Jr. Partii con tutta la mia 
famiglia – allora eravamo in cinque – per Los Angeles, dove vivemmo l’anno 
più importante e memorabile della nostra vita, sul quale ci sarebbe da scri-
vere un libro. Naturalmente il mio interesse nei confronti dell’identità, della 
polietnia e della multiculturalità – in realtà già presente – si accrebbe a Los 
Angeles. Inoltre l’insegnamento delle discipline umanistiche presso l’UCLA 
era allora fortemente caratterizzato dalla cultura ebraica europea. Ebbi così 
l’enorme fortuna, potremmo dire la grazia, di vivere, almeno in parte, quel-
l’atmosfera culturale, quello stile di vita, quel mondo intellettuale che fu sot-
tratto in modo infame all’Austria, anche per colpe proprie, nel 1938. A Los An-
geles conobbi molti uomini e studiosi illustri, in particolare feci la conoscenza 

10

11 G. Duby, La société aux XIe et XIIe , Colin, Paris 1953.
12 G. Duby, , Odile Jacob, Paris 1991, p. 85.
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di Gustav von Grünebaum, chiamato da noi tutti lo “sceicco”, il fondatore e 
capo dei famosi UCLA Near Eastern Studies. Viennese di nascita, parlava più 
di trenta lingue, tra cui naturalmente anche l’arabo e il persiano. Non ho più 
conosciuto un genio linguistico del suo livello e nemmeno qualcuno che fosse 
di più vasti orizzonti e avesse una formazione generale più ampia. 

2. 

2.1 -

Sia in (pubblicato nel 1963), sia in Intitulatio I. (pubblica-
to nel 1967) si pose il problema dell’origine etnica e della polietnia, ad esempio 
per chiarire lo degli Amali oppure titoli come «Rex Huni-
rix Vandalorum et Alanorum» o «Carolus gratia Dei rex Francorum et Lango-
bardorum ac patricius Romanorum (vir inluster)». Così mi familiarizzai quasi 
naturalmente col contenuto del “concetto di etnogenesi”*, anche se allora non 
lo conoscevo ancora e, per questo, non lo potevo utilizzare. (Per un maggior 
approfondimento di questi aspetti si vedano soprattutto le risposte 2.6 e 2.9).

2.2 -

Stammesbildung und Verfassung 13

Reinhard Wenskus (1916-2002) era originario della regione dello Njemen, 
che oggi appartiene alla Lituania, come del resto all’epoca della sua gioventù. 
Per questo non solo è sbagliato, ma è addirittura grottesco indicare come au-
striaco proprio lui, che proveniva dall’angolo nord-orientale più esterno del-
l’area linguistica germanofona. Wenskus, dunque, crebbe in un territorio tede-
sco-baltico-slavo, circostanza che può spiegare il suo interesse per i fenomeni 
etnici e, con ciò, la genesi della sua opera principale. La sua origine e la sua for-
mazione, però, possono spiegare anche il perché egli avesse dedicato un’insuf-

-

* In italiano nel testo tedesco (n. d. T.).
13 R. Wenskus, ,
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ressa di Latino medievale presso l’Università di Innsbruck, in età avanzata egli 

giovinezza disagiate, poté sostenere l’esame di maturità solo dopo la conclusio-
ne della Seconda Guerra mondiale e iniziare i suoi studi universitari a Marburg 
nel 1949, a trentatre anni. Egli si abilitò nel 1959, col suo 
Verfassung. Dopo la pubblicazione del libro, avvenuta nel 1961, fu chiamato 
nel 1963 come professore ordinario di Storia medievale presso l’Università di 
Göttingen, a cui rimase fedele sino al pensionamento, avvenuto nel 1981. Wen-
skus era uno storico poliedrico e sarebbe un errore valutarlo solo in base alla 
sua opera maggiore, che in ogni caso fece epoca. Egli fu uno dei primi curatori 
della nuova edizione del , il 
cui trentacinquesimo e ultimo volume è apparso nel 2007 (senza contare due 
volumi di indici apparsi nel 2008), e scrisse a proposito della nobiltà sassone e 
dello Stato prussiano dell’Ordine teutonico. Fu proprio quest’ultimo ambito di 
ricerca a risultare decisivo nella scelta del suo successore, che cadde su Hart-

2.3

Conobbi Reinhard Wenskus quasi esclusivamente tramite il suo -
ximum. Non ho mai seguito una sua lezione. Di conseguenza, quando talvolta 
si dice che sarei stato un suo allievo si fa un errore. L’ho incontrato di persona 
ad alcuni convegni del sull’isola di Reichenau, dove 
una volta facemmo assieme una passeggiata e discutemmo sulla possibilità 

-
mine . Inoltre su mio invito Wenskus partecipò nell’ottobre del 1978 
al primo Simposio sull’alto medioevo di Zwettl dell’Accademia austriaca delle 
Scienze (Zwettler Frühmittelalter-Symposion). In tale contesto salutò con fa-
vore la mia iniziativa di stabilire dei contatti con i colleghi dell’Europa cen-
tro-orientale, il tutto in un’epoca nella quale nulla faceva presagire una “svol-
ta”. Ma io, in quanto cittadino di uno stato neutrale come l’Austria e membro 
dell’Accademia austriaca delle Scienze, avevo molte possibilità che colleghi di 
altri paesi europei non potevano avere nell’allora blocco orientale. 

2.4. In che maniera Stammesbildung und Verfassung

Mi imbattei in questo libro per la prima volta mentre stavo lavorando a Inti-
tulatio I. e vi trovai una spiegazione per la formazione delle gentes da molti po-

esempio, dal titolo regio vandalo nella formula rex Vandalorum et Alanorum. 
Ma potei anche comprendere perché Carlo Magno dal 5 giugno del 774 per tutta 
la vita dovette citare nel suo titolo regio i Longobardi, ma non gli Aquitani o i 

da Ludovico il Pio in poi. In quel periodo, 
tuttavia, trovai molti stimoli anche in Christian Courtois (cfr. 2.5).
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2.5 Stammesbildung und Verfas-
sung

14

-

(1) Questo giudizio in linea di massima è valido per tutti i nostri lavori. 
Che lo si voglia o meno, tutti iniziamo da una base tradizionale e poi cerchia-
mo nuove vie, lungo le quali chi più, chi meno si inoltra in una terra inesplo-

mai pensato che il mio libro sui Goti sarebbe divenuto un’opera-standard, con 
quattro (tra poco cinque) edizioni, un’edizione speciale abbreviata e traduzio-
ni in italiano, inglese, francese, russo e polacco.

(2) Stefano Gasparri ha pienamente ragione per quel che riguarda la let-
teratura di cui Wenskus fece uso. Tuttavia dobbiamo ricordare che non aveva 

dal punto di vista odierno, appare ideologicamente sospetta. Wenskus, tutta-
via, aveva anche consultato un’immensa quantità di fonti, con le quali aveva 

l’origine e la formazione dei popoli non poterono più essere spiegati come un 
fenomeno genetico-biologico o addirittura razzistico, ma apparvero compiersi 
come processo storico-politico aperto. Per dirla in modo forse troppo schema-

cui disponeva. In ogni caso, si può rimproverare a Wenskus di aver utilizzato 
troppo poco la letteratura non tedesca. Per esempio, non mi sembra che si sia 

del suo libro, conoscesse 15.

2.6 -
Traditionskerne), 

del nucleo di tradizione suggerisce un centro di rango elevato, chiuso in se 
-

14 S. Gasparri, , in 
, II, , Sezione IV, Il 

, a cura di S. Carocci, vol. VIII, , Salerno, Roma 
2006, p. 32.
15 C. Courtois, , Arts et métiers graphiques, Paris 19552.
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16

-

(1) Il team viennese non forma un blocco monolitico, che costringe i suoi 
membri a una “linea di partito”, ma è costituito da ricercatori che pensano 
con la loro testa e che elaborano, sostengono e rigettano liberamente le pro-
prie opinioni.

(2) Se accettiamo che la lingua degli storici sia una lingua corrente elevata, 
allora dobbiamo fare i conti anche col fatto che le parole e i concetti usati in 
questo particolare linguaggio siano soggetti a cambiamenti, sino a giungere al 

impiego per evitare equivoci. Di conseguenza, chi come studioso vuole rima-
nere fedele a se stesso, deve essere pronto a cambiare le sue opinioni e il suo 
linguaggio. Per esempio, al convegno su  (organizzato da 

-
viera, Daniela Fruscione mi ha detto: «Anche Lei un tempo era più germanico, 

è stata pubblicata nel 1960, cioè ben quarantotto anni fa. Fin non molto tempo 
addietro questi quarantotto anni avrebbero corrisposto a una vita e mezzo di 
un uomo. Ma già negli anni Novanta, nel corso di convegni negli USA o in Sve-
zia, mi è accaduto che dei colleghi durante le presentazioni tra il meravigliato 
e lo spaventato mi chiedessero se fossi veramente lo stesso Wolfram che da 
tempo avrebbe dovuto già esser morto o, qualora fossi stato veramente lui, che 
avrebbe almeno dovuto portare una barba bianca lunga sino ai piedi. 

(3) Walter Pohl ha di conseguenza pienamente ragione nella sua critica al 
concetto di “nucleo di tradizione”. Anch’io non parlo più di “nucleo di tradi-
zione”: si vedano i miei  o il mio saggio Terminologisches17,
dove mi confronto anche con la critica, effettivamente fondata, secondo la 
quale il concetto di “nucleo di tradizione” verrebbe trattato come soggetto del-
la tradizione, mentre la tradizione stessa sarebbe accettata come qualcosa di 
dato oggettivamente. Per fare un esempio: il nome dei Goti rimase in uso per 
mille anni; Reinhard Wenskus ha assegnato la responsabilità di questo feno-
meno esclusivamente a coloro che erano portatori di una tradizione interna al 
popolo, e cioè al “nucleo di tradizione”. Al contrario si può dimostrare che le 
tradizioni, come le identità fondate loro tramite, non rimangono in vita solo 
in base all’autopercezione, ma anche a partire dalla percezione esterna. Anzi, 
per lo più sono causate, sviluppate e messe per iscritto da quest’ultima, e cioè 

16 W. Pohl, , Viella, 
Roma 2000, p. 8.
17 H. Wolfram, 
2005, pp. 9 sgg. e pp. 231 sgg. e H. Wolfram, Terminologisches, in U. Ludwig/T. Schilp (a cura 
di), Nomen et Fraternitas
Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband, 62), pp. 787-802, in particolare pp. 793-797.
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quasi esclusivamente dalla letteratura greco-romana, quindi da un medium 
esterno al singolo popolo “barbarico”.

(4) Ma con ciò la domanda non ha avuto ancora una risposta del tutto 
esauriente, perché è necessario spiegare anche l’uso passato di questo con-
cetto. Quando apparve, la ricerca genetica non esisteva ancora, per non par-
lare di una sua divulgazione. Esso, dunque, poteva essere salutato come un 
superamento di rappresentazioni biologico-deterministiche e sembrava poter 
sostituire l’idea dei popoli intesi come comunità d’origine geneticamente im-
mutabili con la loro rappresentazione come comunità di tradizione politiche 
aperte, che si raggruppavano attorno al “nucleo di tradizione”.

(5) La terminologia di Wenskus non è da ricondurre a un fenomeno isola-
to della tradizione tedesca, come molto spesso si dà per scontato. Per esempio 
in , un li-
bro di H. Munro Chadwick concluso negli ultimi giorni della Seconda Guerra 
mondiale, possiamo leggere a p. 94:

was in each state one family which formed its … It is probable 
that before the times of written records every royal family preserved, together with 
its genealogy, a . The two together 
may be regarded as a kind of title-deed… For the Teutonic peoples the best examples 
come from the Goths, the Lombards and the Swedes... They (sc. these stories) belong 
to a world-wide genre of oral literature. They always contain, in varying degree, both 

frequently begin with deities or with (heathen) religious associations. The royal family 

concentrated in the state sanctuary18.

Chadwick sicuramente non era un amico dei tedeschi e non sostenne que-

sua ideologia superomistica. Tuttavia, al di là del dramma vissuto nelle trin-
cee del tardo inverno del 1945, egli scrisse queste frasi che non si discostano 
in nulla di essenziale dall’interpretazione delle fonti e dalla terminologia che 
nelle due decadi seguenti furono divulgati da Walter Schlesinger e Reinhard 
Wenskus.

2.7

L’accusa per quel che riguarda in particolare Wilhelm Mühlmann è sicu-

importanza per l’interpretazione storica delle fonti, almeno per come la in-

18 H. Munro Chadwick, ,
Cambridge University Press, Cambridge 1945, p. 94 (citazione parziale, il corsivo è di H. W.).
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le concezioni etno-sociologiche. Per questo non ho preso in considerazione i 
passaggi dell’opera di Wenskus che si basano su Mühlmann. Per me era molto 
più importante il fatto che Wenskus per molti aspetti storici importanti si 
fosse basato sullo storico viennese Erich Zöllner e sulla sua opera 

 (cfr. 1.3). Poiché questo libro negli anni Cinquanta non era 
stato discusso a Vienna, si venne a creare la situazione paradossale per cui 
recepii l’opera di Zöllner – ai miei occhi la sua più importante, perché la più 
innovativa – attraverso Wenskus.

2.8

altomedievali?

Heinrich Fichtenau mi ha insegnato a pormi le domande, ma era poco in-
teressato alla storia “barbarica” e mi voleva risparmiare un futuro da -

. Apprezzamento e, in parte, anche impulsi per lo studio della 
storia dei “primi popoli” li ho avuti – a prescindere da Reinhard Wenskus – da 
Walter Schlesinger (Marburg), Karl Hauck (Münster), Karl Ferdinand Werner 

2.9

Oggi, come del resto in passato, la parola greca genesis (lat. origo) signi-
) e formazione (Entstehung) ,

mentre con ethnos nella maggior parte delle lingue – escluso il neogreco nel 
quale designa la nazione – si indica una formazione prenazionale dal grado 
di sviluppo indeterminato, una minoranza o un “sottogruppo” di una nazione 
moderna, ma sicuramente mai, in ogni caso, un gruppo genetico. Wenskus 
oltretutto impiegò l’espressione Ethnogenese solo una volta, quasi occasional-
mente come titolo di un paragrafo19.

Per i “Viennesi” la questione dell’etnogenesi si articola fondamentalmente 
in quattro punti:

(1) Essi studiano l’etnostoria ( -
ca d’Europa dal tardo-antico al Mille. Essi si dedicano alla ricerca e alla
rappresentazione dell’origine dei “primi popoli” europei, ovvero i popoli 
romanico-germanico-slavo-baltici*.

19 Wenskus,  cit., p. VI, c. 8.
* Con l’espressione -
dievali, includendo sia i “popoli barbarici” della tradizione italiana, sia quelli dei regni romano-
barbarici. Per non creare incongruenze nella traduzione del testo di Wolfram e non tradire il suo 
pensiero, ho ritenuto utile tradurla letteralmente con la locuzione “primi popoli” (n. d. T.).
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(2) Essi si interrogano sul modo attraverso il quale viene fondata un’identi-
tà etnica, su come nasce il sentimento del noi e la distinzione con altre identi-
tà. Nelle scienze sociali “identità” designa la miscela, potenzialmente di sicuro 
esplosiva, composta dall’immagine di sé, dall’immagine dell’altro e da un’im-
magine desiderata. L’identità non è qualcosa che può essere imposta, nella 
quale si viene coinvolti senza un proprio intervento, ma al contrario è qualco-
sa che deve essere voluta e perseguita in modo attivo dal singolo. Walter Pohl 
in un recente saggio apparso nelle «Annales» a ragione ha dichiarato che solo 
l’attuale crisi del concetto di identità ha risvegliato un nuovo interesse nei suoi 
confronti20. Di conseguenza, il concetto di identità non ha ancora cessato il 
suo servizio, perché non solo è utile per chiarire la formazione e l’esistenza dei 

de tous les jours» di Ernest Renan. Si introduce, così, la prossima questione, 
relativa al ruolo svolto in questo contesto dalla tradizione, termine col quale 
naturalmente non si intende una tradizione orale ininterrotta giunta sino ad 
oggi. Esso viene usato invece in analogia con la tradizione giudaico-cristiana, 
da lungo tempo trasmessa dalla scrittura. Non conosceremmo nulla nemme-
no delle macerie della tradizione orale delle gentes se un tempo non fosse 
stata messa per iscritto.

in nazioni moderne. Solo nel primo caso un’etnogenesi giunge alla sua conclu-

-
viene in misura tale che da questi popoli si formano omonimi di se stessi. Un 

* avevano lo 
stesso nome e abitavano grossomodo nello stesso territorio, ma le differenze 

terminologico non abbiamo ancora superato, sta nel fatto che le fonti latine 

stesso modo come gens e, così, celano gli impetuosi cambiamenti avvenuti nel 
corso di molti secoli.

(4) Essi studiano la percezione scritta di questo processo nel passato e nel 
presente.

Si aggiungano due considerazioni.
I metodi usati in questo contesto sono messi in atto all’interno del tema 

generale “Testo e identità” e cioè come interazione dell’analisi delle fonti, del-
lo sviluppo o dell’assunzione critica di una terminologia che renda giustizia 
alle fonti, e di una rappresentazione, una narratio, che deve rimanere sem-
pre aperta a nuovi punti di vista. Ma voglio porre in evidenza un aspetto: i 

20 W. Pohl, 
, in «Annales: Histoire, Sciences sociales», 60 (2005), 1, pp. 183-208.

* in tedesco e in latino medievale (n. d. T.).
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“Viennesi” hanno esteso l’indagine etnogenetica ai popoli non germanici. Per 
esempio, nel 1979 non solo è apparsa la prima edizione dei miei , ma è sta-
ta pubblicata anche la mia edizione critica bilingue con commentario storico 
della (cfr. 5.4), in cui ho analizzato 
l’etnogenesi dei Carantani, un popolo slavo alpino21. Poco dopo, negli anni Ot-

di ampio respiro sulle etnie dei Carpazi nell’età delle migrazioni barbariche e 
la sua grandiosa storia degli Avari (cfr. 3.1).

Senza dubbio fu la ricerca sociale russa a introdurre nella comunità scien-

del 1980 fu accolto con favore per poter sostituire l’espressione -
dung, divenuta ormai sospetta. Questi due concetti, però – almeno nel modo 

cioè la nascita, il divenire e anche il continuo mutamento delle identità dei 
“primi popoli”. Entrambi caratterizzano questi popoli come processi aperti, 
mai conclusi, in chiara contrapposizione con la precedente visione dell’immu-
tabilità, condizionata geneticamente, delle identità etnico-nazionali. Un’etno-

-

3. 

3.1 -

22 Scuo-
la 23. Come 

Nationes?

volumi V e il VI della serie Nationes24.

21 H. Wolfram, 
22 H. Wolfram, -

ampliata dall’autore a cura di Maria Cesa: , Salerno,  Roma 1985).
23 W. Pohl, 2).
24 Per il V volume il saggio 

, pp. 97-151, ora in H. Wolfram, 
, Oldenbourg, Wien 1995 (Mitteilun-

gen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband, 31), pp. 15-57 (cfr. 
5.4), e per il VI volume il testo 

•
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(2) Per rispondere alla vera domanda, è necessario prima richiamare 
alcune osservazioni sulla tripartizione tedesca del medioevo, che solo 
indirettamente si basa su una semplice scansione cronologica e che, di-
rettamente, dipende dalle principali dinastie regie. Da tutto ciò deriva la 
seguente suddivisione: 
(a) Frühmittelalter: Merovingi e Carolingi (erroneamente indicati come 
“tedeschi”) sino al 911-18; 
(b) : imperatori e re sassoni, salii e svevi sino al 1250; 
(c) : Asburgo, Wittelsbach, Lussemburgo e poi di nuovo 
Asburgo sino al 1492/1500. 

L’alto medioevo italiano, invece, o l’
un Frühmittelalter che si estende sino al secolo XI e che, col basso medioevo 
o il , determina una bipartizione del periodo posto tra l’antichità 
e l’età moderna. Questa suddivisione corrisponde a quella angloamericana 
tra  e later middle ages. Già Fichtenau preferiva parlare di 
primo e secondo medioevo al posto della tripartizione tedesca, uso nel quale 
l’ho seguito volentieri, soprattutto quando negli USA vidi che -
dle ages, i quali coi loro antecedenti antichi ricoprivano un millennio pieno, 
sempre più si stavano affermando come disciplina a se stante. Quando, però, 
nell’estate del 1969 tornai in Austria, non trovai un’adesione particolarmente 
amichevole alla trasmissione delle mie esperienze americane.

(3) Come conseguenza del Sessantotto in Germania e in Austria la ricerca 
sul Frühmittelalter, che già prima era vista come preludio al “vero” medioevo, 
fu considerata in generale come minimo superata e, in ogni caso, non degna di 
costituire una disciplina a parte. In Germania le cattedre i cui titolari si erano 
dedicati soprattutto al Frühmittelalter quando dovettero essere riassegnate fu-
rono date a “veri medievisti”. In Austria e Svizzera le cose non andarono mol-
to diversamente, tanto che Walter Pohl e io con le nostre ricerche restammo 
relativamente isolati nell’ambito linguistico tedesco. Quando l’eccitazione del 
Sessantotto si è venuta placando, di colpo i nostri libri sugli Avari e i Goti sono 
divenuti delle opere-standard e si disse addirittura che senza i “Viennesi” in am-
bito tedesco non ci sarebbe stata alcuna ricerca e rappresentazione dei “primi 
popoli”. Ma anche questa situazione nel frattempo è cambiata totalmente. Oggi 

in modo eccellente e in piena comunione di intenti. Ciò vale in particolare anche 
per il germanista Wolfgang Haubrichs di Saarbrücken (cfr. 3.3).

3.2 -

-

(1) Poiché si cita Patrick Geary, vorrei spendere su di lui alcune parole. 
Nell’estate del 1971 egli prese parte al mio seminario di Diplomatica, orga-

•

•

•
•
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Geary collabora in diversi modi sia con l’Institut für Österreichische Geschi-

con l’Institut für Mittelalterforschung dell’Accademia austriaca delle Scienze 

di ricerca sulla pianta dell’abbazia di San Gallo. Allievi e allieve di Geary fre-
quentano abitualmente entrambi gli istituti. 

(2) Ma veniamo ora alla domanda: Walter Pohl ha partecipato autonoma-
mente al mio posto al progetto dell’European Science Foundation (ESF), pro-
mosso in parte da me, intitolato , nel 
quale ha dato eccellente prova della sua bravura. Da un certo punto di vista, 
anche se più concretamente calato nella collaborazione internazionale, Pohl 

medioevo di Zwettl (cfr. 2.1), che io avevo tenuto a intervalli irregolari tra il 
1978 e il 1993.

(3) In modo simile si è venuta formando la collaborazione dei “Viennesi” 
al convegno internazionale dei medievisti che si tiene annualmente a Leeds. 
Nel 1980 visitai l’Università di Leeds non soltanto per tenervi una conferenza, 
ma, soprattutto, per stabilire dei contatti con Ian Wood. Quando questi fondò 
il suddetto convegno, partecipai al primo incontro, ristretto ancora a pochi 
studiosi. Successivamente Walter Pohl e il suo team – ma anche molti altri 
membri dell’Institut für Österreichische Geschichtsforschung – continuaro-
no a collaborare con il sempre più importante convegno di Leeds.

3.3. Tra i meriti che Le sono riconosciuti, vi è quello di essere riuscito a fon-
-
-

-

Conformemente al modo in cui è organizzata l’attività presso l’Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung, dove i “Viennesi” si sono e vengono tut-
tora formati, anch’essi si basano in primo luogo sulle Scienze ausiliarie della 

Diplomatica con la Cronologia. Vengono utilizzati, poi, anche i risultati delle 

formazione dei nomi di popolo, come «l’origine non tedesca della parola te-
desco» (cfr. 3.1)25.

25 Cfr. W. Haubrichs/H. Wolfram, Theodiscus, in -
de 2, pp. 420-433; cfr. anche cit., pp. 241-262.
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3.4
che ruotava attorno a Lei?

-

Walter Pohl e il suo team in costante crescita. Probabilmente essa è nata nel 
gruppo di ricerca internazionale che collaborava al progetto The Transfor-

. Poiché in questo progetto dell’European Science 
Foundation non ho dato molto più del nome, mentre Walter Pohl vi ha colla-

Vienna” probabilmente è sorta nel gruppo di lavoro dell’ESF per indicare lui 
e il suo team. Nonostante ciò sono considerato il fondatore della “Scuola di 
Vienna”, anche se per esempio Ian Wood (Leeds) a proposito del gruppo di 
Helmut Reimitz (a Princeton dal 1 settembre 2008) che con grande successo 
si è dedicato al tema “Testo e identità” parla di “seconda Scuola di Vienna”. 

Da tempo, infatti, non tutti gli studiosi viennesi dell’alto medioevo, per non 
parlare di tutti i medievisti viennesi, appartengono alla “Scuola viennese” 

Al contrario, tutti i medievisti viennesi si riconoscono nella “Scuola viennese” 
delle Scienze ausiliarie della storia (cfr. 1.2, 3.3, 5.8).

3.5

Dal 1970 al mio pensionamento, avvenuto il 1 ottobre 2002, ogni seme-
stre ho organizzato un * presso l’abbazia cistercense di Zwet-

diplomare, laureare o abilitare ma sempre più si è venuto trasformando in 

semestre estivo 2008 oltre a giovani studiosi austriaci vi hanno partecipato 
due italiane e un italiano, un olandese, una tedesca e due tedeschi oltre a 
un’americana (allieva di Patrick Geary). Dopo il mio pensionamento, infatti, 

e amministrativa è stata assunta da Walter Pohl e dal suo team, che scher-
-

fram. Lo scopo di questi incontri è quello di permettere la presentazione, la 

innovativi. In tale opera si pone grande importanza all’equiparazione dei di-
ritti di tutti i partecipanti.

A prescindere da questi incontri semestrali, sono in costante contatto e 
scambio di idee con Walter Pohl e il suo team.

* Seminario a invito (n. d. T.).
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3.6
-

linguistic turn

Durante il mio insegnamento presso l’UCLA tra il 1968 e il 1969 ho cono-

-

all’Università di Vienna tra il 1952 e il 1959. Apprezzo Hayden White e la sua 
opera, ma molti di quelli che, dopo di lui, si sono votati al linguistic turn nau-

3.7 -

In una frase: i “Viennesi” si propongono di offrire un contributo storico 

storia che cerchi di impedire ogni approccio nazionalistico o addirittura scio-
vinistico a quel lontano passato.

4. 

4.1

situational construct, secondo una 

Gli attacchi alla “Scuola di Vienna” hanno contribuito molto alla sua na-
scita (l’attacco dall’esterno è un criterio etnogenetico), ma, in sostanza, sono 

 dovrebbe comprendere subito 
che le nostre opinioni e quelle dei nostri critici non sono in realtà così distanti 
le une dalle altre. Walter Pohl ha mostrato in modo conseguente che essi non 
hanno alternative da proporre26. Tuttavia essi criticano in modo sostanzia-
le tutto ciò che in qualche modo abbia a che fare con noi. In particolare il 

26 Si veda a tal proposito il saggio W. Pohl, in
-

hout 2002, pp. 221 sgg. e in particolare p. 239.
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concetto di identità etnica come situational construct proposto da anni da 
Patrick Geary dovrebbe essere ben accolto a Toronto o Yale perché rappre-
senta l’identità etnica come un processo e non come una “esistenza originale 
e immutabile”. Il tutto a prescindere dal fatto che la formazione del concetto 
proposto da Geary può essere più volte attestato con passi di fonti di tipologia 
diversa. L’ira di Goffart è stata suscitata anche dal fatto che io do un grande 
valore all’apporto di Cassiodoro ai . Lo scambio di opinioni tra studiosi, 
però, è il sale della scienza e non dovrebbe essere motivo di ira e addirittura di 
inimicizia. Inoltre in questa mia interpretazione seguo Arnaldo Momigliano, 
il cui giudizio è stato ripreso e sostenuto con buoni argomenti da un mio ex-

27. Potrei portare molti altri esempi di questo 
tipo, ma non vorrei soffermarmi ulteriormente sulle cause della controversia 
“Goffart-Geary/Wolfram”, che nel frattempo ha coinvolto anche Pohl, perché 
anch’io non sono in grado di spiegarmela in modo conclusivo. Solo una cosa: 
ancora nel 1988 con e per Walter Goffart ho organizzato a Zwettl (cfr. 3.5) il 
convegno su per discutere il suo Techniques 
of Accommodation, il tutto col risultato che nella terza edizione del libro sui 
Goti ho ripreso ampiamente le tesi di Goffart. D’altra parte, quando il libro sui 
Goti fu pubblicato in tedesco nel 1979, Goffart lo recensì amichevolmente in 
«Speculum». Dal 1988 esso è disponibile anche in traduzione inglese e Gof-
fart e i suoi allievi hanno iniziato ad attaccarlo veementemente. Al contrario, i 
miei  (cfr. 2.6), nei quali espongo le mie opinioni attuali, non 
vengono nemmeno presi in considerazione. Purtroppo ciò vale anche per altri 
colleghi di altri paesi. Sarei contento di non essere giudicato solo in base a un 
libro che ho scritto più di trent’anni fa (cfr. anche 2.6). 

4.2 -

28

In primo luogo si deve ricordare una volta per tutte che questi due miei 
critici sono antichisti (cfr. anche 4.3) e non medievisti e, dunque, hanno un 

* diverso. D’altra parte bisogna dire che le loro proposte termino-
logiche sono poco convincenti. Quando Heather descrive la “goticità dei Goti 
liberi (nobili)” come l’identità gotica, indipendente anche dai re, usa sicura-

anti-ro-
, ma in realtà non si tratta di nient’altro che di una ricaduta nel Roman-

27 Cfr. da ultimo Jordanes, in , vol. 16, de Gruyter, 
2, pp. 76-80.

28 P. Amory, , Cambridge University Press, 
Cambridge 1997 e P. Heather, 
* In italiano nel testo tedesco (n. d. T.).
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ticismo ottocentesco, molto simile alla concezione del “  tedesco” 
-

simile ideologia per diciotto anni sarebbe stata in grado di porre resistenza 

gotica come la resa sicura da un punto di vista economico 
e giuridico-sociale dal re, legata alla (al credo omoiusiaco), pro-

rispondo alla questione relativa al perché i Goti combatterono così a lungo per 
mantenere questa loro identità fondata su basi socio-economiche. Infatti la 
maggior parte di loro – stando ad Agazia di Myrina – dopo la morte di re Teia, 
avvenuta nel 552, avrebbe rinunciato a rieleggere un nuovo re, avrebbe posto 

sudditi dell’imperatore, poiché questi aveva fatto garantire le loro proprietà29.
Cosa diversa e giusta, invece, è dire: «Cassiodoro ha cercato di dare ai Goti 

4.3

-

Das Reich und die Germanen30

Transformation of the 
non è un’invenzione “viennese”, ma il suo  è di Lynn T. 

White Jr. (cfr 1.6; UCLA, 1966). Poi non si deve dimenticare che gli antichisti 

riuscire a dare all’oggetto delle loro ricerche una conclusione cronologicamente 
chiara e drammatica, addirittura chiliastica. Ciò avviene al meglio attraverso 
una caduta*

-
rogano sui cambiamenti interni che hanno preceduto una simile caduta e su 
cosa sopravviva al “crollo” di un’epoca, di un mondo, in altre parole dell’anti-
chità, e su cosa continui a restar vivo, sia pure nel particolare. Per esempio, tra 
breve uscirà un mio lavoro che analizza gli elementi romani nelle cartae bava-
resi dei secoli VIII e del IX, il che non è poco (per esempio, in ambito salisbur-

Romani attestati dalle fonti), anche se naturalmente 

29 Si veda Agazia di Myrina, 

30 H. Wolfram, , Siedler Verlag, 

* In italiano nel testo tedesco (n. d. T.).
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riguarda solo dettagli e non permette alcuna interpretazione di storia univer-
sale, magari chiliastica. Forse sarà necessario che un “viennese” tratti un gior-
no questo tema in grande stile; in grande stile sì, ma con particolare attenzione 
ai molti piccoli dettagli regionali (cfr. 5.4 e 5.6). Questo lavoro, in parte, è già 
stato incominciato da Walter Pohl, che ha parlato di tutto ciò di recente in una 
relazione dal titolo 

(Trasformazione o rottura? Osservazioni sul ruolo 
dei barbari nella “caduta di Roma”) tenuta durante un convegno organizzato in 
occasione della conclusione del 
(cfr. 2.2) a Göttingen tra l’11 e il 13 settembre del 2008.

Delle trasformazioni interne ne possiamo ricordare a titolo di esempio 
solo una: per secoli l’Impero romano accolse persone appartenenti ai popoli 
barbarici sottomessi e li integrò soprattutto negli strati inferiori. A partire 
dai trattati stipulati dall’imperatore Teodosio con i Goti attorno al 380/82 la 
sottomissione e l’integrazione negli strati inferiori fu sostituita dal ricono-
scimento e dall’integrazione degli stranieri negli strati superiori. I partico-
lari di questo processo dalla portata epocale furono registrati talmente poco 
dai contemporanei romani che ne erano colpiti, che con certezza possiamo 
dire solo una cosa: dal IV al VI secolo il riconoscimento e l’integrazione degli 

palesemente erano seguite le leggi romane. Si trattò, come disse Arnaldo Mo-
migliano, di una caduta senza rumore*, un evento che naturalmente aveva a 

quali, già a partire dal semplice dato numerico, non sarebbe mai stato possi-
bile sottomettere militarmente l’Impero romano.

Inoltre vi è un sostegno ex negativo della nostra tesi secondo la quale il 
mondo romano non sarebbe crollato. Esso proviene da una parte che non è 
certo la benvenuta, ma le cui decisioni, purtroppo, hanno avuto conseguenze 
in tutto il mondo e che, quindi, proprio per questo non può essere dimen-
ticata. Stalin agli inizi degli anni Trenta abolì nei territori posti sotto il suo 
dominio la ricerca storica sull’alto medioevo perché – contro la teoria marxi-
sta – tra le altre cose non faceva tramontare l’antichità in una rivoluzione e, 
di conseguenza, lasciava persistere la “classe” degli schiavi anche in epoca 
successiva. Tra i risultati di tutto ciò vi fu che ancora negli anni Settanta e 
Ottanta nell’Europa centro-orientale i partner con cui confrontare le nostre 
ricerche non erano storici ma archeologi.

5. 

5.1 -

* In italiano nel testo tedesco (n. d. T.).
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Corrado II31

Da un lato perché mi ritengo uno storico generale e faccio sempre qualcosa 
di nuovo. Per alcuni anni ho anche continuato l’edizione della corrispondenza 
di Ferdinando I (1503-1564) con i suoi fratelli Carlo V (1500-1558) e Maria di 
Ungheria (1505-1558), e quindi mi sono dedicato al passaggio dal medioevo 
all’età moderna, leggendo molto inoltre nei Diarii di Marino Sanuto. Dall’altro 
perché Corrado II viveva in un’età precedente la riforma della Chiesa e agiva 
in modo atipico (cfr. anche 5.2) in un’età piena di ottimismo, che teneva aperte 
ancora molte possibilità e non era stata ridotta a un’unica “verità ortodossa” 
da zeloti, burocrati e giuristi.

5.2 -
-

32 -

un sovrano medievale?

La povertà e la tipologia della tradizione scritta medievale, la sua indif-
ferenza, presunta o effettiva, nei riguardi della personalità e dell’individuo, 
il suo orientamento verso esempi già dati e la conseguente interpretazione 
esemplare dell’agire e dei motivi che muovono chi agisce, permettono di col-
mare in minima parte le aspettative che le odierne concezioni psicologizzanti 

-
genza al meglio quando riguardano un sovrano medievale percepito come in-
novatore dalla sua epoca perché promotore di spinte innovative emozionanti. 
E un simile sovrano fu Corrado II, come riconobbero già i suoi contemporanei 
e del quale il suo biografo Wipone affermò nell’

, dell’Impero romano. In ogni caso la vita di Corrado non può es-
sere ricostruita, impresa per la quale le fonti sono troppo rarefatte. Ma, nella 
cornice della storia del suo tempo, per alcune circostanze si possono cogliere 
e rappresentare la personalità sua e quella di sua moglie Gisella. Per questo 
concordo volentieri con Jacques Le Goff, il quale grossomodo nello stesso pe-

addietro ha affermato che «lo studioso di strutture storiche, ormai sazio di 
astrazioni, aveva bisogno di concretezza. Egli voleva diventare quel tipo di 

bottino là dove sente odor di uomo”. E cioè non un bottino qualsiasi, non più 
gli uomini in una società, non il potenziale umano compreso in senso collet-

31 H. Wolfram, ,
32 «Deutsches Archiv», 56 (2000), 2, p. 706.
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tivo; no, ciò di cui sentiva l’odore era l’uomo come individuo, una ben precisa 
personalità storica».

5.3

-

La causa principale dovrebbe dipendere dal fatto che il libro è stato pub-
blicato in tedesco (cfr. 2.6: ). Ora però è disponibile anche in 
traduzione inglese col titolo di -
gdoms33. Nel frattempo l’edizione tedesca è già esaurita. Forse i colleghi ita-
liani prenderanno maggiormente atto del Conrad inglese, che è stato anche 
un po’ migliorato, rispetto a quanto hanno fatto col Konrad tedesco. Ne sarei 
molto contento perché, per esempio, mi farebbe piacere avere reazioni italia-
ne alla mia rappresentazione della rivolta dei valvassori (cfr. la recensione in
«Speculum» del 2008). Forse in ogni caso sarebbe utile una recensione in una 
rivista specializzata italiana.

5.4 Salz-
34 -

cati alla Landesgeschichte

Ai miei occhi ci sono due questioni che si sovrappongono e si completano 
vicendevolmente perché ambedue, sia pur da diversi punti di vista, costitui-

antico” (cfr. 4.3): ci si può interrogare sulla storia dei popoli, o, per dir meglio, 
dei portatori di precisi nomi di popolo, che giunsero da un altro mondo, supe-

-
soni); oppure si può analizzare la storia di un territorio che, dopo esser stato 
una provincia romana o una parte integrante dell’Impero romano divenne 
una (cfr. 5.6) di “re e popoli” e, con ciò, una regione articolata 
politicamente in modo nuovo, nella quale si è consumata la “trasformazione 
del mondo romano” (cfr. 4.3).

Il libro ricordato nella domanda tratta di 
un territorio che si estende dal Danubio bavarese a Verona, dal Lago di Co-

33 H. Wolfram, , Pennsylvania State Universi-
ty Press, University Park, Pa. 2006.
34 H. Wolfram, 

, Oldenbourg, Wien 1995 (Mitteilungen des Instituts für Österreichi-
sche Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 31).
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stanza all’Alföld ungherese, dalla Moravia alla Slovenia e alla Croazia, al-
l’Istria e Aquileia e che, dunque, non ha assolutamente nulla a che vedere né 
col tradizionale patriottismo locale e nemmeno con l’usuale Landesgeschi-
chte. Inoltre questo libro, orientato verso le fonti e la loro critica, ha costituito 
la base per un altro mio libro, dal titolo 

35. Si tratta di un volume uscito 
all’interno di una storia dell’Austria in quindici volumi da me curata tra il 
1994 e il 2006, con la quale ho cercato di assolvere a una vecchia richiesta 
posta a più riprese all’Institut für Österreichische Geschichtsforschung sin 
dal secolo XIX.

5.5

-

-

(1) È senz’altro giusto affermare che si può scrivere una storia dei Ger-
mani solo come storia romana. Per questo il titolo della traduzione inglese 
di  (cfr. 1.3 e 4.3) è 

, un titolo che non sono riuscito a ottenere per l’edizione 

lo abbia fatto, ha pensato “in romano”. Nel corso dell’alto medioevo si giunse 
a un confronto tra la comunità romano-germanico-cristiana e gli Slavi con 

si sviluppò una cristiana riconosciuta dall’Occidente, un fatto reso 
con grande effetto dalla miniatura ottoniana. Per questo fu ben presto evi-
dente che i “Viennesi” avrebbero dovuto estendere le loro ricerche anche al 
mondo slavo e ai cavalieri nomadi (cfr. 2.9).

(2) Un medievista austriaco deve interessarsi agli incontri e ai rapporti 
romano-germanico-slavi (e a quelli con i cavalieri delle steppe). Già gli idro-
nimi e i toponimi del nostro Paese spingono a farlo. Per il resto, si veda quanto 
detto nella risposta 2.9.

5.6 -
Heimat -

lingue?

35 , Ueberreuter, 
Wien 20032 (1a ed. Wien 1995).
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La parola  deriva da (c)haim, in gotico haims (pronuncia: hems) e 
Dorf/Ort) sia 

in quello di territorio (in tedesco Land), com’è testimoniato dal più antico 
nome germanico di luogo e di territorio sinora conosciuto, menzionato per la 
prima volta all’epoca della nascita di Cristo: 

tradotto senz’altro con * in latino e italiano o con  in francese. Al 
contrario, il concetto tedesco di si è in effetti allontanato di molto da 

storia, infatti, è stato caricato di un bagaglio emozionale tipicamente tedesco, 
è stato reso kitsch e ha subito un abuso politico. Queste emozioni tuttavia non 
hanno nulla a che fare con la scienza. Per questo Le propongo una breve rispo-
sta: i miei lavori su Salisburgo non hanno nulla a che vedere con una 
resa emozionale, ma trattano di paesi, nel senso di , che formano una 
regione, e cioè il territorio delle Alpi orientali e del Danubio (cfr. 4.3 e 5.4), con 
l’inclusione della Slovenia, di parti dell’Ungheria, della Moravia e della Slo-
vacchia. La storia altomedievale di questo territorio mitteleuropeo può essere 
studiata quasi esclusivamente con l’aiuto di fonti salisburghesi. Per questo la 
mia indagine ha poco o nulla a che fare col fatto che, dopo il mio pensiona-
mento, passo la maggior parte dell’anno in un piccolo villaggio a est della città 

importante delle altre regioni austriache poste tra il Lago di Costanza e il 
Lago di Neusiedl e i territori circostanti.

5.7

Come risposta indiretta Le propongo un’affermazione di Ernst Robert 

Testo e identità possono essere studiati solo se si capiscono le fonti e le si capi-

5.8 -

Hilfswissenschaften

-

Ho ritenuto un privilegio particolare poter dar forma per diciannove anni 
e dopo Heinrich von Fichtenau al destino e alla storia del nostro Institut, fon-
dato nel 1854. L’importanza di questo centro di formazione e di ricerca, per 

* In italiano nel testo tedesco (n. d. T.).
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la cui tradizione dobbiamo ringraziare molti padri,36 è confermata inoltre dal 
fatto che in esso venga insegnato e messo in pratica l’abbiccì delle Scienze au-
siliarie, non solo per la ricerca storica austriaca ma anche di quella dei paesi 

-
slava). A tal proposito richiamo due esempi: di recente ho dovuto valutare, per 
puro caso più o meno contemporaneamente, due manoscritti per due diverse 
riviste non tedesche. Ambedue gli autori, in modo totalmente autonomo l’uno 
dall’altro, si occupavano di documenti e citavano con approvazione il mio In-
titulatio. L’uno, però, confondeva l’intitulatio con l’indirizzo, l’altro l’arenga
con la narratio. Ma come si fa a interpretare in modo corretto un documen-
to se non si è in grado di riconoscere le sue parti? Passiamo ora al secondo 
esempio: nella Vita di san Ruperto, venerato come fondatore della Chiesa di 
Salisburgo, si dice che sarebbe morto die resurrectionis Domini. Generazioni 
di studiosi si sono posti alla ricerca di una Pasqua avvenuta dopo il 716 che 
avrebbe potuto essere considerata il per l’anno di morte 
del santo. La cronologia, però, ci insegna che i padri della Chiesa in modo 

resurrectio Domini al 27 marzo di ogni anno a 
differenza della festa mobile di Pasqua. Di conseguenza Ruperto non è morto 
durante una domenica di Pasqua, ma in un 27 marzo successivo al 716. Certo, 
si dirà forse che non sono errori o correzioni sensazionali. Ma, d’altra parte, la 
storia può essere considerata una disciplina solo se i suoi adepti si disciplina-
no adeguatamente per praticarla e acquisiscono le conoscenze necessarie.

5.9 -

Ai miei occhi l’opinione pubblica austriaca si aspetta dall’Institut che in 
esso venga svolto un lavoro riconosciuto internazionalmente e che i suoi mem-
bri – quindi non solo il direttore – diano un contributo all’incremento della for-
mazione storica nel Paese. A ciò è servita la in quindici 
volumi (cfr. 5.4), a ciò continua a servire l’edizione di testi richiesti a livello in-
ternazionale (per esempio il Registrum di Innocenzo III o i dei primi 
imperatori e re svevi), a ciò serve anche la collaborazione con mostre storiche e 
con i media e a ciò serve da poco anche la promozione dell’edizione di raccolte 
documentarie regionali ( ) di enti secolari ed ecclesiastici.

5.10. Il tema delle identità etniche negli ultimi decenni è divenuto uno dei 

-

36 Si veda a tal proposito H. Fichtenau, , in «Mitteilungen
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 100 (1992), pp. 9-49.
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Sì, nel modo più assoluto, anche se i risultati delle nostre ricerche, come 
quelli di ogni lavoro storico, sono più adatti per lo sviluppo e la promozione 
di un atteggiamento cosmopolita e critico, piuttosto che per la politica di ogni 
giorno.

6. Organizzazione della ricerca: il caso austriaco

6.1 -
ca e sulla sua valutazione. Come viene organizzata e valutata oggi la ricerca 

Si tratta di un problema che è stato riconosciuto in quanto tale, ma che 
deve ancora essere risolto. Non disponiamo ancora di alcun risultato che ri-
solva i nostri problemi, e tanto meno che possa essere adottato come “articolo 
di esportazione”.

6.2
della ricerca italiani? In caso affermativo, come li giudica in generale e in 

Mi sembra che in ambedue i paesi ci si trovi in una fase di cambiamenti 
e di riforme. Certe volte ho l’impressione che dovremmo “goderci” un caos 
creativo, nel quale nonostante tutte le barriere burocratiche e la mancanza di 
chiari obiettivi politici i docenti insegnano a eccellenti studenti e sia gli uni 

Kerr ha affermato nel suo (p. 18):

the sake of the undergraduates, as German as possible for the sake of the graduates 
and the research personnel, as American as possible for the sake of the public at lar-
ge and as confused as possible for the sake of the preservation of the whole uneasy 
balance37.

6.3 -

-
gano alle università? Come vengono valutate?

La collaborazione tra istituzioni in parte è regolata tramite convenzioni, 
in parte in base a iniziative personali dei singoli ricercatori e ricercatrici. La 

37 C. Kerr, , Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1963, p. 18.
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valutazione avviene a precisi intervalli sia da parte dell’Università di Vienna, 
sia da parte dell’Accademia delle Scienze austriaca. Prima che fosse fondato 
l’Institut für Mittelalterforschung, Walter Pohl e il suo team hanno vissuto una 
vera e propria “orgia” valutativa, che tutti hanno superato brillantemente.

6.4 -

L’importanza dell’internazionalizzazione della ricerca e dell’insegnamen-

autorità statali, regionali e di alcuni comuni maggiori (e più ricchi). Così, per 
esempio, la più volte ricordata  in quindici volumi è 
stata sovvenzionata con contributi considerevoli sia da parte del governo cen-

Chiesa austriaca cattolica ed evangelica. Un caso che mi riguarda personal-
mente è la sovvenzione delle traduzioni di tre miei libri tramite il Ministero 

6.5. Lei ha avuto e continua ad avere contatti con il mondo universitario 

Considero il sistema americano (cfr. 6.2), e non solo per quel che riguarda 
gli studi storici, al momento il migliore al mondo, benché sia consapevole dei 
suoi punti deboli. Per esempio in esso vi è poco spazio per una continuità isti-
tuzionalizzata. Secondo l’opinione di Patrick Geary il lavoro di costituzione di 
un gruppo di medievisti come quello che io ho svolto a Vienna non sarebbe 
possibile in nessun ambiente americano. In ogni caso, la stessa cosa è stata 
confermata da eminenti colleghi tedeschi. 

6.6

L’esportazione del sistema americano in Europa è completamente o, per 

che non siano avvenute mutazioni di base nella cultura politica europea, in 
particolare nel sistema delle tasse e dell’ammissione nelle università. Tale cir-
costanza non sembra imminente, come insegna il seguente esempio. Il siste-
ma universitario americano è costruito in modo duale. C’è la University of …,
l’università d’eccellenza, e c’è la State University, di secondo livello. Seguendo 
l’esempio tedesco in Austria sono state introdotte le Fachhochschulen, che a 
un primo colpo d’occhio sembrano avere il rango di una State University. Nei 
fatti, però, l’ammissione a una Fachhochschule è sottoposta a rigide regole, 
mentre l’accesso alle università è libero e illimitato (con la recente eccezione 
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di Medicina). Pertanto non si può assolutamente affermare che le Fachhoch-
schulen austriache siano di secondo rango. Anzi, sono sulla via migliore per 
superare le università e avvicinarsi alle Écoles Nationales francesi. Si tenga 
presente, inoltre, che l’Institut für Österreichische Geschichtsforschung fu sì 
fondato nel 1854 sull’esempio dell’École (nationale) des Chartes, ma con piena 
consapevolezza e con intenzione da alti funzionari ministeriali innovativi e 
non sulla base di falsi compromessi e di considerazioni strategiche carenti.

6.7
iniziato a far ricorso al peer review

Si tratta di un problema che, per quanto riguarda le «Mitteilungen», de-
v’essere ancora risolto, urgentemente. D’altra parte mi chiedo se sino ad ora 
le recensioni dei nostri libri non abbiano già avuto un carattere ,
o almeno avrebbero dovuto averlo. In ogni caso non bisognerebbe escludere 
del tutto da queste considerazioni il lavoro di recensione che, almeno per quel 
che riguarda il mondo tedesco, viene svolto nel «Deutsches Archiv» dei -

 o nelle nostre «Mitteilungen».

6.8

L’identità culturale d’Europa non appare in nessun luogo così chiaramen-
te come nel duomo cristiano di Siracusa, che in parte è retto da colonne del 
tempio di Atena del V secolo a. C. Io però credo nell’identità culturale europea 
e spero di poter contribuire a mantenerla e approfondirla a mio modo e con i 
miei mezzi (insegnamento e ricerca). 
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Messo in linea nel 2007 dal Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa 
in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e ospitato su un server 
della medesima Scuola, il database dei battesimi di Pisa è frutto di un impe-
gnativo lavoro che ha preceduto di diversi anni la sua pubblicazione in rete.

La prima indagine sui registri di battesimo della cattedrale di Pisa si deve 
infatti a Michele Luzzati e Luigina Carratori che dal 1974 hanno avviato la 
trascrizione dei battesimi per gli anni compresi tra il 1457 e il 1509. Le 21.367 
registrazioni da loro ottenute, già all’epoca gestite elettronicamente, sono sta-
te edite nel 1990 nei volumi I battesimi di Pisa dal 1457 al 1509. Edizione 
computerizzata della fonte (Pisa, Pacini). A partire dal 2002 il lavoro di edi-
zione critica dei registri di battesimo è stato ripreso sulla base di un progetto 
informatico di Umberto Parrini e con i contributi di diverse tesi di laurea che 

ancora avanzando per gli anni successivi.
Il risultato per ora visibile e usufruibile consta di un archivio di 29.453 re-

gistrazioni di battesimi somministrati nel Duomo di Pisa tra il 1457 e il 1527, 
contenute in nove elenchi battesimali custoditi presso l’Archivio della Curia 
Arcivescovile di Pisa. Non si tratta solo della semplice schedatura delle singo-
le registrazioni, ma di una banca dati arricchita attraverso lo studio dell’inte-
ra fonte documentaria, che ha consentito di integrare tra loro le informazioni 
riferibili a medesimi soggetti e gruppi familiari. 

Il sito consente una facile ed estremamente utile consultazione dei dati 
raccolti. Le istruzioni di spoglio sono infatti molto chiare e vi si trovano an-

-
muovere uno sfruttamento pieno del potenziale offerto dall’elaborazione elet-
tronica. Così, si invita a considerare la frequenza di certi nomi di Santi per i 
nomi dei battezzati come indice certo delle tendenze devozionali, o le designa-
zioni delle parrocchie come ovvio contributo allo studio delle vicende urbani-
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storica, del rapporto fra città e campagna, della struttura della famiglia, delle 
professioni, della presenza di forestieri. Un semplice confronto con la recente 
edizione di una fonte analoga e altrettanto pregevole, le liste dei battezzati 

questa tipologia di fonte, l’adozione dello strumento informatico. Il volume 
dedicato a Il registro battesimale di Gemona del Friuli 1379-1404, a cura di 

per metà (pp. 301-606) da accurati e laboriosissimi indici, all’elaborazione dei 
quali l’edizione on-line avrebbe supplito agevolmente. 

Nell’edizione della fonte pisana sono correttamente chiariti i criteri che 
hanno guidato la trascrizione dei registri: non si tratta infatti di un’edizio-

trasposizione delle informazioni in forma moderna (per esempio non choiaio,
ma cuoiaio; non Bartholomeo -

La perdita della forma espressa direttamente dalla fonte può effettivamente 

-
-

È possibile impostare una ricerca multipla combinando più campi tra loro 
o selezionare le schede dove un certo campo risulta o meno compilato. È pos-
sibile anche scorrere utilmente le schede sotto forma di indice per anno, nome 
del battezzato, padre, nonno, professione, origine, parrocchia. Ogni scheda 
poi può essere aperta per visualizzarne l’intero contenuto e le sigle usate sono 
spiegate.

Il sito è arricchito da un’accurata descrizione della fonte e una nota sin-
tetica sulla storia della città, mirata a far comprendere la natura della fonte 
stessa. In sostanza il prodotto appare utile alla ricerca e molto facile da con-
sultare. Uno strumento certamente che interesserà a un numero non elevato 
di studiosi, ma che potrà costituire un buon modello per iniziative simili che, 
se costruite in modo da dialogare tra loro, potrebbero in futuro diventare una 
banca dati di grande importanza per lo studio della società italiana del tardo 
medioevo e della prima età moderna.

Attualmente l’unico database consultabile on line che potrebbe – teori-
camente – essere messo in relazione a quello dei Battesimi di Pisa è il cata-

< http://www.stg.brown.edu/projects/catasto/
fatto che si tratta di dati relativamente differenti – capofamiglia e redditi dei 

schedatura molto datata, che andrebbe rivista completamente non solo per 
-

sultabile, dato che attualmente l’interfaccia non si presenta né amichevole né 
intuitiva.
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Recensione

Dal momento che esiste anche il catasto pisano dei medesimi anni, per 
ora edito a stampa – B. Casini, Aspetti della vita economica e sociale di Pisa 
dal catasto del 1428-29, Pisa-Livorno 1965 – sarebbe auspicabile che gli edi-
tori dei Battesimi pisani possano promuovere un’analoga iniziativa, a integra-
zione dei registri battesimali, ma basata sui dati catastali, che possa magari 

-
be una preziosissima miniera di informazioni interrogabili elettronicamente 
per gli studiosi della storia sociale, economica e familiare del tardo medioevo 
toscano.
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El emirato nazarí de Granada es considerado el último baluarte del Is-
lam andalusí con un desarrollo político, social y económico particular, pero 
conectado con la rica historia andalusí anterior, cuya duración ha sido esta-

torno al 1232 hasta la fecha histórica del 1492 que marcó los destinos de la 
Península Ibérica y de buena parte del Mundo. El hecho de transcurrir su 
andadura durante algo más de dos siglos y medio de los casi ocho siglos de la 
existencia de al-Andalus (711-1492), es decir, un tercio de la historia andalusí, 
ha atraído el interés de especialistas procedentes de diferentes disciplinas, 
arabistas, medievalistas y arqueólogos, sobre todo a partir de mediados del 
siglo XX con estudios dedicados a diversos aspectos de la política, la socie-
dad, la economía, el territorio, el derecho, las ciencias, la religión, el arte, la 
literatura y las costumbres de este apasionante período histórico, que parecen 
contradecir con el dinamismo ofrecido sobre el emirato nazarí de Granada la 
idea relativamente extendida de asociar esta época de forma ineludible con el 
ocaso de al-Andalus1.

-
levantes dedicados a las instituciones, la sociedad y la economía nazarí desde 
mediados del siglo XX, atendiendo de forma particular a la producción cien-

Siglas:
«CEM»   «Cuadernos de Estudios Medievales»
«MEAH»   «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos»
«RCEHGR»  «Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino»

1 E. de Santiago Simón, Los nazaríes de Granada: historia de un ocaso largamente anunciado,
en M. Barrios Aguilera y B. Vincent (eds.), Granada 1492-1992. Del reino de Granada al futuro 
del mundo mediterráneo, Granada 1995, pp. 33-42.
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los estudios nazaríes a lo largo del siglo pasado, dando algunos apuntes que 
se remontan incluso a siglos anteriores, hasta retomar este fenómeno en los 
actuales espacios virtuales que ofrecen variada información sobre la cuestión 
nazarí. De esta manera se pretende seguir la evolución de la historiografía 
nazarí desde los planteamientos generales realizados sobre la historia de al-
Andalus. Es evidente que no cabe insistir una vez más en la importancia de 

gran atractivo que supone para el estudioso la rica vida cultural y los aconteci-
mientos desarrollados bajo la civilización andalusí, ya desde época medieval.

Debe puntualizarse que en esta publicación se ha optado por el sistema de trans-

momento en la revista al-Andalus, que privilegia la reproducción del valor de las con-

sonantes árabes sobre el sonido fonético, según el siguiente orden: ÿa, b, t, Å, Ø, |, j, 

d, ÷, r, z, s, š, ¡, ÿ, ¥, ©, ‘, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y. Por esta razón, el artículo al-/l- es 
reproducido de esta manera en lugar de la consonante solar que le siguiera. Además, 

el alif inicial se translitera mediante su sonido vocálico, mientras que la ta marb™¥a
alif 

maq¡™ra se denota como –à.

1. El creciente interés de los estudios nazaríes desde el siglo XIX

árabe y a la investigación sobre al-Andalus y el Islam, espacios políticos-re-
ligiosos que constituyen referentes históricos y culturales ineludibles en los 
que se insertó el emirato nazarí de Granada, pero sin entrar en la complejidad 
de los problemas epistemológicos desarrollados entre los siglos XIX y XX en 
torno a la historiografía de este ámbito islámico. Es obligado remontarse al 
padre Miguel Casiri que llegó a Madrid en el siglo XVIII desde el Líbano, 

creciente que despertaba el legado islámico en la Península. Se encargó de 
catalogar los manuscritos árabes presentes en el Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial (Madrid), cuyo trabajo se publicó con el título Bibliotheca Ara-
bico-Hispana Escurialensis2: su labor fue decisiva para la creación del pri-

época contemporánea en consultar las fuentes árabes en su lengua original, 

2 M. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid 1760-1770.
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cuyos conocimientos históricos y habilidades lingüísticas le hicieron compo-
ner la Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de varios 
manuscritos y memorias arábigas3. El siglo XIX estuvo protagonizado en el 

de una obra histórica basada en la traducción de fragmentos del Naf| al-¥†b
de al-Maqqar†4, y de su discípulo más reconocido, F. Codera y Zaidín, editor 
de los diez volúmenes de la Bibliotheca Arabico-Hispana y autor entre otras 
obras de los Estudios críticos de historia árabe española5, en cuyos trabajos 
demostró que el conocimiento de la lengua árabe y del Islam andalusí eran 
fundamentales para el estudio integral de la historia peninsular, introducien-

y numismáticos. En el siglo XIX se sitúa el todavía consultado elenco de los 
historiadores y geógrafos andalusíes, si bien no reducidos en absoluto a estas 
materias, el  de F. Pons Boigues6.

Los trabajos posteriores de los discípulos directos e indirectos de esta 
escuela, entre los cuales se encontraban J. Ribera y Tarragó, M. Asín Pala-
cios y otros7

los estudios europeos dedicados al Islam y a al-Andalus en particular. Para 
una información más cuidada sobre el desarrollo de la escuela de arabistas 

trabajo de M. Manzanares de Cirre y la valoración de J. T. Monroe8, que po-
-

en los últimos tiempos dentro y fuera del ámbito estrictamente pedagógi-
co de la lengua9

10, que atraviesa 
-

ráneo del Islam en sus temáticas más variadas, como docente, traductor y 

3 J.A. Conde, Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de varios manuscritos 
y memorias arábigas, Madrid 1820-1821.
4 P. de Gayangos, The history of the Mohammedan dynasties in Spain, London 1840-1843, 2 
vols.
5 F. Codera y Zaidín (ed.), Bibliotheca Arabico-Hispana, Madrid 1882-1895, 10 vols.; Estudios
críticos de historia árabe española, Madrid 1917, 2 vols.
6 F. Pons Boigues, -
les, Madrid 1898.
7 B. López García, Textos y obras clásicas sobre la presencia del Islam en la Historia de Es-
paña, en Colección “Clásicos Tavera”, serie III, Historia de España, III, n. 17, Madrid 1998 
[CD-ROM].
8 M. Manzanares de Cirre, Arabistas españoles del siglo XIX, Madrid 1972; J. T. Monroe, Islam
and the arabs in Spanish Scolarship, Leyden 1970.
9 B. López García, ,
en «Awr…q», 18 (1997), pp. 11-48.
10 V. Morales Lezcano, , en 
«Awr…q», 17 (1996), pp. 97-120.
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divulgador sobre todo de la cultura andalusí, que ayudó a expandir el interés 
por esta realidad histórica más allá de los especialistas de al-Andalus y del 

Los antecedentes inmediatos de las investigación actual sobre el emirato 
nazarí se remontan a historiadores y arabistas del siglo XIX11, siendo de ca-
pital importancia para la inserción de la Granada nazarí en la historia y en la 
historiografía general de la Península la obra de M. Lafuente Alcántara, His-
toria de Granada, cuyos volúmenes II y III siguen ofreciendo en la actualidad 
noticias relevantes sobre este período12. La obra de F. J. Simonet, Descripción 
del Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas13, está superada 
ampliamente en sus planteamientos y más aún en las polémicas ideológicas 
del momento, pero es un buen ejemplo de la alianza entre historiografía na-
zarí y fuentes árabes desde temprana época; con no menos aplausos fueron 
acogidos en su época los Cuadros históricos y descriptivos de Granada y la 
Descripción de la ciudad de Granada según los autores árabes14. Al tiempo 
que se revalorizaba el rico patrimonio monumental nazarí, integrado en mu-
chos casos en el triunvirato formado por Sevilla, Córdoba y Granada15, las 

16,
siendo en este sentido destacable el trabajo de E. Lafuente y Alcántara, Ins-
cripciones Árabes de Granada, cuyo trabajo se ha demostrado valioso hasta 
la actualidad17. De esta manera se procedía a poner la base metodológica de la 

de L. Torres Balbás, realizado de forma notable en los palacios de la Alhambra 
18, en consonancia con 

11

en el siglo XVI, cuyos autores en algunos casos participaron en los hechos acaecidos en el período 

12 M. Lafuente Alcántara, Historia de Granada, comprendiendo la de sus cuatro provincias Al-
mería, Jaén, Granada y Málaga desde tiempos remotos hasta nuestros días, Granada 1843-
1846, 4 vols.; ed. facsímil, Granada 1992, 4 vols.
13 F. J. Simonet, Descripción del Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, sacada 
de los autores árabes, y seguida de un texto inédito de Mohammed Ebn Aljathib, Madrid 1860, 
con numerosas reimpresiones y reediciones.
14 F. J. Simonet, Cuadros históricos y descriptivos de Granada, coleccionados con motivo del 
cuarto centenario de su memorable reconquista, Madrid 1896; F. J. Simonet, Descripción de la 
ciudad de Granada según los autores árabes, Granada 1862.
15 R. Contreras, Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, 
ó sea la Alhambra, el Alcázar y la Gran Mezquita de Occidente, Madrid 1878.
16 A. Almagro Cárdenas, Estudios sobre las inscripciones árabes de Granada con un apéndice 
sobre su Madraza o Universidad Árabe, Granada 1879.
17 E. Lafuente y Alcántara, Inscripciones Árabes de Granada precedidas de una reseña histórica 
y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Granada 1859; ed. facsímil, est. preliminar 
Mª J. Rubiera Mata, Granada 2000.
18

indicados, véase Cuadernos de la Alhambra, 25 (1989), pp. 13-104; C. Vílchez Vílchez, La Alham-
, Granada 

1988; C. Vílchez Vílchez, Las actuaciones arqueológicas y arquitectónicas conservadas en la 
, Granada 1988; C. Vílchez Vílchez, 

Leopodo Torres Balbás, Granada 1988.
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la voz de alarma lanzada con anterioridad sobre la necesidad de conservar y 
revitalizar el rico patrimonio nazarí19.

Sin embargo, frente a este inicio exitoso aunque parcial en muchos casos 
¥†b (m. 1375) como fuente medieval suponía una barrera di-

-
ridad se advierte que el estudio del emirato/sultanato/reino nazarí no ocupa 
un espacio proporcional a su duración temporal, en comparación sobre todo 
con el período del emirato y califato omeya de Córdoba (754-1031) que ha re-
cibido tradicionalmente, al menos hasta mediados del siglo XX, mayor aten-
ción de los especialistas debido a dos razones principales: el ser considerado 
el período de esplendor político andalusí, con la mayor extensión territorial 
de al-Andalus sobre la Península, y la relativa existencia hasta ese momento 
de mayor cantidad de fuentes medievales disponibles para su estudio. Baste 
recordar el exitoso trabajo de R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne 

, basado en 
parte en estudios anteriores, título cuya terminología es ajena a la sensibili-
dad de la historiografía actual, pero que no merma en absoluto el gran éxito 
en su tiempo con varias traducciones y revisiones desde el 187720; por esta 
época en el ámbito anglófono, aunque de menor envergadura y calado cientí-

The story of the Moors in Spain de S. Lane-Poole21. Hay que 

datos aportados por Dozy: la memorable Histoire de l’Espagne musulmane
de É. Lévi-Provençal22, considerada obra cumbre de mediados del siglo XX 
y referencia para los estudios andalusíes en el arco temporal 711-1031, cuyo 
contenido pasó a formar parte de los dos volúmenes de España musulmana 

23, traducidos por el 
insigne E. García Gómez con la apreciable colaboración de L. Torres Balbás 
para la parte dedicada al arte. En comparación con estos estudios, resulta 
curioso observar que los volúmenes de la misma colección de la Historia de 
España

-

(vol. VIII) coordinados por Mª J. Viguera Molíns, casi medio siglo después de 

19 R. Contreras, Sobre la conservación de la Alhambra y creación de un Museo Oriental, [s.l.
s.d.
20 R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almo-

, Leyden 1861, 2 tomos; revisión y puesta al día de E. Lévi-Provençal, Leyden 
1932, 3 vols.; Historia de los musulmanes españoles hasta la conquista de Andalucía por los 

, trad. F. de Castro, Madrid 1877; revisión E. de Gorbea, Buenos Aires 
1946.
21 S. Lane-Poole, The story of the Moors in Spain, New York-London 1886; reed. Baltimora 
1990.
22 Histoire de l’Espagne musulmane, ed. revisada y aumentada, París 1950, 3 vols.
23 Historia de España, IV y V, 

, dir. R. Menéndez Pidal, Madrid 1950 y 1957.
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la aparición de los dos volúmenes centrados en el anterior período andalusí: 
por primera vez el grosor y la profundidad del estudio sobre el emirato nazarí 
se igualaron al realizado con anterioridad sobre el período andalusí 711-1031, 
fruto colectivo de la labor individual de muchos investigadores que trataron 
aspectos concretos de la realidad nazarí, en trabajos publicados sobre todo en 
la segunda mitad del siglo XX, como habrá tiempo de observar en las mate-
rias seleccionadas para este balance: poder político e instituciones, sociedad 
y economía.

La menor cuantía de fuentes sobre el emirato nazarí en comparación con 

serie de autores a conceder al período nazarí menor espacio en sus obras ge-
nerales sobre al-Andalus, de las cuales se desprendía la idea de que el Estado 

historia de al-Andalus: dos siglos y medio reducidos en algunos casos a pocas 
páginas, si bien el progresivo adelanto de la investigación fue ampliando el 
espacio dedicado al reino nazarí24. Esta cuestión puede apreciarse en un corto 
espacio de tiempo entre el trabajo de A. G. Chejne, Muslim Spain. It’s History 
and Culture25, donde el autor dedica veintiún capítulos a recorrer la historia 
política, la sociedad, la economía, la administración, las artes, las ciencias y 
el legado andalusí, de los cuales centra el capítulo 5º en la dinastía nazarí de 
Granada con escasas referencias más a este período, y la actitud algo más ge-
nerosa hacia este período de P. Guichard en su obra 
histoire de l’Espagne musulmane26, fruto sin duda de los trabajos realizados 
entre las dos publicaciones sobre el emirato nazarí, pero donde sigue proyec-
tándose la imagen de una larga fase de decadencia y estancamiento hasta su 

-
teamientos más relevantes realizados sobre al-Andalus en su conjunto, cuyo 
tema ha captado la atención de diversos especialistas que han desarrollado la 
cuestión en trabajos compresivos de sus ocho siglos de existencia27.

24 J. Castilla Brazales, Nuevas aportaciones sobre la historiografía árabe sobre al-Andalus, en 
Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro, Granada 1995, II, pp. 711-733; M. Marín, 

, en Lo spazio letterario del Medioevo. Le culture circos-
tanti, II, La cultura islamica, Roma 2003, pp. 349-377; A. D. Taha, Dir…s…t f† l-ta’r†j al-andalus†,
Beyrut 2004.
25 A.G. Chejne, Muslim Spain. It’s History and Culture, Minneapolis 1974; Historia de España 
musulmana, trad. P. Vila, Madrid 1980.
26 P. Guichard, , París 2000; trad. De
la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus, Granada 2002.
27 Cl. Sánchez-Albornoz, La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medie-
vales, Buenos Aires 1946, 2ª ed. corregida y aumentada, Buenos Aires 1960; W.M. Watt, A history 
of Islamic Spain, with additional sections on litteratura by P. Cachia, Edinburgh 1960; Historia
de la España islámica, trad. J. Elizalde, Madrid 1970; J. Read, The Moors in Spain and Portugal,
London 1974; R. Arié, España musulmana: siglos VIII-XV, trad. B. Juliá, vol. III de Historia de 
España Moorish Spain, London 1992; M. 
Ali Makki, , en S. K. Jayyusi (ed.), The lega-
cy of Muslim Spain, Leyden 1992, pp. 3-87; H. Kennedy, Muslim Spain and Portugal: a political 
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Sin duda es a partir de bien entrada la segunda mitad del siglo XX cuando 
se puede hablar de historiografía contemporánea centrada en el emirato na-
zarí de Granada con obras generales que abarcan el conjunto de este período 
andalusí, generadas de forma paralela a una rica bibliografía de estudios par-
ticulares y a nuevas vías de investigación abiertas sobre períodos anteriores 
de al-Andalus28 -
damentales para conocer un planteamiento general de la cuestión, centradas 
en todo momento en los dos siglos y medio de existencia del Estado nazarí, 
las cuales ofrecen en diferente medida una exposición de la historia política 
más relevante, con los acontecimientos bélicos más representativos sucedidos 
en el territorio nazarí a tenor de la denominada Reconquista territorial cas-

Conquista 
economía, la sociedad y la cultura nazarí, que reúnen como es lógico estudios 
más profundos de diversas facetas del emirato nazarí junto a las aportaciones 
propias de cada obra, cuya comprensión del hecho nazarí, formas de acerca-

del desarrollo de la investigación.
M. Á. Ladero Quesada inició este recorrido general por el reino naza-

rí con su obra 29, cuyo 
exitoso planteamiento extendió el estudio de la sociedad musulmana y de 
la población conversa al período comprendido entre la capitulación de Gra-
nada en 1492 y el aplastamiento de la revuelta morisca de 1571, durante el 
cual la sociedad musulmana bajo dominación castellana pasó de su condi-
ción de mudéjar (respeto a la religión, lengua, derecho y costumbres) a la 
conversión forzosa de 1502 y el inicio de la cuestión morisca: la obra fue 
revisada y ampliada en la tercera edición del 1989 tras un rotundo éxito que 
la ha convertido en punto de referencia de esta etapa andalusí. El contenido 

-
dalus, pues, aunque sea incuestionable que en 1492 desapareció el último 
Estado islámico de la Península, el emirato nazarí de Granada, dejando de 
ser un espacio político autónomo, también es verdad que resulta controver-

-
tar de explicar sus estructuras socio-económicas, no sólo durante el período 
mudéjar, sino también su presencia en la problemática morisca (inquisición, 
revueltas de la Alpujarra, etc.), con numerosa bibliografía sobre el carácter 
diacrónico de la cuestión, que contribuye a generar un apasionante debate 
histórico en la actualidad: no es fácil utilizar la periodización de la historia 

history of al-Andalus, Harlow 1996; Á. L. Encinas Moral, Cronología histórica de al-Andalus,
Madrid 2005; E. González Ferrín, Historia general de Al Ándalus: Europa entre Oriente y Occi-
dente, Córdoba 2007.
28 Mª J. Viguera Molíns, Al-Andalus: de Omeyas a Almohades, en La Historia Medieval en Es-

, Pamplona 1999, pp. 51-148.
29 M.Á. Ladero Quesada, , Madrid 1969.
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événementielle
como al-Andalus.

Es fundamental el recorrido histórico de R. Arié en su clásico L’Espagne 
Musulmane au temps des Na¡ , traducida al castellano con 

El reino 
30, cuyo planteamiento general de la cuestión 

nazarí junto a los datos ofrecidos de carácter político, militar, social y econó-
mico hacen obligada la consulta de una obra de referencia para los estudios 
dedicados a esta época: la misma editorial De Boccard reimprimió la obra en 
1990 con la participación activa de la autora que actualizó el contenido y re-

recorrer la historia nazarí en , publicado en 
Historia de Granada31. En comparación con esta joya sobresalen los dos volu-
minosos tomos de la Editorial Espasa-Calpe dedicados al mundo nazarí den-
tro de la importante enciclopedia Historia de España de Menéndez Pidal32,
cuyo tomo VIII-III se titula 
Instituciones. Espacio y Economía, miestras que el VIII-IV aparece como El 

, ambos bajo 
la sabia supervisión de Mª J. Viguera Molíns que coordinó a los mayores espe-

de referencia para cualquier consulta sobre la mayoría de los autores que han 
dedicado su atención a la historia nazarí, por no decir prácticamente todos 

la Historia del Reino de Granada, cuyo primer volumen dedica buena parte 
de su espacio a los fundamentos del poder, el poblamiento y el territorio, las 
actividades económicas y la sociedad, la creación artística, la cultura y la vida 
cotidiana del emirato nazarí33. Desde el ámbito arabófono destaca el análisis 
de M. A. al-Basa sobre la historia de la caída de al-Andalus34.

En este apartado relativo a obras de contenido general sobre el emirato 

dedicados a un período concreto, los cuales están enfocados en su mayoría 
desde un punto de vista événementielle, con aportaciones valiosas sobre as-
pectos concretos de las instituciones, la sociedad y la economía nazarí. Dada 

30 R. Arié, L’Espagne Musulmane au temps des Na¡ , Paris 1973, trad. al caste-
llano, , Madrid 1992.
31 R.G. Peinado Santaella y J. E. López de Coca (coords.), Historia de Granada, II, La época me-
dieval. Siglos VIII-XV, Granada 1987, pp. 241-368.
32 Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J. Mª Jover Zamora, Madrid 2000. 
33 Historia del Reino de Granada, I, , ed. R.G. 
Peinado Santaella, Granada 2000, pp. 189-450.
34 M.A. al-Basa, Suq™t al-Andalus: ta’r†ju-hu wa-asb…bu-hu, Damasco 2002.
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su extensión no es posible enumerar los estudios sobre el ámbito local y regio-
nal del territorio, los cuales ofrecen sustanciosa información sobre los temas 
elegidos para esta publicación. Igualmente ocurre con los trabajos dedicados 
a emires concretos o a cuestiones determinadas de sus reinados. Por ello baste 

-
tión35

el hecho de tratarse de estudios centrados en reinados fundamentales para 
conocer períodos concretos de gran relevancia histórica. En este sentido se 
encuadra el trabajo de B. Boloix Gallardo sobre el nacimiento del Estado y de 
la dinastía Ban™ Na¡r36. La publicación de C. Torres Delgado, El antiguo reino 
nazarí de Granada: 1232-1340, recorre los gobiernos de los emires nazaríes 
desde la conformación del Estado nazarí hasta la famosa batalla del Estrecho 
de Gibraltar de 134037. En un contexto editorial diverso surge una obra que se 
ensambla cronológicamente con el estudio anterior como si quisiera comple-
tar el período no tratado,  de J. E. López de 
Coca38. No hay que olvidar la intervención de los benimerines procedentes del 
Magreb y asentados en la Península Ibérica, cuya presencia hasta la segunda 
mitad del siglo XIV transcurrió de forma paralela a la historia nazarí, inte-
raccionando con sus estructuras políticas, económicas y sociales39. El estudio 
de A. Mujt…r al-‘Abb…d† sobre la época de Mu|ammad V40 ofrece una cuida-
da exposición del desarrollo político de los dos reinados de este emir (1354-
1359/1362-1391) y del exilio intermedio en Fez, estudiando aspectos concretos 

-
liente es sin duda el visir Ibn al-Ja¥†b: de este controvertido personaje existen 
biografías y estudios parciales de aspectos concretos de su intensa vida y de 
su compleja personalidad41. Para conocer la política nazarí de la primera mi-
tad del siglo XV, son imprescindibles el estudio de L. Seco de Lucena sobre los 
cuatro reinados de Mu|ammad IX el Zurdo42 y las apreciaciones de R. Salicrú 
i Lluch sobre este período paralelo al reinado del monarca catalano-aragonés 
Alfonso el Magnánimo43. Los trabajos de J. E. López de Coca y F. Vidal Castro 
se centran respectivamente en los problemas dinásticos nazaríes de mediados 

35 No pueden dejar de mencionarse entre otros R. Arié, M. Arribas Palau, M. Charouiti Hasnaoui, 
E. García Gómez, H. Livermore, J.E. López de Coca, R. Salicrú i Lluch, L. Seco de Lucena Paredes, 
J. Torres Fontes, Mª J. Viguera Molíns.
36 B. Boloix Gallardo, 
los orígenes de un estado y de una dinastía, Jaén 2005.
37 C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de Granada: 1232-1340, Granada 1974.
38 En A. Domínguez Ortiz (dir.), Historia de Andalucía III. Andalucía del Medievo a la Moderni-

, Madrid-Barcelona 1989, pp. 315-485.
39 M.Á. Manzano Rodríguez, La intervención de los Benimerines en la Península Ibérica, Madrid 
1992.
40 A. Mujt…r al-‘Abb…d†, El reino de Granada en la época de Mu|ammad V, Madrid 1973.
41 Baste citar los autores que han profundizado en la vida de este autor: R. Arié, J. Bosh Vilá, A. 

…r al-‘Abb…d†, E. de San-
tiago Simón, F. Velázquez Basanta.
42 L. Seco de Lucena, Mu|ammad IX, sultán de Granada, ed. C. Castillo Castillo, Granada 1978.
43 R. Salicrú i Lluch, , Barcelona 1998.
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del siglo XV44. El investigador C. Álvarez de Morales traza un exquisito cua-
dro de las ambiciones políticas y conquistas territoriales de los tres últimos 
emires nazaríes, Ab™ l-›asan ‘Al†, su hermano Mu|ammad al-Zagal y su hijo 
Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad45

la engloba J. E. López de Coca bajo la perspectiva de la rama dinástica de 
Ab™ Na¡r Sa‘d en el estudio 
casa de Ab™ Na¡r Sa‘d46. No desmerecen la atención las obras de síntesis con 

(1482-1492), durante la cual gobernaron los emires antes mencionados, cuya 
autoría se debe a M. Á. Ladero Quesada, quien ya estudió con anterioridad el 
fenómeno de paulatina inserción del territorio granadino en la corona caste-
llana47. En todo caso, el problemático siglo XV nazarí ha sido magistralmente 
tratado en sus diversas perspectivas de estudio en una obra colectiva de título 
En el epílogo del Islam andalusí: la Granada del siglo XV, editado por C. del 
Moral Molina. En la actualidad, el que suscribe estas líneas tiene en prensa 
la obra -
damentos sociales de un Estado andalusí, fruto del trabajo de investigación 
realizado en la Tesis doctoral.

2. Fuentes medievales para el estudio de la civilización nazarí

Se ha indicado el fenómeno de mayor atención prestado al emirato nazarí 
de Granada a partir de mediados del siglo XX, cuya razón fundamental es la 
edición de nuevos textos medievales, el aprovechamiento de los existentes y 
las aportaciones procedentes del ámbito arqueológico, pero también se debe 
en parte al desviamiento de la atención hacia períodos menos conocidos de al-
Andalus por saturación de estudios en torno al período considerado clásico, el 
emirato y el califato de Córdoba, a sus antecedentes históricos y a las conse-
cuencias de la desaparición del Estado omeya. Sin embargo, la optimización 
y el descubrimiento de nuevos recursos textuales, documentales y arqueoló-
gicos son los verdaderos responsables de haber situado los estudios nazaríes 
en el creciente desarrollo del que disfrutan en la actualidad. Las fuentes me-
dievales se reparten entre crónicas, enciclopedias histórico-literarias, obras 

-

44 J. E. López de Coca, , en «MEAH», 
29-30 (1980-1981), 1, pp. 61-90; F. Vidal Castro, Una década turbulenta de la dinastía nazarí de 

, en C. del Moral Molina (ed.), En el epílogo del Islam andalu-
sí: la Granada del siglo XV, Granada 2002, pp. 75-116. 
45 C. Álvarez de Morales, Muley Hacén, el Zagal y Boabdil: los últimos reyes de Granada, Gra-
nada 2000.
46 En M.Á. Ladero Quesada (ed.), La incorporación de Granada a la corona de Castilla, Granada 
1993, pp. 709-730.
47 Entre otros trabajos suyos, Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid 1967; La

, Granada 2001.
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pertorios documentales y el registro arqueológico, de forma preferente para el 
estudio de los temas tratados en esta ocasión, que, junto a obras de adab, re-
copilaciones poéticas, estudios teológicos, composiciones religiosas, tratados 

-
formación para los estudios centrados en la política, la sociedad, la economía, 
el derecho y la cultura del emirato nazarí a partir de los textos y los documen-
tos surgidos dentro y fuera de su seno48. Dentro del conjunto textual originado 
en lengua árabe hay que mencionar las fuentes procedentes del Magreb con 
sustanciosa información para el estudio del emirato nazarí49. Este conjunto 
no deja de ampliarse con nuevas ediciones, traducciones y estudios del rico 
patrimonio de manuscritos existentes50

emirato de Granada el estudio realizado sobre la versión de la conocida cró-
nica anónima que el al-Maqqar† (siglo XVII) insertó en su magna obra Naf|
al-¥†b, en cuya traducción y comentario ha trabajado F. Velázquez Basanta51.
A este material textual se unen los escritos en lengua hebrea procedentes de 

Islam peninsular recogidos después del decreto de expulsión de 1492, como 
ocurrió con el rabino Capsali en su exilio italiano52.

Los documentos conservados referentes al emirato nazarí de Granada en 
materia de política exterior se reparten en su mayoría entre documentos de 

-

con gran vivacidad la actividad exterior del Estado nazarí y las relaciones so-

48 Sobre historia económica y social del reino nazarí de Granada,
en

, Córdoba 1978, II, pp. 395-404; Mª J. Viguera Molíns, Fuentes árabes alrededor de la 
guerra de Granada, en M. Á. Ladero Quesada (ed.), La incorporación de Granada a la Corona 

-
, Granada 1993, pp. 419-439; Mª J. Viguera Molíns, La cultura nazarí y sus re-

, en C. Castillo Castillo (ed.), Estudios nazaríes,
Granada 1997, pp. 165-189; Mª J. Viguera Molíns, Historiografía, en El reino nazarí de Granada 

, coord. Mª J. Viguera, vols. VIII-III de 
Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J.Mª Jover Zamora, Madrid 2000, pp. 19-45.
49 M. al-Man™n†, al-Ma¡…dir al-‘arabiyya li-ta’r†j al-Magrib mina-l-fat| al-isl…m† ilà nih…yat
al-‘a¡r al-|ad†Å, Rabat 1983; M. HaØØ†, Fuentes árabes de la historia de Marruecos y al-Andalus 
en los siglos XV y XVI, en M. García-Arenal y Mª J. Viguera (eds.), Relaciones de la Península 

, Ma-
drid 1988, pp. 373-388; M. Shatzmiller, L’Historiographie mérinide. Ibn Khald™n et ses contem-
porains, Leyden 1982.
50 Mª J. Viguera, Manuscritos de Ibn al-Ja¥†b, Ibn Jald™n y al-Maqr†z†, Granada 2006 
[CD-ROM].
51 F. Velázquez Basanta, La relación histórica sobre las postrimerías del Reino de Granada, se-
gún A|mad al-Maqqar† , en C. del Moral Molina (ed.), En el epílogo del Islam andalusí: 
la Granada del siglo XV, Granada 2002, pp. 481-554.
52 Y. Moreno Koch, La conquista de Granada y la expulsión de Sefarad según las crónicas his-
panohebreas, en 

, Córdoba 1978, II, pp. 329-337.
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ciales con el resto de los reinos ibéricos, el Magreb y otras potencias del Me-
diterráneo. Una mínima parte de estos documentos proceden de la cancillería 
estatal nazarí, las llamadas cartas bermejas, y de otros ámbitos internos del 
emirato, si bien la mayoría del material conservado fue emitido en el exterior, 
cuyas lenguas de origen o de traducción son una buena muestra del amplio re-
pertorio de las relaciones nazaríes: árabe, castellano, catalán, italiano, latín. 
La mención de las principales ediciones documentales supone referir un elen-

sobre la política nazarí, la regulación de las relaciones fronterizas, el comercio 
exterior, los contactos diplomáticos, los intereres particulares de los emires y 
las actividades de las potencias mediterráneas en el territorio granadino.

El elenco documental es extenso en cualquiera de los ámbitos exteriores, 
ya que los documentos se encuentran en su mayoría editados de forma dis-
persa en diversas publicaciones, siendo contados los repertorios dedicados a 
un tema o ámbito exterior determinado que hayan sido recopilados teniendo 
como eje central el emirato nazarí53. Por esta razón, resulta poco práctico se-

y que, a su vez, contienen nutrida información sobre las relaciones políticas, 
económicas y sociales con el reino de Castilla, la corona de Aragón, el norte 
de África, Génova y otras potencias italianas54

de forma particular las colecciones de carácter diplomático, junto a escrituras 
de carácter privado, reunidas en el ámbito institucional nazarí con carácter 
antológico, que exponen las fórmulas utilizadas en la Cancillería y ofrecen 
datos importantes sobre las relaciones exteriores del emirato55. Es de esperar 
una publicación al respecto que trace en la actualidad las grandes líneas de 

53

M.A. Alarcón y R. García de Linares, Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la 
Corona de Aragón, Madrid 1940; R. Salicrú i Lluch, Documents per a la història de Granada del 

, Barcelona 1999; el repertorio sobre las relaciones de 
Granada en época de Jaime II de Aragón presentado por À. Masià, Jaume II: Aragó, Granada 
i Marroc. Aportació documental, Barcelona 1989; el proyecto todavía en curso de A. Fábregas 
García sobre la edición y estudio de los libros de cuentas de la familia Spinola en relación a Gra-
nada, Un mercader genovés en el reino de Granada. El libro de cuentas de Agostino Spinola 

, Granada 2002; La familia Spinola en el reino nazarí de Granada. Contabilidad 
, Granada 2004; la edición del material relativo al en-

frentamiento con Granada presente en un único archivo, de J.A. García Luján, Treguas, guerra 
, Gra-

nada 1998.
54

-
gua árabe o conservados en su traducción, junto a aquellos escritos en otras lenguas, todos ellos 
relacionados directamente con la actividad exterior del emirato nazarí, entre otros G. Airaldi, 
A. Bustani, R. Castrillo, H. Derenbourg, A. Fábregas, Mª T. Ferrer i Mallol, B. Garí, M. Garrido 
Atienza, M.M. ›amm…da, M. ‘A.A. ‘In…n, M. Gaspar Remiro, M. Marcos Aldón, J.P. Monferrer 
Sala, F. Muriel Morales, R. Pinilla Melguizo, G. Pistarino, R. Salicrú i Lluch, E. Toral y Fernán-
dez, además de una larga lista de autores que han editado documentación referente a la frontera 
terrestre y marítima nazarí.
55 Viguera Molíns, Historiografía cit., pp. 36-37.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[766]



13

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

investigación basada en el material documental existente, en árabe y en otras 
lenguas, y que ofrezca igualmente una visión recopiladora de la variada infor-
mación archivística sobre las relaciones exteriores nazaríes.

En el ámbito interno del emirato nazarí no faltan documentos notariales 
en lengua árabe, en versión original o copias homologadas, y traducciones 
versadas en castellano para uso cristiano, los conocidos documentos roman-
ceados, aunque no tantos como se desearía para la investigación histórica. 
Son los famosos documentos arábigo-granadinos que consisten en su mayoría 
en actas notariales de acuerdos entre privados, si bien se conservan en me-
nor medida otras casuísticas: cartas privadas, recibos de impuestos, nombra-

testimonios conservados de la actividad notarial en el Islam medieval. Este 
repertorio presenta una cantidad y una calidad discontinuas en el tiempo, ya 
que el mayor número de documentos se concentra en las últimas décadas del 
siglo XV, muchos de ellos en época mudéjar (1492-1501), con un alcance temá-
tico relativamente variado en el caso de las actas notariales: contratos de com-
pra-venta, tasaciones, particiones, cesiones, poderes generales, testamentos, 
reconomientos de deudas, es decir, jurisprudencia en torno al traspaso de un 
bien inmueble, junto a otras casuísticas de carácter legal como contratos de 
matrimonio, divorcios, dotes y repartimientos de aguas. Los documentos se 
encuentran en colecciones públicas y privadas, destacando de forma abruma-
dora el conjunto presente en diversas instituciones de la ciudad de Granada: 
Archivo Municipal, Cabildo de la Catedral, Convento de las Comendadoras de 
Santiago, y, en particular, Biblioteca de la Universidad de Granada, que con-
serva en sus fondos un relevante corpus documental accesible a través de un 
catálogo informatizado. En relación al fondo universitario, la investigadora A. 

o editados previamente en relación al número de referencia y signatura ac-
tual, incluyendo además descripción física, contenido y fecha de redacción de 
cada documento56.

Sería largo enumerar los títulos de ediciones y estudios de documentos 
arábigo-granadinos, conservados en árabe o romanceados (traducidos al 
castellano en torno a los siglos XV-XVI), sin contar con los documentos no 
árabes que contienen datos fundamentales para conocer la economía y la so-
ciedad nazarí: baste recordar los nombres de los principales autores57, cuyos 

56 Repertorio documental arábigo-granadino: los documentos árabes 
de la Biblioteca de la Universidad de Granada, en «Qurtuba», 6 (2001), pp. 275-296. Los docu-
mentos arábigo-granadinos conservados en la Universidad de Granada están informatizados y se 
pueden consultar en el Catálogo de Fondo Antiguo a través de las signaturas BHR/Caja C-027 y 
BHR/Caja C-069: < http://adrastea.ugr.es/ >. En la actualidad está trabajando en la creación de 
una base de datos sobre este tipo de documentos, que aparecerá en las direcciones < www.cchs.
csic.es > y < www.eea.csic.es >.
57 M. Acién Almansa, F.J. Aguirre Sádaba, M. Alarcón, J. Albarracín, C. Álvarez de Morales, I. 

Gaspar Remiro, Á. González Palencia, J. Grima Cervantes, W. Hoenerbach, M. Jiménez Alarcón, 
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58, si bien 
-

ción, estudio y traducción de documentos pertenecientes a este importante 
conjunto, en concreto el corpus Documentos arábigo-granadinos59. Existe 
igualmente un rico material documental presente en diferentes obras de ca-
rácter jurídico-religioso, compuesto por dictámenes jurídicos, fetuas ( fatwà)
emitidas por los jurisconsultos (muftíes), cuya amplia temática permite ex-
traer datos sobre diferentes aspectos políticos, socio-económicos y religiosos 
ligados a la regulación de la vida de la comunidad de creyentes a través del 
derecho islámico: su principal repertorio se encuentra disperso en el Mi‘y…r
de al-Wanšar†s†60.

Las impresiones de primera mano de los viajeros que visitaron o resi-
dieron temporalmente en el territorio nazarí constituyen una buena base de 
datos para el estudio del emirato de Granada61, normalmente desde una pers-
pectiva más objetiva de la realidad nazarí respecto a las fuentes medievales 

las necesidades de los gobernantes. Junto a este valioso material se encuen-
tran las descripciones de los propios granadinos, baste recordar al respecto 
el famoso viaje de inspección del emir Y™suf I a las tierras orientales del emi-
rato62. El origen diverso de estos viajeros rinde tributo a la inserción interna-
cional del Estado nazarí y a sus contactos más estrechos con el Mediterráneo 
y Europa, siendo especialmente interesantes las descripciones de los viajeros 
magrebíes durante la época meriní63. Los encuentros políticos y culturales 

Mª C. Jiménez Mata, A. Labarta, A. Malpica Cuello, J. Martínez Ruiz, E. Mesa Soria, E. Molina 
López, Mª J. Osorio Pérez, R. G. Peinado Santaella, Mª D. Rodríguez Gómez, J. A. Rodríguez 
Lozano, E. de Santiago Simón, L. Seco de Lucena Paredes, Mª D. Quesada Gómez, C. Trillo San 

58 C. Barceló y A. Labarta, Los documentos árabes del Reino de Granada. Bibliografía y pers-
pectivas, en «Cuadernos de la Alhambra», 26 (1990), pp. 113-119; Mª J. Viguera Molíns, Sobre
documentos árabes granadinos, en C. del Moral Molina (ed.), En el epílogo del Islam andalusí: 
la Granada del siglo XV, Granada 2002, pp. 117-138.
59 L. Seco de Lucena, Documentos arábigo-granadinos, Madrid 1961. Sobre la vida y la extensa 
bibliografía de este autor, véase D. Cabanelas, Luis Seco de Lucena y su obra, en «MEAH», 20 
(1971), pp. 7-43; J. Mª Fórneas Besteiro, , en C. Castillo Castillo 
et alii (eds.), 

, col. al-Mudun, Granada 1999, pp. 13-32. 
60 al-Wanšar†s†, Al-Mi‘y…r al-mu‘rib wa-l-Ø…mi‘ al-mugrib ‘an fat…w† ahl Ifr†qiya wa-l-Anda-
lus wa-l-Magrib, ed. M. ð…ØØ† et al., Rabat 1981, 13 vols.; diferentes autores han trabajado sobre 
las fetuas nazaríes, entre ellos M. Arcas Campoy, Mª I. Calero Secall, A. Carmona González, S. Mª 
Domínguez Rojas, M. Fadel, F. de la Granja, V. Lagardère, J. López Ortiz, J. Martos Quesada, D.S. 
Power, D. Serrano, C. Trillo San José, F. Vidal Castro.
61 Viguera Molíns, Historiografía cit., pp. 27-31.
62 J. Bosch Vilá y W. Hoenerbach, , en «Andalu-
cía Islámica», 2-3 (1981-1982), pp. 33-69.
63 Al-›. Al-Š…hid†, Adab al-ri|la bi-l-Magrib f† l-‘a¡r al-mar†n†, Rabat 1990, 2 vols.
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granadino Ibn al-Ja¥†b, el tunecino Ibn Jald™n y el tremeceno Ibn Marz™q64.
En el caso de Ibn Jald™n reviste especial importancia la descripción de sus 
servicios prestados en la corte nazarí y las apreciaciones sobre el juego po-
lítico desarrollado en el emirato, presentes en su autobiografía que consti-
tuye un verdadero relato de viajes65. A mediados del siglo XIV se compuso 
la narración del famoso viaje de Ibn Ba¥¥™¥a, originario de Tánger, desde el 
Mediterráneo occidental hasta el extremo Oriente, cuyos recuerdos dictó el 
intrépido viajero al granadino Ibn Ëuzayy, quien embelleció el texto con citas 
literarias, contribuyendo seguramente a la descripción del emirato nazarí y la 
mención de diferentes personalidades de la época66. Las noticias recogidas en 

-
mientos sucedidos en el territorio nazarí entre 1429 y 1430, revelando datos 

|ammad IX el 
Zurdo67 ‘Abd 
al-B…si¥ b. Jal†l, ofreciendo sabrosas noticias sobre la situación política grana-
dina y transmitiendo la información obtenida previamente en Tremecén, en 
cuyo periplo encontró además varios andalusíes emigrados al Magreb68. La 

mano y constituyen una interesante muestra de la percepción de sus corre-
ligionarios en la Península. Este es el caso del mudéjar Ibn al-Ÿabb…| que 
atravesó el emirato nazarí a mediados del XV en su viaje a Oriente y plasmó 
sus impresiones personales del panorama socio-religioso69. Por situarse en 

Itinerarium 
Hispanicum de Hieronymus Münzer, donde plasmó las impresiones de su vi-

64 A. Peláez Rovira, El viaje íntimo de Ibn Marz™q a través de los relatos de Ibn al-Ja¥†b e Ibn 
Jald™n, en Mª D. Rodríguez Gómez y J.P. Monferrer Sala (coords.), Entre Oriente y Occidente: 
ciudades y viajeros en la Edad Media, Granada 2005, pp. 133-151.
65 Ri|lat Ibn Jald™ , ed. M. b. T…w†t al-¦anØ†, corrección y revisión N. al-Ëarr…|,
Ab™ Ýab†-Beirut 2003, trad. A. Cheddadi, Le Voyage d’Occident et d’Orient, Paris 1980.
66 Entre otras ediciones, traducciones y estudios de su ri|la, véase A través del Islam, introd., 
trad. y notas de S. Fanjul y F. Arbós, Madrid 1981, última reimpr. 2005; E. Lévi-Provençal, Le
voyage d’Ibn Ba¥¥†™¥a dans le Royaume de Grenade, en Mélanges offerts à William Marçais par 
l’IEI de l’Université de Paris, París 1930, pp. 206-223; L. Seco de Lucena, De toponimia grana-
dina: sobre el viaje de Ibn Ba¥¥™¥a al reino de Granada, en «al-Andalus», 16 (1951), 49-85; V. 
Martínez Enamorado, Granadinos en la Ri|la de Ibn Ba¥¥™¥ , en «Al-Anda-
lus-Magreb», 2 (1994), pp. 203-221.
67 M.M. Mallett, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, with «The Diary of Luca di 
Maso degli Albizzi, Captain of the Galleys, 1429-1430», Oxford 1967.
68 G. Levi della Vida, ,
en «al-Andalus», 1 (1933), pp. 307-334; R. Brunschvig (ed. y trad.), Deux récits de voyage inédits 
en Afrique du Nord au XVe siècle. Abdalbasit b. Halil et Adorne, Paris 1936. 
69 Ë. Šayja, Mamlaka Garn…¥a min jil…l Munš…b al-ajb…r wa-ta÷kirat al-ajy…r li-‘Abd All…h b. 
al-Ÿabb…| al-A¡ba|†, en «Sharq al-Andalus», 10-11 (1993-1994), Homenaje a María Jesús Ru-
biera Mata, pp. 291-305; F. Franco Sánchez, El reino nazarí de Granada según un viajero mu-

, en «Sharq al-Andalus», 13 (1996), pp. 
203-224.
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sita a la Península Ibérica entre 1494 y 1495, destacando las descripciones 
del reino de Granada realizadas poco después de la desaparición del Estado 
nazarí70, dentro del panorama de viajeros centroeuropeos que visitaron esta 
región71.

Las composiciones literarias nazaríes constituyen una importante fuente 
de recursos históricos para el estudio del emirato nazarí de Granada en dife-

-

ayudan a reconstruir espacios, ambientes y momentos históricos, sobre todo 
a nivel institucional, como ocurre con los panegíricos de los patios y salas de 
los palacios de la Alhambra de Granada72. De igual modo, la poesía laudatoria, 
elegíaca y, en general, los poemas compuestos con motivo de acontecimientos 
particulares de la dinastía nazarí, ofrecen datos de interés para conocer hechos 
acaecidos en el territorio. Baste recordar la información suministrada por di-
versos poemas de los diwanes de Y™suf III, al-Bas¥† e Ibn Furk™n para conocer 
aspectos fundamentales de la frontera castellano-granadina en el siglo XV73.

En cambio, es discutible el favor que ha realizado a la historiografía del 

siglo XVI han compuesto obras basadas en el romancero, en las leyendas so-

70 Hieronymus Münzer, Itinerarium Hispanicum: Viaje por España y Portugal: Reino de Gra-
nada, est. prel. F. Camacho Evangelista, Granada 1987.
71 F. Camacho Evangelista, Viajeros, artistas y artesanos alemanes en Granada durante el siglo 
XV, en «Cuadernos de la Asociación Cultural Hispano-Alemana», 6 (1982), pp. 169-200.
72 D. Cabanelas Rodríguez, Inscripciones poéticas del Generalife, en «Cuadernos de la Alham-
bra», 14 (1978), pp. 3-86; D. Cabanelas Rodríguez y A. Fernández-Puertas, Inscripciones poéticas 
del Partal y de la fachada de Comares, en «Cuadernos de la Alhambra», 10-11 (1974-1975), pp. 
117-200; D. Cabanelas Rodríguez y A. Fernández-Puertas, El poema de la fuente de los Leones, en 
«Cuadernos de la Alhambra», 15-17 (1979-1981), pp. 3-88; D. Cabanelas Rodríguez y A. Fernán-
dez-Puertas, Los poemas de las tacas del arco de acceso a la Sala de la Barca, en «Cuadernos de 
la Alhambra», 19-20 (1983-1984), pp. 61-152; A. Fernández-Puertas, 
palacios de Comares y Leones, Granada 1974; A. Fernández-Puertas, El poema de la fachada del 
Mexuar, en «Cuadernos de la Alhambra», 41 (2005), pp. 37-58; E. García Gómez, Poemas árabes 
en los muros y fuentes de la Alhambra, Madrid 1985; E. García Gómez, Foco de antigua luz so-
bre la Alhambra: desde un texto de Ibn al-Ja¥† , Madrid 1988; Mª J. Rubiera Mata, Los

Ëayy…b en la Alhambra, en «al-Andalus», 35 (1970), pp. 453-467; 
Mª J. Rubiera Mata, Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-A| -
hambra, en «al-Andalus», 42 (1977), 2, pp. 447-452; Mª J. Rubiera Mata, Ibn al-Ëayy…b, el otro 
poeta de la Alhambra, Granada 1994; J. Vallvé Bermejo, Poemas árabes en los muros y fuentes 
de la Alhambra, en «Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos», 23 (1985-1986), pp. 
105-112; A. López y A. Orihuela Uzal, Una nueva interpretación del texto de Ibn al-Ja¥†b sobre 

, en «Cuadernos de la Alhambra», 26 (1990), pp. 121-144; A. de la Higuera 
Rodríguez, Los poemas originales del Patio de los Arrayanes de la Alhambra, en «Estudios sobre 
patrimonio, cultura y ciencias medievales», 7-8 (2005-2006), pp. 135-142.
73 C. del Moral Molina, El D†w…n de Y™suf III y el sitio de Gibraltar, en Homenaje a prof. Darío 
Cabanelas, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, Granada 1987, II, pp. 79-96; C. Castillo 
Castillo, La pérdida de Archidona poetizada por al-Bas¥†, en Homenaje al Prof. Jacinto Bosch 
Vilá, Granada 1991, II, pp. 689-693; M. Charouiti Hasnaoui, 
castellana poetizados por al-Bas¥† e Ibn Furk™ , en P. Segura Artero (coord.), Actas

, Almería 1997, pp. 101-116.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[770]



17

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

bre las luchas civiles granadinas y en aspectos coloristas de la historia nazarí, 
cuyas narraciones han ejercido cierto peso en el proceso de recostrucción his-
tórica de tan apasionante época incluso bien avanzado el siglo XX74. No es el 
momento de hacer una valoración al respecto, sin embargo, no puede dejar de 
mencionarse el valor de estas composiciones literarias como soporte para la 

-
minado Romancero que forma parte del origen de tan interesante fuente his-
tórico-literaria75. El contenido de estos poemas puede ser aprovechado en su 
justa medida, pues a pesar de los controvertidos datos que aportan sobre di-
versos sucesos de armas y semblazas de personajes de la época, con deforma-
ciones de los hechos y anacronismos, constituye un soporte susceptible de ser 
usado para analizar datos históricos, con las debidas precauciones ante una 
información que debe ser valorada en este caso al margen de la creación lite-
raria76. Esta cuestión se observa en la poética creada en torno a la toma de la 
estratégica localidad de Antequera en 1410, donde se comprueba la capacidad 
militar superior de los efectivos castellanos de forma paralela a las usuales hi-
pérboles empleadas en este tipo de narraciones, pero que a la vez es signo de la 
trascendencia de los hechos de armas desarrollados en este enclave fronterizo 

77.
Al romancero se unieron con posterioridad un conjunto de obras narra-

lectores, incluidos los futuros historiadores del emirato nazarí, con la recrea-
ción de acontecimientos bélicos, intrigas palaciegas e historias sentimentales 
de dudoso carácter histórico78, pero de gran difusión en el imaginario mítico 
europeo79, sobre todo francés, donde el lenguaje sentimental llegó incluso a 

74 R. Arié, Le royaume nasride de Grenade: réalité et légende, en «Awr…q», 4 (1981), pp. 
149-165.
75 De la rica bibliografía existente destacan dos obras clásicas de carácter recopilatorio y analítico 
donde están representados los romances relacionados con el emirato de Granada, A. Durán (ed.), 
Romancero General o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII, en Biblioteca
de Autores Españoles, Madrid 1945, 2 vols.; R. Menéndez Pidal, 

, Madrid 1953, 2 vols. Destaca la investigación de S. G. Armis-
tead, , en D. Catalán et alii (coords.), De balada 
y lírica, Madrid 1994, I, pp. 77-224. Véase además la reciente obra de A. González Segura (ed.), 
Romancero, Madrid 2008.
76 F. López Estrada, El Abencerraje y la hermosa Jarija. Cuatro textos y su estudio, Madrid 1957; 
ed. renovada, , Madrid 1993; P. Bénichou, Creación poética 
en el Romancero tradicional, Madrid 1968.
77 B. Martínez Iniesta, La toma de Antequera y la poética del heroismo, en J. A. González Alcan-
tud y M. Barrios Aguilera (eds.), Las tomas: antropología histórica de la ocupación territorial 
del reino de Granada, Granada 2000, pp. 383-414.
78 Los personajes de estas obras recuerdan a grandes nombres de la historia nazarí, Abindarránez, 
Jarifa, Abencerraje, Morayma, Aixa, incluso el morisco Aben Humeya. Véase la obra clásica de Mª 
Soledad Carrasco Urgoiti, El moro de Granada en la literatura. Del siglo XV al XX, Madrid 1956, 
reed. Granada 1989. El tema ha sido revisado recientemente por J. A. González Alcantud, Lo moro. 
Las lógicas de la derrota y la formación del estereotipo islámico, Barcelona-Granada 2002.
79 Mª S. Carrasco Urgoiti, La imagen mítica de la Granada Nazarí en las literaturas europeas de 
los siglos XVI y XVII, en C. del Moral Molina (ed.), En el epílogo del Islam andalusí: la Granada 
del siglo XV, Granada 2002, pp. 307-343.
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depurarse del contexto orientalizante y alcanzó gran resonancia literiaria80.
La red literaria creada se fusionó al lento inicio de la recuperación de la me-
moria histórica del emirato nazarí de Granada, a pesar del intento de los es-
pecialistas de diferenciar entre leyenda y hecho histórico. Las consecuencias 

Abencerrajes y en uno de sus más acreditados estudiosos, L. Seco de Lucena 
Paredes, en cuyo afán por desvelar la historia del linaje abencerraje no acaba 
de desprenderse del peso conceptual de la luchas de bandos de la Granada 
nazarí81 -
res están consiguiendo con no poco arrojo intelectual alejarse del imaginario 
romántico de las luchas de bandos, con los Abencerrajes como irremediables 
protagonistas, en cuyas contiendas quedaban implicados de forma irrever-
sible los emires nazaríes. En este sentido se encuadra la aportación de ‘Abd 
al-‘Az†z S…lim que plantea el estudio del linaje entre la verdad histórica y el 
relato popular siguiendo la idea de Seco de Lucena82. El trabajo de E. Fosal-
ba83 plantea la polémica cuestionando la veracidad histórica de las leyendas 
a partir del análisis del discurso literario posterior y de las contradicciones 
existentes al confrontarlo con los datos presentes en las fuentes históricas: 
trabajo elogiable aún más si cabe ya que no tiene acceso directo al material 
escrito en árabe.

3.  R

-
-

-
bre diversas realidades nazaríes. Estos trabajos muestran la necesidad actual 
de reagrupar los estudios sobre el emirato nazarí y de mesurar las nuevas vías 
de investigación, ante la continua renovación de la fuentes cronísticas, docu-

atención de forma particular en el material procedente de registros castella-
nos, catalano-aragoneses e italianos, en mayor cuantía en comparación con el 

-
tes árabes (fundamental la labor de Mª J. Viguera Molíns). El acercamiento 

80 E. Fosalba Vela, , Barcelona 1994, pp. 
199-272.
81 L. Seco de Lucena, La leyenda de los abencerrajes, en «Archivos del Instituto de Estudios Afri-
canos», 5 (1951), 19, pp. 35-51; Los abencerrajes, leyenda e historia, Granada 1960.
82 ‘Abd al-‘Az†z S…lim, Ban™ Sarr…Ø wuzar…’ Ban† Na¡r. Bayna l-|aq†qa al-ta’r†jiyya wa-l-qi¡¡a
al-ša‘biyya, en «Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos», 28 (1996), pp. 7-59.
83 E. Fosalba, Sobre la verdad de los Abencerrajes, en «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona», 48 (2002), pp. 313-334.
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entre 1968 y 1998 sobre la política, la sociedad y la economía nazarí84. Los 
estudios sobre las relaciones exteriores del emirato de Granada en el Medite-
rráneo occidental han sido recogidas en gran parte en el detallado elenco de 
Mª T. Ferrer i Mallol sobre la corona catalano-aragonesa, el Islam y el mundo 

85. En el Levante 
peninsular destaca el balance de J. Hinojosa Montalvo sobre las relaciones en-
tre Valencia y Granada durante el siglo XV86. Más hacia el sur E. Molina López 
trazó el estado de la cuestión de la Almería nazarí (siglos XIII-XV) en 1990 
y las perspectivas de la investigación del momento87. En relación al Norte de 
África destaca el trabajo de M. García-Arenal y otros colaboradores sobre las 
relaciones con la Península Ibérica en los siglos XV-XVI88. Las publicaciones 
sobre las manifestaciones artísticas nazaríes también han sido evaluadas de 
la mano de A. Fernández-Puertas89.

-

de cierta relevancia numérica, pensando que a la cuestión nazarí le han pres-
tado atención publicaciones seriedas de la más diversa temática, predominan-

-
plutense de Madrid), «Andalucía Islámica. Textos y Estudios» (Universidad 
de Granada), «al-Andalus» (CSIC, Madrid-Granada), «al-Andalus-Magreb» 
(Universidad de Cádiz), «Cuadernos de Historia del Islam» (Universidad de 
Granada), «Cuadernos de la Alhambra» (Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife), «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Universidad de Grana-
da) y «al-Qan¥ara» (CSIC, Madrid) entre otras. En este sentido, las revistas de 
historia general, medieval o local recogen material valioso sobre este período 
histórico, destacando por el volumen de artículos centrados en la civilización 
nazarí los «Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historio-

-

84 J.E. López de Coca, El reino nazarí de Granada y los medievalistas españoles. Un balance 
provisional, en 

, Pamplona 1999, pp. 
149-173.
85 Mª T. Ferrer i Mallol, La corona catalano-aragonese, l’Islam e il mondo mediterraneo: 
vent’anni di ricerche, en «Medioevo. Saggi e Rassegne», 25 (2002), pp. 35-78.
86 J.E. López de Coca, Las relaciones entre Valencia y Granada durante el siglo XV: balance de 
una investigación Estudios sobre Málaga y el Reino de 
Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga 1987, pp. 83-111.
87 E. Molina López, Almería en la etapa na¡r† . Estado de la cuestión, balance y 
perspectivas, en 

, Almería 1990, I, pp. 13-65. 
88 M. García-Arenal, 

, Madrid 1989.
89 A. Fernández-Puertas, Arte nazarí: conocimiento, investigación y bibliografía, en C. Castillo 
Castillo (ed.) Estudios nazaríes, Granada 1997, pp. 111-145. 
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tóricos de Granada y su Reino» con sede en Granada. No pueden olvidarse los 
EOBA ( ) publicados por el 

-
cias sobre autores, personajes y sabios del emirato nazarí.

Los instrumentos de estudio, divulgación y docencia de la realidad nazarí 
dentro o fuera de una línea de investigación marcadamente andalusí, con la 

-
-

lógico y pedagógico, como en la obra colectiva ¿Cómo entender al-Andalus?: 
90. Sin embargo, el creciente interés 

de los estudios nazaríes y andalusíes se comprueba de forma particular en 
el recurso informático de Internet con numerosas web que abren puertas de 
acceso al conocimiento del pasado nazarí, contribuyendo a la difusión de dife-

-
co y divulgativo: la red ha abierto posibilidades inmensas para la divulgación 
de la civilización nazarí y como instrumento de uso de los especialistas en la 
materia. Esta situación obliga a mencionar las páginas web más representa-
tivas orientadas al emirato nazarí, o, en su defecto, dedicadas a al-Andalus y 
la civilización islámica, donde encontrar igualmente información relevante 
sobre la cultura nazarí.

-
moción y la difusión de la investigación y el conocimiento sobre la lengua, la 
literatura y la historia del mundo árabe, en especial al-Andalus, entre otros 

-
sos orientados a este cometido91, siendo particularmente relevante la empresa 

-
-

tarse en Internet. Con espíritu combinado de divulgación y ciencia surge en 
92,

publicaciones y su labor de difusión de la cultura andalusí e islámica general, 
aspecto observable en su web: igualmente tiene en proyecto un Diccionario de 
autores y obras andalusíes. Desde el ámbito de la arqueología medieval surge 
la web de este nombre creada por el Grupo de Investigación “Toponimia, His-

noticias, artículos, información sobre excavaciones en marcha y enlaces, en 
los que la cultura material nazarí recibe una especial atención93; en esta línea 

-

90 J. Mª Fórneas Besteiro et alii (eds.), -
dio y enseñanza, Madrid 1999.
91 < http://www.ibntufayl.org/ >
92 < http://www.legadoandalusi.es/legado/index.html >
93 < http://www.arqueologiamedieval.com >
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y evolución de las tipologías constructivas arabo-islámicas94. El “Centro de 

de articulos, muchos de ellos publicados con anterioridad en formato papel 
sobre el período nazarí, aunque el centro tenga como principal objetivo la di-
fusión y el estudio de la cultura morisca andaluza (siglos XVI-XVII)95. Del 

andalusí no deja de estar presente96. Un buen recurso de Internet al alcance de 

de Granada, centro perteneciente al CSIC97, en cuya sección de Enlaces den-
tro de la Biblioteca ofrece un listado de portales, instituciones, publicaciones 
electrónicas y bases de datos de estudios árabes donde buscar información 
sobre el emirato nazarí de Granada98. En esta institución desarrolla su labor 
investigadora J. Castilla Brazales, quien pone a disposición del navegante un 

Andalusíes. La memoria custodiada, con el objetivo de satisfacer la 
curiosidad del lector que se interese por aspectos concretos relacionados con 
los andalusíes, incluidos los nazaríes, sin llegar a ser exhaustiva como indica 

en el estudio de la civilización andalusí y nazarí, con bibliografía actualizada 
hasta diciembre de 200599.

4. Poder político e instituciones públicas

4.1 Administración del poder político: emir, visir y secretario

La administración civil ha sido tratada bajo la óptica de tres ámbitos 
-

a la cuestión, en el que actualiza la visión sobre estos poderes granadinos 
con nuevos datos aportados a los ya conocidos100. Diversos autores se han 
interesado por la política particular de un determinado soberano, cuyas ac-

94 < http://www.laac.es/ >
95 < http://www.alyamiah.com >
96 < http://www.medievalismo.org >
97 < http://www.eea.csic.es/ >
98 < http://www.eea.csic.es/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=56 >
99 < http://www.eea.csic.es/Divulgacion/Andalusies/and_introd.htm >
100 Mª J. Viguera Molíns, El soberano, visires y secretarios, en El Reino Nazarí de Granada 

, coord. y prólogo Mª J. Viguera, tomo 
VIII-III de Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J. Mª Jover Zamora, Madrid 2000, pp. 
317-363.
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tividades y funciones gubernamentales ayudan a conocer el papel del rey/
sultán/emir en las estructuras del poder nazarí. Son varios los estudios al 
respecto que integran en el discurso histórico el análisis concreto de aspec-
tos particulares del emir, entre los cuales resultan más representativos en 

no delegadas y ejercidas en determinadas coyunturas históricas, en particu-
lar la administración directa de la justicia, la defensa personal del territorio 
y la labor edilicia101.

Las competencias del visir ejercidas como delegación del poder del so-
berano se han rastreado a partir de este título que, como en otros períodos 
andalusíes, podían ostentarlo funcionarios civiles y jefes militares, sin que en 
ningún caso el cargo estuviera asociado al ámbito cortesano con la dotación 
de una pensión vitalicia: era consejero personal del emir, participaba en la 
investidura del soberano, formaba parte del Consejo y podía tener diferentes 
cargos relevantes de la administración, como pusieron de relieve hace tiempo 
los trabajos de J. Mª Casciaro y D. Sourdel102. Los estudios concretos sobre 
las funciones asociadas a los títulos de visir (waz†r), gran chambelán (|…Øib)
y doble visirato (÷™ l-wiz…ratayn) se han centrado sobre todo en el período 
central de la historia del emirato nazarí y en los cuatro grandes visires que 
ejercieron las máximas competencias del Estado, en el ámbito de la Canci-
llería nazarí que privilegió la transmisión de los conocimientos inherentes a 
estos cargos. Los visires más reconocidos por su altura intelectual y su deci-
dida actividad política son al-Ëayy…b, Ibn al-Ja¥†b e Ibn Zamrak, que, junto a 
Ibn al-›ak†m y Riÿw…n (siglos XIII-XV), se sucedieron en las máximas ins-
tancias políticas del emirato nazarí durante los gobiernos de varios emires103.
No dejan de ser notorios los visires del siglo XV pertenecientes a los linajes 
más prestigiosos de la Granada nazarí, con grandes cotas de poder, capacidad 

104.

101 al-‘Abb…d†, El reino de Granada cit.; Álvarez de Morales, Muley Hacén, el Zagal y Boabdil
cit.; Boloix Gallardo, De la taifa de Arjona al reino nazarí de Granada cit.; M.K. Chabana, His-
toria política del reinado del sultán nasrí Y™suf I, en «MEAH», 16-17 (1967-1968), pp. 165-190; 
López de Coca,  cit.; del Moral Molina, El D†w…n de Y™suf III y el 
sitio de Gibraltar cit.; A. Peláez Rovira, Un año crítico de la historia nazarí: Na¡

, en «MEAH», 54 (2005), pp. 117-142; Seco de Lucena, Mu|ammad
IX cit.
102 J.Mª Casciaro, El visirato en el reino nazarí de Granada, Madrid 1947 y en «Anuario de His-

“Waz†r” et “|… ,
en Études d’Orientalisme dédieés a la mémoire de Lévi-Provençal, París 1962, II, pp. 49-755.
103 J. Bosch Vilà, Ben al-Jatib y Granada, Granada 1980; E. García Gómez, Ibn Zamrak, el poeta 
de la Alhambra, Granada 1975; E. Molina López, Ibn al-Ja¥†b, Granada 2001; E. Molina López, 
Ibn al-Ja¥†b: vínculo vital, político y cultural entre al-Andalus y el Magreb, en P. Beneito y F. 
Roldán (coords.), , Sevilla 2004, pp. 
153-188; Mª J. Rubiera Mata, El å™ l-wiz…ratayn Ibn al-›ak†m de Ronda, en «Al-Andalus», 34 
(1969), pp. 105-121; Mª J. Rubiera Mata, Ibn al-Ëayy…b: el otro poeta de la Alhambra, Granada 
1994; L. Seco de Lucena, El |…Øib Riÿw…n, la Madraza de Granada y las murallas del Albaicín,
en «Al-Andalus», 29 (1956), pp. 285-296.
104 Véase la nota 160 sobre los ilustres linajes granadinos.
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Un aspecto importante que atrae la atención de los investigadores es el 
proceso de legitimación del poder político en el ámbito nazarí, que sigue los 
mecanismos propios de la legitimidad del Islam clásico105. El instrumento ins-
titucional requerido era la bay‘a, procedimiento de investidura o proclama-
ción del soberano, mediante la cual se llegaba a un acuerdo contractual entre 
gobernante y pueblo gobernado dentro de la dinámica política de acceso al 
poder, como analiza E. Molina López en el caso andalusí y nazarí en parti-
cular106, y que abarcaba de hecho las instituciones civiles, militares y judicia-
les del Estado107. En este sentido se enmarca el artículo ya clásico de F. de la 
Granja sobre un dictamen jurídico ( fatwà) condenatorio del emir Boabdil, 
que pone de relieve la importancia del cuerpo jurídico-religioso en la legiti-
mación del poder108, pero también la interacción entre el intelectual y las au-
toridades políticas como ha delineado A. Damaj109. Los gobernantes nazaríes 
tuvieron presente la necesidad de legitimar su poder por medio de la propa-

Moreno110, sino a través de su expresión más depurada en la Madraza de Gra-
nada, institución fundada por las autoridades políticas nazaríes con vocación 
de estudios altamente especializados en varias disciplinas islámicas111. Pero la 
legitimación del poder político gobernante debió igualmente hacer frente a las 
relaciones con el reino de Castilla, máximo garante de la existencia del emi-
rato nazarí, cuyos aspectos más controvertidos analiza J. E. López de Coca en 
relación a su papel de reino vasallo112.

En el ejercicio del poder político hay una cuestión de creciente interés para 
comprender la interacción entre la acción ejecutiva del soberano y los movi-

elemento de la vida religiosa granadina supuso un factor de desestabilización 

105 Mª I. Fierro, La legitimidad del poder en el Islam, en «Awr…q», 15 (1994), pp. 147-161.
106 E. Molina López, La dinámica política y los fundamentos del poder, en R. G. Peinado Santae-
lla (ed.), Historia del Reino de Granada. I: De los orígenes a la época mudéjar, Granada 2000, 
pp. 211-248.
107 P. Chalmeta Gendrón, Presupuestos políticos e instrumento institucionales y jurídicos en al-
Andalus, en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), -

108 F. de la Granja, Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granada, en «Al-Andalus», 26 
(1971), pp. 163-164.
109 A. Damaj, El intelectual y el poder político en la época nazarí, Tesis Doctoral inédita dirigida 
por E. Molina López, Granada 2003.
110 M. Espinar Moreno, Escuelas y enseñanzas primarias en la España musulmana: noticias 

, en «Sharq al-Andalus», 8 (1991), 
pp. 179-209.
111 D. Cabanelas Rodríguez, Inscripción poética de la antigua madraza granadina, en «MEAH», 
26 (1977), 1, pp. 7-26; D. Cabanelas Rodríguez, La Madraza árabe de Granada y su suerte en 
época cristiana, en «Cuadernos de la Alhambra», 24 (1988), pp. 29-54.
112 J.E. López de Coca, El reino de Granada: ¿un vasallo musulmán?, en Fundamentos medieva-

-
, León-Ávila 2005, pp. 313-346.
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socio-política ya que podía aglutinar el descontento popular de la población 
hacia el gobierno, aspecto que ha sido puesto en relación con la inclinación al 
pensamiento místico de algunos emires, la pertenencia de algunas familias 
y de miembros importantes de la clase alta a cofradías (¥ar†q…t) granadinas, 
e, incluso, de relaciones entre las dos orillas mediterráneas propiciadas por 
este pensamiento religioso113: los estudios dispersos requieren una visión de 
conjunto y un análisis más profundo desde las nuevas perspectivas de estudio 
de la política nazarí, que, por razones de espacio, deben quedarse en una mera 
alusión.

4.2 Administración civil y judicial del territorio

La división administrativa del territorio nazarí constituye una cuestión 

datos para plantear el espacio territorial granadino desde los documentos, las 
crónicas y el material arqueológico existente, cuya información combinada la 

-
teamiento del problema, profundizando en aspectos concretos derivados de la 
administración nazarí114. En todo caso se parte siempre de una realidad geo-

variable durante el desarrollo histórico del período nazarí, dentro del margen 
de las cordilleras Béticas y con los grandes valles interiores, cuyas unidades 
de relieve y rasgos más sobresalientes quedan resumidos en el estudio de C. 
Torres Delgado115. En este análisis es fundamental el recurso a la toponimia 
para los estudios de carácter administrativo, siendo una fuente primordial 
de datos la rica producción del polígrafo granadino Ibn al-Ja¥†b, sobre todo 
la I|…¥a, cuya consulta ha ayudado a autores como Mª C. Jiménez a profun-

Granada116.
q…’id) y del arráez (ra’†s) están siendo desve-

ladas desde las diferentes funciones desarrolladas en la administración gra-
nadina, si bien el estudio de un personaje determinado suele centrarse en su 

113 Mª I. Calero Secall, Los Ban™ S†d B™na, en «Sharq al-Andalus», 4 (1987), pp. 35-44; Mª J. 
Rubiera, Un aspecto de las relaciones entre la Ifr†q†ya ›af¡† y la Granada Na¡r†: la presencia 
tunecina en las ¥ar†q…t místicas granadinas, en «Les Cahiers de Tunisie», 26 (1978), 103-104, pp. 
165-172; E. de Santiago Simón, El polígrafo granadino Ibn al-Ja¥†
para su estudio, Granada 1983.
114 Mª C. Jiménez Mata, La división administrativa, en 
Política. Instituciones. Espacio y Economía, coord. y prólogo Mª J. Viguera Molíns, vol. VIII-III 
de Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J.Mª Jover Zamora, Madrid 2000, pp. 253-318.
115 C. Torres Delgado, El territorio y la economía, en 
Política. Instituciones. Espacio y Economía, coord. y prólogo Mª J. Viguera Molíns, vol. VIII-III 
de Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J. Mª Jover Zamora, Madrid 2000, pp. 481-504.
116 Mª C. Jiménez, -
trativo a través de la toponimia, Granada 1990.
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participación activa en las luchas políticas internas, ante la ausencia de datos 
necesarios para profundizar en sus funciones civiles y militares117. Pero lo in-
teresante en este caso son las referencias dispersas en varias publicaciones de 
carácter socio-económico y militar, estrechamente ligadas con el territorio y 
originadas desde la disciplina arqueológica, de forma particular los trabajos 
de la que, con todo el derecho del mundo, se puede denominar Escuela de 

en revitalizar los estudios sobre el emirato nazarí desde la perspectiva del 
territorio, se encuentran A. Fábregas, A. García Porras, M. Jiménez Puertas, 
A. Malpica, J. Mª Martín Civantos, C. Trillo San José y otros118. Siguiendo con 
la cuestión, no cabe duda que la función civil del caíd queda ligada de alguna 
manera al territorio en el que ejerce su actividad, dentro de una relación tal 
vez preanunciada en el Levante peninsular en siglos precedentes, como ha 

119. Este planteamiento no rechaza la existencia de li-
najes asentados en una región determinada, que, aún poseyendo un elevado 
grado de poder socio-económico, no parecen ligados al caidazgo en su zona de 
origen, como ocurre con los Ban™ l-ðak†m de Ronda, presentes desde el siglo 
XIII hasta la caída de la ciudad en poder castellano120.

Las estructuras judiciales del emirato nazarí de Granada dispusieron de 
un importante elemento de cohesión interna en la ortodoxia islámica emanada 
del derecho m…likí, que constituyó la base jurídica de al-Andalus121. El pano-
rama jurídico-religioso logrado con la implantación del m…likismo y el fuerte 
elemento de cohesión en torno al soberano permitieron la homogeneidad insti-
tucional que reglamentó la judicatura nazarí, cuyos representantes, cualidades 
de los encargados de impartir justicia y diversos aspectos relacionados con 
esta cuestión han sido estudiados de forma general, pero con importantes ele-

117 Mª J. Rubiera Mata, El arraez Ab™ Sa‘†d FaraØ b. Ism…‘†l b. Na¡r, gobernador de Málaga 
y epónimo de la segunda dinastía na¡rí de Granada
Orientalistas», 11 (1975), pp. 129-133.
118 Remito al sitio web del Grupo de Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino 

es/~tharg/ >, si bien debe indicarse que los estudiosos dedicados a diferentes disciplinas conec-
tadas con la arqueología rebasan los miembros de este equipo. Baste recordar las aportaciones de 
los miembros del Grupo de Investigación “Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciu-

Palazón < http://www.laac.es/ > .
119 P. Guichard, El problema de la existencia de estructuras de tipo “feudal” en la sociedad de al-

, en Estructuras feudales y feudalismo en el mundo 
, Barcelona 1984, pp. 117-145. 

120 I. de las Cagigas, Una carta aljamiada granadina, en «Arabica», 1 (1954), pp. 227-275; A. La-
barta, Cartas árabes malagueñas, en «Anuario de Estudios Medievales», 19 (1989), pp. 611-625; 
Rubiera Mata, El å™ l-wiz…ratayn Ibn al-ðak†m de Ronda cit.
121 Mª I. Fierro, El Derecho M…likí en al-Andalus: siglos II/VIII-V/XI, en «Al-Qan¥ara», 12 
(1991), pp. 19-132; Mª Arcas Campoy, Teoría y práctica del en Granada nazarí: fuentes, 
estudios y algunas conclusiones, en C. Castillo Castillo (ed.), Estudios nazaríes, col. al-Mudun,
Granada 1997, pp. 15-27.
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-
Historia de España de Menéndez Pidal122. 

-
tico y el poder judicial, es decir, entre gobernadores y cadíes, cuyos ámbitos de 
acción no dejan de ser poderes delegados de la autoridad del emir123.

-
gura del cadí supremo (q…ÿ† l-Øam…‘a) en la Granada nazarí124, la función y las 
características del delegado del juez (n…’ib)125, las familias nazaríes estrecha-
mente emparentadas con la judicatura, algunas de las cuales desde épocas 
anteriores, con la práctica encubierta de la sucesión en el cargo judicial126 de-
bido a la transmisión de conocimientos jurídicos en el seno familiar127, dentro 
de un fenómeno extensivo a las familias de sabios o ulemas musulmanes en 
al-Andalus128. Especial relevancia están teniendo los estudios sobre el nota-
riado nazarí, enmarcados siempre en un contexto islámico129, pero cuya idio-
sincracia empieza a valorarse con el conocimiento de las fórmulas notariales 
empleadas para validar un documento legal que da fe pública de un acto jurí-
dico entre privados130. No hay que olvidar los estudios dedicados a los bienes 

122 Mª I. Calero Secall, La justicia, cadíes y otros magistrados, en El reino nazarí de Granada 
, coord. y prólogo Mª J. Viguera Molíns, 

vols. VIII-III de Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J.Mª Jover Zamora, Madrid 2000, 
pp. 365-427.
123 Mª I. Calero Secall, Rulers and q…ÿ†s: their relationship during the Na¡rid kingdom, en «Is-
lamic Law and Society», 7 (2000), 2, pp. 235-255.
124 Mª I. Calero Secall, Cadíes supremos de la Granada na¡r†, en Actas del XII Congreso de la 

, Madrid 1986, pp. 135-159.
125 Mª I. Calero Secall, n…’ib , en «An-
dalucía Islámica», 4-5 (1983-1986), pp. 161-201.
126 Mª L. Ávila, Cargos hereditarios en la Administración judicial y religiosa en al-Andalus, en 

, Madrid 1994, pp. 27-37; Mª I. Calero Secall, Familias de cadíes en el reino Naza-
rí, en C. Vázquez de Benito y M.Á. Manzano Rodríguez (eds.), Actas del XVI Congreso de la Union 

, Salamanca 1995, pp. 73-88.
127 L. Seco de Lucena Paredes, Los Ban™ ‘ƒ¡im intelectuales y políticos granadinos del siglo XV,
en «MEAH», 2 (1953), pp. 5-14; M. Charouiti Hasnaoui, Una familia de juristas en los siglos XIV 
y XV: los Ban™ ‘ƒ¡im de Granada, en , Madrid 
1994, VI, Homenaje a José Mª Fórneas, pp. 173-185. Mª L. Ávila, Los Ban™ Man©™r al-Qays†, en 

, Madrid 1992, V, Familias andalusíes, pp. 23-
37; J. Bosch Vilá, Los Ban™ Sim…k de Málaga y Granada: una familia de cadíes, en «MEAH», 11 
(1962), pp. 21-37; Mª D. Rodríguez Gómez, Los Ban™ B™nuh: Una familia de juristas de Almuñé-
car, en Homenaje al profesor J.M. Fórneas Besteiro, Granada 1995, I, pp. 607-614.
128 L. Molina, El estudio de las familias de ulemas como fuente para la historia social de al-An-
dalus, en -

, Madrid 1994, pp. 161-174.
129 W. Hoenerbach, El notariado islámico y el cristiano: estudio comparativo, en «Cuadernos de 
Historia del Islam», 11 (1984), pp. 103-138.
130 Del escritorio al tribunal: estudio de los documentos notariales en la 
Granada nazarí, en J.P. Monferrer Sala y M. Marcos Aldón, Grapheion: códices, manuscritos e 

, Córdoba 2003 (Studia semitica. Manuales y estudios, 
The Notaries and Their Formulas: The legacies from the 

Library of the University of Granada, en From al-Andalus to Khurasan: Documents from the 
Medieval Islamic World, Leyden-Boston 2006, pp. 59-77.
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habices, con la reciente contribución de A. García Sanjuán que recoge variado 
131.

4.3 La práctica de la guerra y la defensa del territorio

La constante actividad bélica de diferente grado y alcance desarrollada en 
-

ra política, económica y social del ejército nazarí, aspectos que Mª J. Viguera 
Molíns ha sabido valorar en una amplia visión de conjunto132. La sociedad 

en continua alerta para defender sus vidas, sus posesiones y sus intereses eco-
nómicos en el territorio nazarí, como parece desprenderse a primera vista del 
título Sociedad y organización guerrera en la Granada na¡r† de R. Arié133.
Sin embargo, en varias ocasiones se ha indicado la débil militarización de la 
sociedad nazarí en contraste con la conciencia bélica de otros reinos penin-
sulares, en particular la corona de Castilla que supo asimilar con cierta cele-
ridad las nuevas técnicas ofensivas generadas en los siglos XIV-XV, como ha 
puesto de relieve M. Á. Ladero Quesada134

importancia de la guerra en la sociedad granadina a partir de dos tratados de 
epoca nazarí, cuyo autor, Ibn Hu÷ayl, muestra de forma caballeresca diversas 
cuestiones sobre el Øih…d, las milicias, las armas, los usos guerreros, los orna-
mentos y el mundo de la equitación135.

La defensa del territorio ha sido objeto de estudio en varias facetas, pero 
resulta especialmente novedoso la conexión con el poder político nazarí pues-
ta de relieve en los últimos análisis de la cuestión. En esta dirección se tratan 
las estructuras defensivas del emirato nazarí en íntima relación con la propia 
conformación del solar andalusí, de tal manera que el poder político domina 
el espacio cuando en efecto es capaz de defenderlo mediante un conjunto de 

131 A. García Sanjuán, 
, Huelva 2002.

132 Mª J. Viguera Molíns, El Ejército, en -
tuciones. Espacio y Economía, coord. y prólogo Mª J. Viguera Molíns, vols. VIII-III de Historia
de España de Menéndez Pidal, dir. J. Mª Jover Zamora, Madrid 2000, pp. 431-432.
133 R. Arié, Sociedad y organización guerrera en la Granada na¡r†, en M. Á. Ladero Quesada 
(ed.), La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del Symposium Conmemora-

, Granada 1993, pp. 147-193.
134 M.Á. Ladero Quesada, La organización militar de la corona de Castilla durante los siglos XIV 
y XV, en M.Á. Ladero Quesada (ed.), La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas 

,
Granada 1993, pp. 195-227.
135 Ibn Hu÷ayl, Kit…b tu|fat al-anfus wa-ši‘…r sukk…n al-Andalus. L’ornament des âmes et la 
devise des habitants d’al-Andalus: traité de guerre sainte islamique, trad. L. Mercier, París 1936-
1939; Kit…b ©ilyat al-furs n wa-¹i r al-¹u n. Gala de caballeros, blasón de paladines, ed. Mª 
J. Viguera Molins, Madrid 1977.
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A. Malpica Cuello aplicando el hecho a la costa granadina136. En todo caso, la 
defensa del territorio no deja de estar conectada con las milicias granadinas 
según la valoración de C. Torres Delgado137.

Un elemento importante presente en la protección del emirato nazarí y en 
la ofensiva a los reinos peninsulares es el recurso del Øih…d, cuyo desarrollo 
histórico en al-Andalus pasó por diversas etapas dentro de la normativa de la 
ley islámica138. El recurso a las milicias extranjeras está documentado en las 
aportaciones norteafricanas que se pusieron al servicio militar de los emires 
nazaríes, los famosos šuy™j al-guz…t (jefes de los guz…t, los que van a la ba-
talla)139, no sin aprovechamiento político de las luchas internas granadinas, 

Ban™ Ab† l-‘Ulà140. A tenor de las actividades bélicas y sobre todo de las rela-
ciones fronterizas se hicieron prisioneros, cuestión a la que se han acercado 
los estudiosos para analizar el fenómeno del cautiverio, la esclavitud, el nego-
cio planteado en torno a la redención de cautivos y la intervención estatal ante 
un grueso de población susceptible de ser utilizada en treguas y pactos141.

4.4 Frontera: protagonista viva de la involución territorial del emirato nazarí

Sin duda es uno de los temas privilegiados de la historiografía nazarí en 
continua evolución gracias a las fuentes documentales castellanas y catala-

136 A. Malpica Cuello, La formación de un territorio andalusí y de sus mecanismos defensivos. 
La costa de Granada en época medieval, en «Qalat», 3 (2002), pp. 25-48.
137 C. Torres Delgado, Organización de la defensa del territorio y el ejército del Reino Nazarí de 

, en «Qalat», 3 (2002), pp. 159-188.
138 D. Urvoy, Sur l’évolution de la notion de gihad dans l’Espagne musulmane, en «Mélanges de 
la Casa de Velázquez», 9 (1973), pp. 335-371.
139 Arié, L’Espagne Musulmane au temps des Na¡rides cit., p. 239, nota 5. 
140 M.Á. Manzano Rodríguez, Los Ban™ Ab† l-‘Ulà: historia de una disidencia política, en Estu-

, Madrid 1992, V, Familias andalusíes, pp. 199-227.
141 C. Argente del Castillo, Los cautivos en la frontera entre Jaén y Granada
(ed.), Relaciones exteriores del reino de Granada. IV Coloquio de historia medieval andaluza,
Almería 1988, pp. 211-225; A. Ben Driss, Los cautivos entre Granada y Castilla en el siglo XV 
según las fuentes árabes, en P. Segura Artero (coord.), Actas del Congreso La frontera oriental 

, Almería 
1997, pp. 301-310; E. Cabrera, Cautivos cristianos en el reino de Granada durante la segunda 
mitad del siglo XV Relaciones exteriores del reino de Granada cit.,
pp. 227-236; G. Cipollone, Esclavitud y liberación en la Frontera, en F. Toro Ceballos y J. Ro-
dríguez Molina (coords.), 

, Jaén 1996, pp. 59-97; M. González Jiménez, Esclavos andaluces 
en el Reino de Granada, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La sociedad 
medieval andaluza: grupos no privilegiados, Jaén 1984, pp. 327-349; M.Á. Ladero Quesada, 

, en «Hispania», 27 (1967), pp. 
63-88; R. González Arévalo, 
de la Edad Media, en «Studia historica. Historia medieval», 22 (2004), pp. 91-108; R. González 
Arévalo, Cautivos moros y judíos en Málaga en tiempos de los Reyes Católicos, en «Baética», 27 
(2005), pp. 345-362; C. Torres Delgado, Liberación de cautivos del reino de Granada, siglo XV,

3 (1982), En memoria de Salvador de Moxó, II, pp. 639-652.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[782]



29

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

no-aragonesas, en particular para conocer la frontera con los territorios de 

encuentros con el sur del reino de Valencia. Son varios los trabajos publicados 
sobre las relaciones con estos espacios vecinos que no se centran en el emi-
rato nazarí de Granada. La razón no sólo es documental, sino también meto-

frontera 
granadina como el espacio político, social y económico donde los encuentros 
personales y los intercambios comerciales generaron una vida propia alejada 
de la imagen limítrofe y yerma asociada comúnmente a este ámbito, con una 
heterogénea población residente y de paso que no siempre estaba de acuerdo 

-
reses personales y locales142, dando vida a un espacio con rica vida socio-cul-
tural143, en especial la frontera terrestre castellano-granadina que generó una 
constante interacción entre religión, cultura e ideología como ha sido puesto 

144. Estos conceptos proceden sin lugar a dudas de la importan-
cia prestada a la sociedad y a las actividades económicas de la franja fronte-
riza, siendo particularmente privilegiado el siglo XV con numerosos estudios 
sobre diferentes sectores fronterizos145. Es verdad que predomina la conside-
ración de dividir este espacio entre la dualidad frontera marítima y terrestre, 

142 M. González Jiménez, La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socioeco-
nómicas y culturales, en M. Á. Ladero Quesada (ed.), La incorporación de Granada a la Corona 

-
, Granada 1993, pp. 87-145; J. Rodríguez Molina, La frontera de Granada, siglos XIII-

XV, en F. Toro Ceballos y J. Rodríguez Molina (coords.), Estudios de Frontera. Alcalá la Real y el 
, Jaén 1996, pp. 503-560.

143 R. Arié, Sobre la vida socio-cultural en la frontera nazarí de Granada: el ambiente humano y 
la irradiación intelectual, en Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto históri-

, Almería 1997, pp. 501-513.
144 A. Mackay, Religion, Culture and Ideology on the Late Medieval Castilian-Granadan Fron-
tier, en R. Bartlett y A. Mackay (eds.), Medieval Frontier Societies, Oxford 1989, pp. 217-243.
145 J. Abellán Pérez, Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los inicios del reinado de Enrique 

, Cádiz 1985; J. de Mata Carriazo, Cartas de la frontera de Granada, en «al-Anda-
lus», 11 (1946), pp. 69-130; J. de Mata Carriazo, Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada en 

, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 61 (1955), 2, pp. pp. 3-51; I. García 
Díaz, , en «Murgetana», 79 (1989), pp. 
23-35; J.C. Garrido Aguilera, Relaciones fronterizas con el reino de Granada en las Capitulares 
del Archivo Histórico Municipal de Jaén Relaciones exteriores del 
reino de Granada. IV Coloquio de historia medieval andaluza, Almería 1988, pp. 161-172; E. 
Mitre Fernández, Las relaciones castellano-granadinas en el marco de la política peninsular de 
Enrique III. Notas para su estudio, en «CEM», 2-3 (1974-1975), pp. 331-320; C. Perea Carpio, La

, en «CEM», 10-11 (1982-1983), pp. 231-238; 
J. Rodríguez Molina, Relaciones entre Granada y Jaén en el siglo XV, en «RCEHGR», 1 (1987), 
pp. 133-153; J. Rodríguez Molina, Banda territorial común entre Granada y Jaén. Siglo XV, en 

Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Cente-
nario de la Conquista, Málaga 1987, pp. 113-130; M. Rojas Gabriel, La frontera entre los reinos 

, Cádiz 1995; P. A. Porras Arboledas, El comercio 
, en «al-Qan¥ara», 9 (1988), 2, pp. 519-523; M. Ruzafa García, La

, en Andalucía entre Oriente 

, Córdoba 1988, pp. 659-672.
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siendo esta última tratada por los investigadores en función de varios sectores 

pero aplicables en todo caso para el siglo XV, en función del proceso de invo-
lución territorial a tenor de la conquista castellana: sector oriental, central, 
noroeste y sudoccidental146.

Las actividades socio-económicas desarrolladas en la zona fronteriza se 
vieron involucradas en la amplia gama de relaciones desplegadas en los tiem-

frontera entre el emirato de Granada y el resto de las entidades políticas penin-
sulares cabe destacar las aportaciones de J. Rodríguez Molina como ejemplo 
de interés en resaltar las relaciones no bélicas entre las diferentes comunidades 
fronterizas147, dentro de sus estudios de frontera que no niegan en absoluto la 
presencia del elemento guerrero en la banda granadina148. De cualquier modo, 
hay que tener en cuenta en todo momento la dualidad guerra-paz que estuvo 
presente de forma desigual en los espacios y tiempos del discurrir histórico 
de este particular territorio149, planteados en diversos trabajos sobre la zona, 
cuyos títulos hacen expresamente referencia a estas dos realidades150.

Especial mención merece la importante frontera marítima151, la cual ejer-
ció de vehículo fundamental para el comercio exterior nazarí, como se trata 
en el siguiente epígrafe. Igualmente, los investigadores no se han olvidado de 

146 Torres Delgado, El territorio y la economía cit., pp. 505-531.
147 J. Rodríguez Molina, , en P. Se-
gura Artero (coord.), 

, Almería 1997, pp. 257-290; J. Rodríguez 
Molina, , en M. 
González Jiménez (ed.), 

,
Sevilla 1997, II, pp. 1133-1372; J. Rodríguez Molina, Convivencia de cristianos y musulmanes en 
la frontera de Granada Historia de la paz: 
tiempos, espacios y actores, Granada 2000, pp. 189-228.
148 J. Rodríguez Molina, Incursiones en tierras granadinas del condestable Iranzo, en «RCE-
HGR», 8 (1994), pp. 13-40.
149 J. Torres Fontes, Dualidad fronteriza: guerra y paz, en P. Segura Artero (coord.), Actas del 

, Almería 1997, pp. 63-78; Mª J. Viguera Molíns, Guerra y paz en la frontera 
nazarí desde las fuentes árabes, en P. Segura Artero (coord.), Actas del Congreso La frontera 
oriental nazarí cit., pp. 79-92.
150 P.A. Porras Arboledas, Las relaciones entre la ciudad de Jaén y el reino de Granada. La paz y 

, en «al-Qan¥ara», 9 (1988), 1, pp. 29-45; J. To-
rres Fontes, , en «Príncipe 
de Viana», , 2-3 (1986), pp. 721-740; J. Torres Fontes, 

, en 
«Murgetana», 94 (1997), pp. 43-53.
151 C. Torres Delgado, El Mediterráneo nazarí: diplomacia y piratería. Siglos XIII-XIV, en 
«Anuario de Estudios Medievales», 10 (1980), pp. 227-235; J. Hinojosa Montalvo, El reino de 
Valencia, frontera marítima entre Aragón y Granada, en P. Segura Artero (coord.), Actas del 

Consideraciones
sobre la frontera marítima, en P. Segura Artero (coord.), Actas del Congreso La frontera orien-
tal nazarí cit., pp. 395-408.
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la administración judicial en la frontera granadina152 -
dicción sobre los súbditos de diferente bandera que la frecuentaron, cuya pre-
sencia muestra una vez más el rico panorama humano de este ámbito: adali-

153, y el juez o 
alcalde entre moros y cristianos (al-q…ÿ† bayna l-mul™k en árabe), encargado 
de juzgar los actos delictivos provocados en el espacio fronterizo durante el 
tiempo de treguas, mediante un procedimiento jurídico establecido de común 
acuerdo entre las autoridades castellanas y granadinas154.

5. Sociedad y economía

5.1 Elementos sociales nazaríes a discusión

La sociedad del emirato nazarí de Granada ha sido valorada en su conjun-
to en varias obras generales ya mencionadas centradas en este período histó-
rico y realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XX, sin embargo debe 
indicarse que con anterioridad a esta época, incluso en el siglo XIX, hubo au-
tores que trataron la cuestión social andalusí y nazarí en particular con estu-
dios sobre las clases sociales, los grupos y los linajes, las minorías religiosas y 
la toponimia asociada a los asentamientos árabes y beréberes155. En un primer 
acercamiento de los investigadores a la sociedad nazarí se ha partido de una 
visión general de la sociedad de al-Andalus inserta en estructuras político-re-
ligiosas islámicas, dentro del enorme interés que despiertan la historia social 
y económica del Islam156. Desde esta perspectiva de estudio destaca la labor 

152 ,
en R. Bartlett y A. Mackay (eds.), Medieval Frontier Societies, Oxford 1989, pp. 127-150; Mª 
Arcas Campoy, Noticias sobre el cadiazgo en los últimos años del reino nazarí: la frontera entre 
Murcia y Granada, en «RCEHGR», 6 (1992), 2, pp. 203-210; A. Carmona González, La frontera: 
doctrina islámica e instituciones nazaríes, en P. Segura Artero (coord.), Actas del Congreso La 

, Almería 1997, pp. 47-57.
153 L. Seco de Lucena Paredes, , en «MEAH», 7 (1958), 
pp. 137-140; J. Torres Fontes, , en 
«MEAH», 10 (1961), 1, pp. 89-105; J. Torres Fontes, La hermandad entre moros y cristianos 
para el rescate de cautivos, en 

, Madrid-Teruel 1981, pp. 499-508; J. Torres Fontes, El adalid en la frontera de 
Granada, en «Anuario de Estudios Medievales», 15 (1985), pp. 345-366; M. Rojas Gabriel y D.Mª 

Aproximación a almogávares y almogaverías en la frontera con Granada, en 
F. Toro Ceballos y J. Rodríguez Molina (coords.), Estudios de Frontera. Alcalá la Real y el Arci-

, Jaén 1996, pp. 569-582.
154 J. de Mata Carriazo, Un alcalde entre los cristianos y los moros, en la frontera de Granada,
en «al-Andalus», 13 (1948), pp. 35-96; J. Torres Fontes, El alcalde entre moros y cristianos en el 
reino de Murcia, en «Hispania», 78 (1960), pp. 1-28.
155 Entre otros J. Ribera, Simonet, E. Lafuente Alcántara, I. de las Cagigas, A. Tovar Llorente, J. 
Oliver Asín.
156 J. Cl. Garcin, Le JESHO et la recherche sur l’histoire économique et sociale des pays musul-
mans, en «Journal of the Economic and Social History of the Orient», 36 (1991), 2, pp. 139-153.
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de síntesis de M. Marín157, donde la sociedad nazarí es sustancialmente recep-
tora del modelo social andalusí, aunque sin negar la existencia de elementos 
singulares presentes en su población. Según un cuadro general de la sociedad 
andalusí, se admite la existencia de dos grandes clases sociales, la aristocra-
cia ( j…¡¡a) y el pueblo (‘…mma), en correspondencia con la visión islámica de 
los propios autores andalusíes, que en el caso nazarí se ve corroborada con el 
concepto de sociedad estamental del polígrafo granadino Ibn al-Ja¥†b (siglo 
XIV)158. El grupo privilegiado engloba a los grandes linajes granadinos, los 
notables, los funcionarios de corte, los nobles (šuraf…’) que gozaban de ciertos 
privilegios en función de su supuesta pertenencia al linaje de Mahoma, los in-
telectuales, los grandes comerciantes e industriales, los gobernadores y altos 
funcionarios de Estado, en resumen todo el elemento humano privilegiado 
por nacimiento, sin descartar la fortuna personal, ya que no se niega el valor 
de la meritocracia para acceder a la esfera del poder y a los recursos políticos 
y económicos del territorio nazarí. En esta división bipartita el pueblo está 

-

árabes acabó imponiendo una visión estamental de la sociedad en la que pre-
valecía el carácter estático, pero que no podía renunciar al ámbito de la meri-
tocracia, con casos fulgurantes de ascenso al poder político con el consiguien-
te acceso a recursos económicos del Estado: los visires Ibn al-›ak†m, Ibn al-
Ëayy…b, Ibn al-Ja¥†b e Ibn Zamrak ya mencionados son una buena muestra de 
individuos que aprovecharon su privilegiada situación para ascender puestos 
en el escala social. Asimismo, esta idea debía armonizarse con la perspecti-
va dinámica que ofrecían los propios estudios sobre la sociedad andalusí y 

-

aplicar a su caso el modelo de organización étnica de la población andalusí de 

en la Península durante los primeros siglos de la historia de al-Andalus, pero 
sin poder seguir su rastro tras el siglo XI-XII159. Es más, era necesario inser-
tar el esquema social estamental en el estudio de las estructuras económicas 

157 M. Marín, Individuo y Sociedad en al-Andalus, Madrid 1992.
158 J. Bosch Vilá y W. Hoenerbach, El historiador Ibn al-Ja¥†b: pueblo, gobierno, estado, en «An-
dalucía Islámica», 1 (1980), pp. 42-63; A. Damaj, Concepto de Estado en Ibn al-Ja¥†b: ¿un refor-
mador?, en J.A. Sánchez Martínez y M.A. Nasser (coords.), Actas del 1er Coloquio Internacional 

, Loja 2007, pp. 73-99. Completa bibliografía sobre 
este personaje central de la historia y la cultura nazarí se encuentra en J. Lirola Delgado et alii,
Ibn al-Ja¥†b, Lis…n al-D†n, en J. Lirola Delgado y J.M. Puerta Vílchez (dirs.), Biblioteca de al-An-
dalus, III, Almería 2004, pp. 643-698.
159 P. Guichard, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Barcelona 1976; reed., estudio prelimintar A. Malpica, Granada 1995; P. Guichard, Les musul-

, Damasco 1990-1991, 2 tomos; versión espa-
,

Madrid-Valencia 2001.
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de los datos surgen en fuentes documentales posteriores a 1492, es decir, en 
época cristiana.

El concenso actual de los investigadores sobre la cuestión indica que no 
es posible aplicar directamente los resultados obtenidos sobre otros períodos 
andalusíes en el ámbito socio-económico nazarí, pues incluso la investiga-
ción sobre la sociedad y la economía de las épocas andalusíes precedentes 
se renueva constantemente con nuevos datos. Sin embargo, en los estudios 
de carácter socio-económico sobre el emirato nazarí se recurre a menudo a 

los datos procedentes de otras épocas de al-Andalus y la investigación sobre la 
población mudéjar y morisca presente en el cristiano reino de Granada (1492-
1571), es decir, desde la toma de Granada hasta la expulsión de los moriscos. 
La razón que empuja a aplicar en muchos casos esta metodología comparativa 
se debe a la escasez de datos procedendes de las fuentes nazaríes que permi-
tan realizar un análisis exhaustivo de la realidad social y económica de esta 
época, si bien la información procedente del seno nazarí están aumentando de 
forma creciente en los últimos decenios, gracias a nuevos aportes textuales y 
profundización en los ya existentes, pero sobre todo al material arqueológico 
explotado, cuyos resultados están siendo mencionados en estas páginas, re-
novando de forma sustanciosa el panorama investigador en estos ámbitos.

Como se ha avanzado con anterioridad, el estudio de la sociedad nazarí no 
puede aplicar convenientemente el modelo de división étnico-religiosa clásica 
de la sociedad de al-Andalus en árabes, beréberes, muladíes, mozárabes (cris-

por Mª I. Fierro160, no resultan todo lo útiles que cabría desear en el caso 
nazarí. Para el estudio de los linajes árabes se acude en numerosas ocasiones 
a los resultados de la investigación sobre la cuestión en siglos anteriores de 
la historia de al-Andalus. Son clásicos los trabajos sobre la Ëamhara de Ibn 
›azm (siglo XI)161, a los cuales remiten constantemente los estudiosos del ám-

de un linaje determinado presente en el territorio nazarí, incluso cuando este 
elemento onomástico es el único que aparece en la cadena genealógica junto al 
nombre propio. Esto provoca una dispersión de datos que necesitan urgente-
mente ser valorados en su conjunto con el objetivo de buscar una metodología 
apropiada que ayude a encontrar vínculos de parentela entre los individuos 
localizados, ya que en la gran mayoría de los casos no es posible situar varios 
individuos con una misma nisba de origen tribal árabe en un linaje común, 

160 Mª I. Fierro, Árabes, beréberes, muladíes y maw…l†.
s, en , Madrid 

1995, VII, pp. 41-54.
161 E. Terés, Linajes árabes en al-Andalus, según la Ëamhara de Ibn ›azm, en «al-Andalus», 
22 (1957), pp. 55-111, 337-376; J. Bosch Vilá, La Ëamharat Ans…b al-‘arab de Ibn ›azm. Notas 

, en «MEAH», 10 (1961), pp. 107-126.

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [787]



Antonio Peláez Rovira34

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.retimedievali.it>

espera de ser explotados162 -
mástica en función del origen árabe, muladí (descendiente de converso de ori-
gen hispano) o mawlà (cliente), los términos al uso tampoco parece probable 
que puedan ser aplicados al caso nazarí163, ya que en un período tan avanzado 
de la historia andalusí es difícil encontrar la diferencia entre árabe y muladí 
en la cadena genealógica, en la cual además el nombre tribal se ha sustituido 

-
nómeno de la clientela (wal…’) en los conversos al Islam del período nazarí, 
como el caso del importante linaje Venegas/Bann†gaš, estudiado en su diná-
mica política durante el siglo XV164.

Es difícil seguir el rastro beréber en el emirato nazarí de Granada, tanto 
para localizar y diferenciar su presencia respecto a los individuos con ono-
mástica norteafricana165, como para tratar de averiguar la posible existencia 
de una organización social de tipo tribal beréber en el territorio granadino, 
fruto de los intensos contactos acaecidos entre el emirato de Granada y el nor-
te de África166, sobre todo tras la discutida huella de los contingentes meriníes 
procedentes del Magreb167, los cuales se asentaron en el sur de la Península 
dentro de las estrategias de control del Estrecho de Gibraltar168. De hecho, el 

162

la cuestión tribal mencionada, y el laborioso trabajo de reconstrucción de un linaje granadino, 
véase entre otros L. Seco de Lucena, Notas para el estudio de Granada bajo la dominación mu-
sulmana, en «MEAH», 1 (1952), 27-49; L. Seco de Lucena, Cortesanos na¡r†es del siglo XV. Las 
familias de Ibn ‘Abd al-Barr e Ibn Kum…ša, en «MEAH», 7 (1958), pp. 19-28; L. Seco de Lucena,
Alamines y Venegas, cortesanos de los na¡ríes, en «MEAH», 10 (1961), pp. 127-142; L. Seco de 
Lucena, , en Études d’Orientalisme dédiées à la mémoire 
d’É. Lévi-Provençal, París 1962, I, pp. 299-306; R.G. Peinado Santaella, Los Ban™ al-Qabšan†:
un linaje de la aristocracia nazarí, en «Historia. Instituciones. Documentos», 20 (1993), pp. 
313-353.
163 D. Oliver Pérez, Una nueva interpretación de “árabe”, “muladí” y “mawla” como voces repre-
sentativas de grupos sociales, en Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y 
León, América y el Mediterráneo, Valladolid 1993, III, pp. 143-155.
164 Seco de Lucena, Alamines y Venegas, cortesanos de los na¡ríes cit.
165 H. de Felipe, Onomástica norteafricana en al-Andalus, en «Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos», 27 (1995), pp. 97-104.
166 R. Arié, Les relations entre Grenade et la Berbérie au XIV siècle, en Études sur la civilization 
de l’Espagne musulmane par Rachel Arié, Leyden 1990, pp. 22-33; Mª D. Rodríguez Gómez, Las

, Granada 
2000.
167 Mª J. Viguera, La intervención de los benimerines en al-Andalus, en M. García-Arenal y Mª. 
J. Viguera (eds.), 

, Madrid 1988, pp. 237-247; M.Á. Manzano Rodríguez, 
La intervención de los Benimerines en la Península Ibérica, Madrid 1992; P. Garrido Clemente, 
La actitud nazarí ante las expediciones benimerines en la Península: los šuy™j al-guz…t, en P. 
Beneito y F. Roldán (coords.), , Sevilla 
2004, pp. 67-110; F. Vidal Castro, Nazaríes y meriníes, caminos entrecruzados: al-Andalus y 
el Magreb al-Aq¡ , en Beneito y Roldán (coords.), Al-Andalus y el 
norte de África cit., pp. 271-305.
168 M.Á. Ladero Quesada, , en Actas del Congreso 

, Madrid 1988, pp. 37-62; M. 
García Fernández, Las relaciones castellano-meriníes en Andalucía en tiempos de Alfonso XI. 
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169, cuyo breve se-
guimiento merece la pena resaltar a modo de ejemplo de evolución historio-

-
tamente anterior al nazarí, el protagonizado por las dinastías norteafricanas 
almorávide y almohade (siglos XI-XIII), los estudios contemporáneos sobre 
la cuestión despegaron con fuerza con un estudio de J. Bosch Vilá que recogía 

Los Almorávides170, desde don-
de trazó un extenso panorama sobre la presencia política y social de los beré-
beres en al-Andalus con publicaciones fundamentales al respecto171, además 

berberizar y berberización. Las apor-
taciones de M. Shatzmiller172 sobre el papel de los beréberes andalusíes del 
siglo XIV en la formación de la identidad histórica y la historiografía magrebí, 
junto a las de E. Molina López173 sobre la creación de un Atlas con la presencia 
clara del elemento beréber, fueron completando junto a otros autores la visión 
de los beréberes andalusíes de este período.

Las fuentes textuales para el estudio de la cuestión beréber se completa-

estructuras orientales de tipo tribal implantadas en occidente. A este debate 
contribuyó P. Guichard con su obra Al-Andalus. Estructura antropológica 
de una sociedad islámica en Occidente174. Sus teorías sobre la pujanza del 
modelo tribal oriental en la estructura social hispana, la solidaridad tribal 
y la preeminencia de la línea patrilineal como factor de cohesión clánica, se 
extendieron a los trabajos sobre la berberización del levante valenciano175, cu-

, en García-
Arenal y Viguera (eds.), Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb cit., 249-273; de esta 
misma edición, F. García Fitz, La defensa de la frontera del bajo Guadalquivir ante las invasio-
nes benimerines del siglo XIII, pp. 275-323.
169 E. Manzano Moreno, Beréberes de al-Andalus: los factores de una evolución histórica, en 
«Al-Qantara», 11 (1990), pp. 397-428.
170 J. Bosch Vilá, Los Almorávides, Tetuán 1956, reed. Granada 1990, con estudio preliminar de 
E. Molina López.
171 J. Bosch Vilá, Albarracín Musulmán, Teruel 1959; J. Bosch Vilá, El elemento humano norte-
africano en la historia de la España musulmana
Tetuán», 2 (1964), pp. 17-37; J. Bosch Vilá, A propósito de la berberización de al-Andalus, en 
«Les Cahiers de Tunisie», 26 (1978), pp. 129-141; J. Bosch Vilá, Andalucía islámica: arabización 
y berberización, en «Andalucía Islámica», 1 (1980), pp. 9-42.
172 M. Shatzmiller, The legacy of the Andalusian Berbers in the 14th century. Maghreb: Its role 
in the formation of Maghrebi historical identity and historiography, en M. García-Arenal y Mª 
J. Viguera Molíns (eds.), ,
Madrid 1988, pp. 205-236.
173 E. Molina López, 
de Historia del Islam, en «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales», 5-6 (1985-1986), 
pp. 25-31.
174 P. Guichard, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Barcelona 1976; reed. Granada 1995, con estudio preliminar de A. Malpica Cuello.
175 P. Guichard, Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siècles de la domina-
tion musulmane, en «Mélanges de la Casa de Velásquez», 5 (1969), pp. 103-158.
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Vallvé, Mª J. Rubiera, M. de Epalza y C. Barceló176, con la contrarréplica de P. 
Guichard177, y, de forma sugerente, las aportaciones de M. Barceló, que en su 
conjunto, desde la toponimia, la arqueología y la historia, han contribuido a 
generar un intenso debate, no exento de polémica, en torno a la berberización 
del levante peninsular y las Islas Baleares178. Este somero recorrido termina 
con H. de Felipe con su investigación sobre los linajes de origen beréber en al-
Andalus, contribuyendo a localizar los asentamientos de época omeya donde 
domina una geografía tribal beréber179. Sin embargo, estos planteamientos no 
parecen poder trasladarse por completo a la sociedad nazarí asentada duran-

verdad que llegan nuevos aportes poblacionales procedentes de fuera de sus 

socio-político y económico nazarí, diverso en todo caso de otros períodos his-
tóricos: esto puede explicar la razón de que los estudios sobre la toponimia 
beréber dejen en muchos casos la realidad nazarí a un margen180.

Respecto a la presencia de minorías religiosas, basta repasar la toponimia 
granadina para advertir las huellas de las tres religiones monoteístas, como 

181. Los mozárabes o cristianos de origen 
hispano no parecen haber permanecido en el territorio nazarí más allá del 
siglo XIII, aunque algunas teorías parezcan individualizar algún poblado mo-
zárabe en la Alpujarra de los siglos XIV-XV182. Se han localizado comunidades 
judías en diversas ciudades nazaríes, pero sin la importancia numérica de 
épocas anteriores183, cuya menor presencia se puede comprobar de forma sig-

176 J. Vallvé, España en el siglo VIII: ejército y sociedad, en «al-Andalus», 43 (1978), pp. 51-112; 
Mª J. Rubiera, Toponimia arábigo valenciana: falsos antropónimos beréberes, en «Quaderns 
de Filología», 1 (1984), pp. 317-320; M. de Epalza, Los beréberes y la arabización del País Valen-
ciano, en «Quaderns de Filología», 1 (1984), pp. 91-100; C. Barceló, ¿Galgos o podencos? Sobre 
la supuesta berberización del país valenciano en los siglos VIII y IX, en «al-Qan¥ara», 11 (1990), 
2, pp. 429-460. 
177 P. Guichard, A propósito de los “barbar al-Andalus”, en «al-Qan¥ara», 1 (1980), 1-2, pp. 
423-427.
178 M. Barceló, Sobre MaØ™rqa, Palma de Mallorca 1984; M. Barceló, Vísperas de feudales. La so-
ciedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista, en F. Maíllo (ed.), España. Al-Andalus. 
Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca 1990, pp. 99-112.
179 H. de Felipe, Identidad y onomástica de los beréberes de al-Andalus, Madrid 1997.
180 Mª J. Rubiera Mata, La tribu beréber de los Gazules en la toponimia hispánica, en «Al-Anda-
lus-Magreb», 6 (1998), pp. 11-16.
181 J. Martínez Ruiz, 
medieval granadina, en Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de 
su LXX aniversario, Granada 1987, I, pp. 53-66.
182 M. Riu Riu, Poblados mozárabes en al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejemplo de 
Buquístar, en «CEM», 2-3 (1974-1975), pp. 3-36.
183 C. Asenjo Sedano, La judería de Guadix, en «MEAH», 26-28 (1977-1979), 1, pp. 285-300; 
P. Bravo Lledo, Acerca de los judíos de Almería, en Actas del Coloquio Almería entre culturas 

, Almería 1990, I, pp. 431-440; C. Carrete Parrondo, 
, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. 

, Córdoba 1978, II, pp. 321-327; M. Á. Ladero 
Quesada, Dos temas de la Granada nazarí. II. Los judíos granadinos en tiempos de la expulsión,
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184. Se evidencia 

en todo caso en los estudios sobre la sociedad nazarí de los últimos decenios: 
el tratarse de estudios referidos a una población con estructuras sociales is-
lámicas bastante homogéneas en cuanto al hecho religioso, pero diversas en 
relación a su evolucíon respecto a épocas precedentes de las cuales son evi-

y el proceso de evolución de estas estructuras.
La cuestión de los grandes linajes, familias y grupos familiares presentes 

en el emirato nazarí no deja de atraer la atención de los especialistas a pesar 
de la escasa documentación conservada que permita realizar los análisis per-
tinentes: los trabajos de L. Seco de Lucena, ya mencionados en esta publica-

esclarecer las relaciones entre los miembros pertenecientes a los Ban™ ‘Abd 
al-Barr, Ban™ l-Am†n, Ban™ l-‘A¥¥…r, Ban™ Bannigaš, Ban™ Kum…ša, Ban™ Mu-
farriØ, Ban™ Na¡r, Ban™ l-Qab¡…n† y Ban™ l-Sarr…Ø, entre otros, de los cuales 
se ha logrado hasta el momento hacer un seguimiento muy parcial a determi-
nados personajes como exponentes de la vida política y económica del emi-
rato de Granada. De hecho, los grandes linajes granadinos son conocidos en 

sus entresijos socio-políticos y socio-económicos: son los nombres propios del 
grupo privilegiado de la sociedad nazarí, la aristocracia ( j…¡¡a) que posee las 
propiedades inmobiliarias rústicas y urbanas más rentables del territorio185.

individualizar el linaje concreto y el riesgo consiguiente de emparentar todos 
los miembros que durante el período nazarí llevan la misma nisba

dispersa sumistrada por las fuentes cronísticas y documentales permite tan 
sólo intentar realizar una labor parcial de reconstrucción de familias grana-
dinas, difícilmente situables en una dinámica de solidaridad de grupo dentro 

mejor conocido por la documentación conservada 186. En el caso concreto de 
-

ginario colectivo ha llevado a los especialistas de lengua árabe a confudir en 
algunos casos los epónimos Ibn al-Sarr…Ø (linaje Abencerraje) e Ibn al-Sir…Ø,
debido a dos razones principales: los dos nombres se escriben igual en árabe 

en «Cuadernos de Historia», 3 (1969), pp. 334-346; A. Malpica Cuello, Los judíos de Almuñécar 
antes de la llegada de los cristianos, en «MEAH», 32 (1983), 2, pp. 95-112; M. Zemmama Squalli, 

, Burdeos 1998.
184 Á. Sáez Badillos, Les recherches sur les juifs d’al-Andalus dans les vingt-cinq dernières an-
nées, en «Revue du Monde Musulmane et de la Méditerranée», 63-64 (1992), pp. 63-80.
185 Al respecto véanse las notas 160, 206 y 207.
186 A. Peláez Rovira, -
nada islámica a la Granada mudéjar, tesis doctoral, dir. E. Molina López, Granada 2006, pp. 
462-519.
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-
-

En el esclarecimiento de la cuestión del linaje y de la estructura familiar 
nazarí interesan los análisis sociales derivados del estudio de la paulatina in-
serción del territorio nazarí en la corona castellana187, la situación tras 1492 
de los mudéjares residentes en el territorio del nuevo reino de Granada188, y 
las consecuencias derivadas de las reivindicaciones de la población morisca 

-
pujarras (Granada) entre 1568 y 1571189: estos sucesos históricos no han sido 
ajenos al interés mostrado en el exterior de la Península, como sucede en el 
ámbito anglosajón aunque con un marcado carácter ideológico 190. En todo 
caso, la importante cuestión metodológica que se plantea es la posibilidad de 
comparar las estructuras familiares y comunitarias de la población musulma-
na mudéjar y/o conversa morisca, con la sociedad nazarí anterior, en relación 
a la política, la economía y la jurisprudencia del período de transición, cuyos 
resultados se muestran en títulos que abarcan la época de los Reyes Católi-
cos, aglutinadores de los fenómenos históricos del momento y símbolo de la 
unidad del 1492191: esta fecha no deja de ser un signo más del cambio político, 
social, económico y religioso acaecido en la región con el paso del emirato 
nazarí al reino de Granada192.

De cualquier manera, las alusiones a la sociedad y a la economía nazarí 
presentes en el material romanceado de esta época no dejan de ser deudoras 
del contexto cristiano en el que se insertaron, que, como se ha indicado, proce-
den en su mayoría de época mudéjar (1492-1501) y morisca (1502-1571), si bien 
su valor para el estudio nazarí radica en las referencias directas que ofrecen 

187 M.Á. Ladero Quesada (ed.), La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del 
, Granada 

1993.
188 Á. Galán Sánchez, Los Mudéjares del Reino de Granada, Granada 1991; M.Á. Ladero Quesada, 
Granada después de la conquista: repobladores y mudéjares, Granada 1993². 
189 J. Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada, Madrid 1957; L. Cardaillac, Moriscos y 

, Madrid 1979; M. Barrios Aguilera, Moris-
cos y repoblación en las postrimerías de la Granada islámica, Granada 1993; E. Pérez Boyero, 

, Granada 1997; M. Ba-
rrios Aguilera, Granada morisca, la convivencia negada: historia y textos, Granada 2002. K. 

moriscos.pdf >.
190 Á. Galán Sánchez, Una visión de la «decadencia española»: la historiografía anglosajona 

, Málaga 1991.
191 M. Acién Almansa, Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, Málaga 1979, 3 

El Reino de Granada en la época de los Reyes Católicos. Re-
población. Comercio. Frontera, Granada 1989, 2 vols.; 
Conquista y repoblación, Granada 1975; C. Trillo San José, La Alpujarra antes y después de la 
Conquista Castellana, Granada 1998².
192 A. Malpica Cuello, De la Granada nazarí al reino de Granada, en De al-Andalus a la sociedad 
feudal: los repartimientos bajomedievales, Barcelona 1990, pp. 119-153.
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ocasionalmente sobre la situación anterior a 1492, siendo igualmente de interés 
la confrontación directa de la posición de la población antes y después de esa 
fecha clave. Entre los temas derivados de esta apasionante época de transición 
se encuentra la cuestión de los emigrados andalusíes en el Magreb, cuyo fenó-
meno se ha estudiado en diferentes momentos de la historia nazarí y no sólo 

193, siendo también destacable 
los esfuerzos por acercarse al testimonio de los musulmanes vencidos194.

Entre los personajes conocidos de nombre, pero casi anónimos en su per-
sonalidad, de la clase alta nazarí destacan de forma particular las mujeres 
granadinas, cuyas biografías están siendo analizadas en la actualidad al mar-
gen de los tópicos incrustados en el imaginario histórico sobre su poder en 

-

como es el caso de la madre del célebre Boabdil195. Al contrario, su realidad 
política y su contribución al juego de alianzas del poder nazarí están siendo 
analizados en la actualidad tras ponerse de relieve la importancia del vínculo 
cognaticio en la sociedad andalusí en un célebre trabajo196, el cual no deja de 
ser un factor a tener en cuenta en el grado de estabilidad institucional en las 
esferas del poder. La intervención de las mujeres del cetro dominante en la 
política nazarí ha sido tratada por M. Charouiti Hasnaoui para la primera mi-
tad del siglo XV197, al igual que el supuesto poder político de Zahr al-Riy…ÿ que 
ha sido analizado en función del ascendente paterno y del matrimonio con un 
emir nazarí, factores ambos decisivos para la actividad de esta esposa real198.

193 , en 
M. García-Arenal y Mª J. Viguera Molíns (eds.), Relaciones de la Península Ibérica con el Ma-

, Madrid 1988, 
pp. 409-452; E. Molina López, Dos importantes privilegios a los emigrados andalusíes al Norte 
de África en el siglo XIII, contenidos en el Kit…b Zaw…  de Mu|ammad b. al-Mur…bi¥,
en «Cuadernos de Historia del Islam», 9 (1978-1979), pp. 5-28; E. Molina López, Algunas consi-
deraciones sobre los emigrados andalusíes, en Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, 
O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, Granada 1987, I, pp. 419-432; J. Vallvé, La emigra-

, en García 
Arenal y Viguera Molíns (eds.), Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb cit., pp. 87-129. 
Para el fenómeno de la emigración en el Islam, véase Mª I. Fierro, La emigración en el Islam: 
conceptos antiguos, nuevos problemas, en «Awr…q», 12 (1991), pp. 11-41.
194 La conquista de Granada: el testimonio de los vencidos, en 
«Norba. Revista de Historia», 18 (2005), pp. 33-50.
195 L. Seco de Lucena Paredes, La sultana madre de Boabdil, en «al-Andalus», 12 (1947), pp. 
359-390; E. de Santiago Simón, Algo más sobre la sultana madre de Boabdil, en Homenaje al 
Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, Granada 1987, I, 
pp. 491-496.
196 Mª J. Rubiera Mata, El vínculo cognático en al-Andalus, en Actas del I Congreso de Historia 

, Córdoba 1978, I, pp. 121-124.
197 M. Charouiti Hasnaoui, La intervención de la mujer en la vida política granadina durante 
la primera mitad del siglo XV, en F. Toro Ceballos y J. Rodríguez Molina (coords.), Estudios de 

, Jaén 
1996, pp. 331-332.
198 A. Peláez Rovira, La política de alianzas matrimoniales en el Reino Nazarí: el caso de Zahr 
al-Riy…ÿ , en «MEAH», 56 (2007), pp. 205-223.
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5.2 Economía rural y urbana del territorio nazarí

Las actividades económicas desplegadas en el territorio del emirato naza-
rí han sido tratadas en numerosos trabajos de carácter general, en concreto 
al hablar de la propiedad de la tierra, la producción agropecuaria y artesanal, 

decididamente con el objetivo de conocer la economía nazarí199. En particular, 
se está produciendo un verdadero salto cualitativo en los trabajos dedicados 
a la interacción entre propiedad privada, producción económica y estructura 
social, los cuales están contribuyendo a despejar dudas sobre aspectos par-
ticulares del modelo socio-económico nazarí y a diferenciarlo del conocido 

debe al aumento de forma progresiva de la información disponible con la edi-
ción de nuevos documentos, el cotejo minucioso de los textos cronísticos y el 
gran desarrollo de la disciplina arqueológica, como se comprueba en los casos 
expuestos a continuación a modo de ejemplo, si bien los estudios tienden a 
utilizar como apoyo para sus teorías cualquier material existente susceptible 
de ser aprovechado para el análisis de la realidad socio-económica nazarí, al 
margen de la fuente medieval consultada con prioridad. Así, la relación entre 
las actividades económicas y las estructuras sociales las ha planteado C. Trillo 
San José200

entre otros aspectos las tasas, la producción agropecuaria y la propiedad de 
la tierra, pero privilegiando los datos presentes en diferentes fuentes caste-
llanas, principal recurso disponible explotado por la mayoría de los autores, 

-
caciones de la economía rural en la transición del emirato nazarí al reino de 
Granada201

se centra en los documentos notariales árabes para desgranar aspectos con-
cretos de las propiedades agrícolas en relación a las herencias, en concreto 
el análisis de las unidades agrarias de producción202. En relación a un espa-

199 I. Álvarez de Cienfuegos, Sobre la economía en el reino na¡r† granadino, en «MEAH», 7 (1958), 
1, pp. 85-97; R. Arié, Considérations sur la vie économique dans l’Espagne musulmane au cours 
du Bas Moyen Âge, en Akten VII Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft, Göttingen 
1974, pp. 47-58; C. Torres Delgado, -

, en Hacienda y comercio. Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza 
, Sevilla 1982, pp. 297-334; Torres Delgado, El territorio y la economía

cit.
200 C. Trillo San José, Las actividades económicas y las estructuras sociales, en R. G. Peinado 
Santaella (ed.), Historia del Reino de Granada. I.

, Granada 2000, pp. 291-347; C. Trillo San José, Contribución al estudio de la propiedad de 
la tierra en época nazarí, en C. Trillo (coord.), Asentamientos rurales y territorio en el Medite-
rráneo medieval, Granada 2002, pp. 499-535.
201 A. Malpica Cuello, Economía rural en el reino de Granada. De la sociedad andalusí a las 

, en «Chronica Nova», 30 (2003-2004), pp. 265-316.
202 Herencias, tierras y notarios. Algunas notas sobre propiedades agrícolas en los 
Documentos arábigo-granadinos, en C. Álvarez de Morales (ed.), Ciencias de la Naturaleza en 
al-Andalus. Textos y Estudios, VI, Granada 2001, pp. 277-290.
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cio agrícola especialmente representativo, E. Molina López recorre el paisaje 
agrario de la Vega de Granada a través de un texto cronístico de Ibn al-Ja¥†b, 
permitiendo de esta manera profundizar en la mentalidad de la población y 
de las autoridades encargadas de gestionar los recursos económicos del terri-
torio203; en cambio, la variedad estructural de este espacio tan característico 
de la geografía granadina y su posterior homogeneización están planteadas 
en dos trabajos de A. Malpica y M. Espinar Moreno basados sobre todo en los 
registros documental y arqueológico204

dimensión arqueológica de J. J. Álvarez García y A. García Porras205.
Por otro lado, existen documentos que permiten hacer un seguimiento 

parcial de la explotación de productos particulares y de la patrimonialización 
de terrenos de alto valor rentista con gran capacidad para convertirse en im-
portante fuente de ingresos, como resulta de la posesión de las salinas y el 
control de la explotación de la sal206, el cultivo del moral y la cría del gusano 
de seda de la sericicultura nazarí207, y la extracción de minerales, caso parti-
cular en cuyo estudio se conjuga el análisis arqueológico208, por poner tan sólo 
algunos ejemplos. Especial relevancia tienen los trabajos en los que se abarca 
el rico Patrimonio Real, el conocido mustajla¡ del que da buena cuenta E. 
Molina López para la época nazarí209, junto a otros estudiosos que han parti-
do en la mayoría de los casos de los testimonios documentales romanceados 

emires nazaríes, ante la evidente escasez de documentos árabes210.

203 E. Molina López, Un modelo de estructura y paisaje agrario: la Vega de Granada según Ibn 
al-Ja¥†b, en C. Álvarez de Morales (ed.), Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estu-
dios, IV, Granada 1996, pp. 257-264.
204 M. Espinar Moreno, Consideraciones sobre el regadío en la Vega de Granada. Repartimien-

, en «Chronica Nova», 18 (1990), pp. 121-153; A. Malpica Cuello, 
Arqueología hidráulica y poblamiento medieval en la Vega de Granada, en «Fundamentos de 
Antropología», 6-7 (1997), pp. 208-231.
205 J.J. Álvarez García y A. García Porras, La periferia urbana de Granada y su dimensión ar-

, en A. Malpica (coord.), Ciudad
y arqueología medieval
206 M. Gual Camarena y J.E. López de Coca, La sal del reino de Granada. Documentos para su 
estudio, en «CEM», 2-3 (1974-1975), pp. 259-296.
207 F. Bejarano Robles, La industria de la seda en Málaga durante el siglo XVI, Madrid 1951; M. 
Garzón Pareja, La industria sedera en España. El arte de la seda de Granada, Granada 1972; J.E. 
López de Coca, La seda en el Reino de Granada: siglos XV y XVI, en España y Portugal en las 
rutas de la seda: diez siglos de producción entre Oriente y Occidente, Barcelona 1996, pp. 33-57; 
J.E. López de Coca, Morales y moreras en la sericicultura granadina, en F.J. Pérez-Embid Wam-
ba (coord.), La Andalucía medieval. Actas de las I Jornadas de historia rural y medio ambiente 

, Huelva 2002, pp. 453-470.
208 J.Mª Martín Civantos, , en 
«Arqueología y Territorio», 8 (2001), pp. 325-345.
209 E. Molina López, Más sobre el Mustajla¡ nazarí», en C. Castillo Castillo et alii (eds.), Estudios

, Granada 1999, 
pp. 107-118.
210 I. Álvarez de Cienfuegos, La Hacienda de los nasríes granadinos, en «MEAH», 8 (1959), 1, pp. 

Granada en el siglo XV: las postrimerías nazaríes a la luz 
de la probanza de los infantes don Fernando y don Juan, en Andalucía entre Oriente y Occidente 
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La vertebración del espacio agrícola en torno a las redes de irrigación, 
la optimización de recursos y el aprovechamiento del suelo cultivable están 
siendo objeto de análisis con resultados valiosos para la comprensión del mo-
delo familiar nazarí (nuclearización de la familia, monogamia), la solidaridad 
agnaticia y la propiedad de la tierra, entre otros aspectos de orden económi-

análisis y los resultados de diversos trabajos sobre la irrigación en al-Anda-
lus, entre los que cabe destacar las aportaciones de M. Barceló211 al intenso 
debate propiciado sobre un tema estrechamente relacionado con el modelo 

contribuyen a profundizar en la estrecha relación existente entre sistema de 
irrigación, hábitat de la alquería (al-qarya, localidad menor) y concepto de 
familia nuclear212, además de estudios de valoración de la economía rural na-

, Córdoba 1988, pp. 599-641; A. Malpica Cuello y C. Trillo San José, Los
Infantes de Granada. Documentos árabes romanceados, en «RCEHGR», 6 (1992), pp. 361-421; 
E. Mesa Soria, La venta de bienes de la casa real. El caso de Gor bajo Muhammad IX el Izquier-
do, en «MEAH», 42-43 (1993-1994), 1, pp. 291-304; C. Trillo San José, El Nublo, una propiedad 
de los infantes de Granada, en Homenaje al Profesor José María Forneas Besteiro, Granada 
1995, II, pp. 867-879; R.G. Peinado Santaella, Un espacio aristocrático: propiedad, formas de 

la Edad Media, en «Fundamentos de Antropología», 6-7 (1997), pp. 232-244; M. Jiménez Alar-
cón y C. Álvarez de Morales, La Huerta del Rey Moro. Noticias de la Granada nazarí a través de 
documentos romanceados, en «RCEHGR», 10-11 (1996-1997), pp. 115-131.
211 M. Barceló, El diseño de los espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios 
generales, en Actas del I Congreso de Historia y Medio Físico. El agua en zonas áridas: arqueo-

, Almería 1989, pp. XV-L; M. Barceló, Vísperas de feuda-
les. La sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista catalana cit.; M. Barceló, ¿Qué
arqueología para al-Andalus?, en A. Malpica y T. Quesada (eds.), Los orígenes del Feudalismo 
en el Mundo Mediterráneo, Granada 1994, pp. 69-99; M. Barceló, Saber lo que es un espacio 
hidráulico y lo que no es o al-Andalus y los feudales, en J. A. González Alcantud y A. Malpica Cue-
llo (coords.), El agua. Mitos, ritos y realidades, Barcelona 1995, pp. 240-254; M. Barceló, De la 
congruencia y la homogeneidad de los espacios hidráulicos en al-Andalus, en R. López Guzmán 
(coord. general), El agua en la agricultura de al-Andalus, Barcelona 1995, pp. 25-38.
212 M. Espinar Moreno, 

Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el 
V Centenario de la Conquista, Málaga 1987, pp. 235-249; M. Espinar Moreno, Consideraciones

 cit.; M. 
Espinar Moreno, Población y agricultura de una alquería almeriense en los siglos XII y XIII, en 

, Almería 
1990, pp. 189-207; M. Espinar Moreno, Escrituras árabes romanceadas sobre la acequia de Ai-

, en «Sharq al-Andalus», 10-11 (1993-1994), pp. 347-371; M. Bertrand 
y P. Cressier, Irrigation et aménagement du terroir dans la vallée de L’Andarax: les réseaux 
anciens de Ragol, en «Mélanges de la Casa de Velázquez», 21 (1985), pp. 115-133; M. Espinar 
Moreno y Mª D. Quesada Gómez, El regadío en el distrito del castillo de Š Ø repartimien-

, en «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales», 5-6 
(1985-1986), pp. 127-157; C. Trillo San José, El agua y el paisaje rural de la Alpujarra en época 
nazarí. Las ta‘a/s de Marchena y Alboloduy, en El agua. Mitos, ritos y realidades. Coloquio In-

, Barcelona 1995, pp. 287-307; C. Trillo San 
José, Los diferentes aprovechamientos del agua en una alquería del Reino de Granada: La Mal-
ahá, del distrito del Quempe, en Agricultura y regadío en al-Andalus. II Coloquio de Historia 

, Almería-Granada 1996, pp. 215-228; las valoraciones 
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zarí de autores ligados al estudio material del territorio con aprovechamiento 

213: estos trabajos sugieren una línea de investigación atenta 
al estudio del fenómeno de explotación de los recursos hídricos para la opti-
mización agrícola del territorio, lo cual entra de lleno en la estrategia de las 
autoridades políticas en colaboración con la comunidad campesina.

Pasando al ámbito urbano, dentro de los estudios dedicados a los funcio-
narios encargados de regular el buen orden de las operaciones comerciales 

del señor del zoco (¡…|ib al-s™q), cuyo estudio más cuidado aplicable a la 
realidad nazarí se debe a P. Chalmeta Gendrón con la utilización de diversas 
fuentes para la reconstrucción de la vida comercial y jurídica de los zocos 
andalusíes214. En todo caso, una vez más hay que indicar el peso conside-
rable que tiene la documentación romanceada para analizar las actividades 

poder castellano, como lo hizo la estructura urbana de la ciudad nazarí se-

las transformaciones del tejido urbano en la capital de Granada a raíz de los 
cambios socio-económicos introducidos a partir del dominio castellano de 
la ciudad215.

y emisión de moneda (dinar de plata, dinar de oro, fulus), pesos y medidas, 
zecas y devaluación monetaria, a tenor del descubrimiento de material nu-
mismático pero también de los conocidos tesorillos o conjuntos de monedas 
escondidas en un lugar determinado216. Se comienza a explotar igualmente 
la información procedente de los documentos arábigo-granadinos conser-
vados para estudiar la devaluación de la moneda nazarí y su uso compar-

cecas, como analizan de forma conjunta E. Molina López y Mª C. Jiménez 

de esta autora en el est. preliminar a la reed. de M. Garrido Atienza, Las aguas del Albaicín y 
Alcazaba, Granada 2002.
213 C. Trillo San José, El agua y la agricultura en el reino nazarí, en Actas del III Congreso de 

, Córdoba 2003, I, pp. 211-230; Una
sociedad rural en el Mediterráneo medieval. El mundo agrícola nazarí, Granada 2003; Agua,
tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí, Granada 2004.
214 P. Chalmeta Gendrón, El señor del zoco en España: edades media y moderna, Madrid 1973.
215 Granada, de la madina nazarí a la ciudad cristiana, Granada 2006.
216

se encuentran A. Borafull, S. Fontenla Ballesta, T. Ibrahim, H. Monés, E. Motos Guirao, J.J. Ro-
dríguez Lorente, G. Rosselló Bordoy, J. Vallvé. Para una visión general de la cuestión, véase J.J. 
Rodríguez Lorente, Numismática nasrí, Madrid 1983; G. Rosselló Bordoy, La moneda, en El rei-

, coord. y prólogo 
Mª J. Viguera Molíns, vols. VIII-III de Historia de España de Menéndez Pidal, dir. J.Mª Jover, 
Zamora 2000, pp. 564-582.
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Mata basándose en un conjunto documental, entre otros aspectos tratados 
en su trabajo217. Cabe resaltar también el análisis del espacio territorial en 
función de la toponimia y la economía, como la recopilación de artículos de 
J. Martínez Ruiz reunidos bajo el sugestivo título de El lenguaje del suelo 

, así como el trabajo de cooperación en torno al Marquesado del 
Cenete donde la toponimia juega un papel fundamental en el análisis de los 
documentos218.

5.3 Comercio exterior y vínculos internacionales

Los estudios sobre el comercio exterior granadino con los Estados pe-
ninsulares cristianos a través de la frontera terrestre están supeditados en 
muchos casos a trabajos generales sobre la banda fronteriza, a través de la 
cual se produjeron en grado diverso contactos políticos, sociales, económicos 
e ideológicos, como se ha podido comprobar en las referencias mencionadas 
en el epígrafe correspondiente. Sin embargo, la costa granadina ofreció los 
enclaves marítimos desde los que se ejercieron los intercambios comerciales 
de mayor alcance internacional. Además de las grandes ciudades costeras de 
Málaga y Almería, que junto a Granada conformaron un triángulo clave para 
entender el desarrollo socio-económico nazarí y su proyección exterior219, se 
están sacando a la luz datos fundamentales para entender la articulación por-
tuaria de la costa a través del estudio de ciudades consideradas menores, pero 
con actividad mercantil comparable en algunos casos a los grandes puertos 
nazaríes, incluso superior en productos estratégicos como el azúcar y los fru-

el elemento genovés está fuertemente presente en las operaciones comerciales 
internacionales220.

En relación a los bienes comercializados, la exportación de la sal ha recibi-
do la atención de A. Malpica en estudios que siguen la actividad mercantil de 

217 E. Molina López y Mª C. Jiménez Mata, Documentos Árabes del Archivo Municipal de Grana-
da, Granada 2004, esp. pp. 41-42, 48.
218 J. Martínez Ruiz, ), Jaén 2002; J. Albarracín Navarro et alii,
El Marquesado del Cenete: Historia, Toponimia y Onomástica, según documentos árabes inédi-
tos, Granada 1986, 2 vols.
219 B. Gari y R. Salicrú, Las ciudades del triángulo: Granada, Málaga y Almería, y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media En las costas del Mediterráneo 
occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio medite-
rráneo en la Edad Media, Barcelona 1996, pp. 171-211.
220 A. Fábregas Garcías, Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el reino de Gra-
nada, Motril 1996; A. Fábregas Garcías, Redes de comercio y articulación portuaria del reino 

, en «Chronica Nova», 30 
(2003-2004), pp. 91-102; J.E. López de Coca, 

, en A. Malpica Cuello (ed.), Navegación marítima del Mediterráneo 
al Atlántico, Granada 2001, pp. 153-160; J.E. López de Coca, La Ratio fructe regni Granate: 
datos conocidos y cuestiones por resolver, en Aragón en la Edad Media. Rentas, producción y 
consumo en España en la Baja Edad Media, Zaragoza 2001, pp. 121-131.
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este producto a través de la frontera y su incidencia en la explotación nazarí221.
En este sentido cabe indicar que los estudios sobre explotación y comerciali-
zación de productos deben tener presente los cambios introducidos bajo do-
minio castellano y la fuerte impronta documental del siglo XVI, en particular 
los cambios producidos en la industria textil 222, implantados en gran parte en 
un proceso de gradual intervención de los mercaderes genoveses en el terri-
torio223, destacando en este caso el trabajo de A. Fábregas García que resalta 
la ingerencia de la comunidad mercantil genovesa en la compra de la seda, 
pues algunos operadores ligures no se limitaron a transportar este producto 
hacia los mercados internacionales224 -
ca la comercialización del azúcar producida en el emirato nazarí con destino 
internacional225; la relación entre los emires nazaríes y los representantes del 
gran comercio occidental ha sido también objeto de estudio de esta autora226.

Porras sobre la presencia de cerámica nazarí en la península italiana227, que, 
en el caso de este último autor, están doblemente avaladas por sus anteriores 
estudios sobre el comercio de cerámica en el Mediterráneo228, junto a nume-

221 A. Malpica, , en S. Pira 
(ed.), Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico, Cagliari 1997, pp. 83-112; A. 
Malpica, La vida económica en la frontera nazarí-castellana. Ganadería y sal en la zona noro-
riental, en «Journal of Salt History», 8-9 (2000-2001), pp. 101-124.
222 F.P. Martín Rodríguez, , en Actas del 

, Almería 1990, 
pp. 385-397.
223 J.E. López de Coca, “Morus nigra” vs. “morus alba” en la sericultura mediterránea: el caso 

, en G. Airaldi (ed.), Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, 
, Génova 1997, pp. 183-

199; G. Navarro Espinach, La seda entre Génova, Valencia y Granada en época de los Reyes 
Católicos, en P. Segura Artero (coord.), Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como 

, Almería 1997, pp. 
477-483.
224 A. Fábregas García, Aprovisionamiento de la seda en el reino de Granada. Vías de interven-
ción directa practicadas por la comunidad mercantil genovesa
(2004), pp. 53-75.
225 A. Fábregas García, Vías de acceso del azúcar del reino de Granada al mercado europeo: La 

, en Historia do açucar. Rotas e mercados. Actas do II 
Seminário Internacional sobre a História do Açucar, Funchal-Madeira 2002, pp. 23-53.
226 A. Fábregas García, Actividad comercial de los reyes nazaríes y su implicación con los repre-

, en «Studia historia. Historia 
medieval», 25 (2007), pp. 171-190.
227 A. García Porras, A propósito de “Una necesaria revisión de las cerámicas andalusíes halla-
das en Italia”, en «Arqueología y territorio medieval», 13 (2006), 1, pp. 155-196.
228 De su abundante bibliografía, se menciona la que se centra en la cuestión nazarí: A. García 
Porras, La cerámica española importada en Italia durante el siglo XIV. El efecto de la demanda 
sobre una producción cerámica en los inicios de su despegue comercial, en «Archeologia Me-
dievale», 27 (2000), pp. 131-146; A. García Porras, La organización del espacio doméstico en el 

cerámica, en C. Trillo (coord.), Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo medieval,
Granada 2002, pp. 422-455; A. García Porras, Una aplicación SIG en el estudio de la distribución 
de hallazgos cerámicos: la cerámica española importada en Italia durante la baja Edad Media,
en A. García (ed.), Informática y arqueología medieval, Granada 2003, pp. 149-180; A. García 
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rosos trabajos sobre la producción y distribución de productos cerámicos du-
rante el bajomedievo229.

Se ha mencionado en más de una ocasión la presencia de la comunidad 
genovesa en el espacio económico nazarí, hecho que no deja de revestir cierto 
carácter de supremacía respecto a la presencia de otras comunidades mercan-
tiles, según los trabajos considerados ya clásicos que hablan de esta preponde-
rancia230. Sin embargo, el análisis renovado de la documentación conservada y 
los estudios centrados en los intercambios comerciales con la corona de Aragón 

italianas han abierto nuevas perspectivas a la investigación sobre el comercio 
exterior del emirato nazarí de Granada, que ponen en duda la supremacía ge-
novesa al menos desde la primera mitad del siglo XV, y comienzan a trazar un 
escenario más real de la procedencia de los mercaderes presentes en el territo-
rio nazarí: los nombres propios de estos trabajos basados en el rico patrimonio 
documental presente en el Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) y el Archivio 
di Stato di Genova de forma preferente, centrando la antención en Granada, 

y R. Salicrú i Lluch, parte de cuyas publicaciones han sido ya mencionadas en 
páginas anteriores231, junto a estudios de otros autores centrados en la actividad 

Porras y A. Fábregas, La cerámicas española en el comercio mediterráneo bajomedieval: algu-
nas notas documentales, en «Miscelánea Medieval Murciana», 27-28 (2003-2004), pp. 7-34.
229 J.J. Álvarez García y A. García Porras, en El ajuar doméstico nazarí: la cerámica de las huer-

, en «Transfretana. Revista del Instituto de 
Estudios Ceutíes», 4 (2000), pp. 139-178; A. García Porras, Cerámica nazarí tardía y cristiana 

, en «Arqueología y territorio medieval», 2 (1995), pp. 
243-258; A. García Porras, Los orígenes de la cerámica nazarí decorada en azul y dorado, en 

, Firenze 2003, pp. 52-
63; A. García Porras, ,
en Homenaje a Mª Angustias Moreno Olmedo, Granada 2006, pp. 639-656; A. García Porras, La
distribución de productos cerámicos entre la época Almohade y la Nazarí. El caso de El Castille-

, en «Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet», 9 (2007), 1 
(< http://www.ucm.es/info/arqueoweb/ >). 
230 F. Melis, Malaga nel sistema economico del XIV e XV secolo, en Mercaderes italianos en 

, Sevilla 
1976, pp. 1-65; J. Heers, Le royaume de Grenade et la politique marchande de Gênes en Occident 

, en «Le Moyen Âge», 43 (1957), pp. 87-121; J. E. López de Coca, Málaga, “colonia 
, en «CEM», 1 (1973), pp. 135-144; B. Garí, 

Génova y el Reino de Granada a mediados del siglo XV, en Presencia italiana en Andalucía, 
, Sevilla 1985, 

pp. 179-189; G. Pistarino, Tra Genova e Granada nell’epoca dei nazari, en Actas del III Coloquio 
Hispano-Italiano. Presencia Italiana en Andalucía, siglos XIV-XVII, Sevilla 1989, pp. 191-228. 
231 Mª T. Ferrer i Mallol, , en M. González 
Jiménez (ed.), 

, Sevilla 
1997, I, pp. 421-452; R. Salicrú i Lluch, Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política y co-
mercio en el Mediterráneo Occidental en la primera mitad del siglo XV, en Le vie del Mediterra-

, Genova 1997, pp. 213-257; 
R. Salicrú i Lluch, La corona de Aragón y Génova en la Granada del siglo XV, en Mª T. Ferrer 
i Mallol y D. Coulon (eds.), L’expansió catalana a la mediterrània a la baixa edad mitjana. Ac-

, Barcelona 1999, pp. 143-144; R. Salicrú i Lluch, La
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mercantil valenciana en cuyas redes comerciales se insertó de forma particular 
el emirato de Granada232. En concreto, los trabajos de R. Salicrú i Lluch sobre 
esta cuestión han sido recogidos, con la traducción al castellano en algunos ca-
sos, bajo el sugestivo título de El sultanato nazarí de Granada, Génova y la 
corona de Aragón en el siglo XV (Granada, 2007). Con todo, la importancia del 
notariado genovés para el estudio de la economía nazarí sigue siendo decisiva 
como ha puesto de relieve A. Fábregas233, cuyos trabajos en ese sentido sobre la 

5.4

-
mamente ligada al territorio en el que se ejercen dichas actividades, regis-
tradas y conocidas en muchos casos a través de los diferentes gravámenes. 
Los investigadores han tratado la cuestión a pesar de los escasos datos exis-

procedente de la documentación castellana posterior a la desaparición del 
Estado nazarí, con un conjunto de trabajos que recogen aspectos generales 
de la tasación234. Los estudios sobre el régimen impositivo nazarí se han 
detenido en diferentes productos y actividades comerciales especialmente 
sujetas al gravamen: el diezmo y medio diezmo de lo morisco que grava-
ba las transacciones fronterizas235, el mucharan sobre la exportación de los 

Corona d’Aragón i el regne de Granada a la primera meitat del segle XV, en «Revista d’Historia 
Medieval», 10 (2000), pp. 265-327; G. Petti Balbi, Le strategie mercantili di una grande casata 

, en Serta Antiqua et Medievalia,
Genova 1997, I, pp. 379-393; A. Fábregas García, Estrategias de actuación de los mercaderes 
toscanos y genoveses en el reino nazarí de Granada a través de la correspondencia Datini», en 
Serta Antiqua et Medievalia, Genova 2001, V, pp. 23-54.
232 J. Hinojosa Montalvo, Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada en la primera 
mitad del siglo XV, en Estudis d’Història de València, Valencia 1978, pp. 91-160; Hinojosa Mon-
talvo, Las relaciones entre Valencia y Granada durante el siglo XV cit.; D. Igual Luis, Italianos
en la frontera marítima nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el siglo XV, en P. Segura 
Artero (coord.), 

, Almería 1997, pp. 467-475; Valencia e Italia en 
el siglo XV: rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo 
Occidental, Castellón 1998.
233 A. Fábregas, Fuentes para el estudio de la realidad comercial nazarí: el notariado genovés,
en Mª C. Calero Palacios et alii (coords.), Homenaje a Mª Angustias Moreno Olmedo, Granada 
2006, pp. 37-62.
234 I. Álvarez de Cienfuegos, La Hacienda de los nasríes granadinos, Miscelánea de EAH, 8 
(1959), 1, pp. 99-124, y M.Á. Ladero Quesada, Dos temas de la Granada nazarí, I.
los emires, en «Cuadernos de Historia», 3 (1969), pp. 321-334; Torres Delgado, El reino nazarí 

 cit.
235 C. Torres Delgado, Acerca del diezmo y medio diezmo de lo morisco -
dieval», 1 (1980), pp. 521-534; E.A. Fernández Arriba, Un aspecto de las relaciones comerciales 
entre Castilla y Granada: «el diezmo y medio diezmo de lo morisco» en la segunda mitad del 
siglo XV, en «Historia. Instituciones. Documentos», 13 (1986), pp. 41-62.
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frutos secos236, los tributos del comercio de la sal237 y los gravámenes sobre 
el comercio fronterizo destinados a controlar la actividad mercantil, evitar 

-
calizada en todo el proceso de producción y comercialización238. Debe indi-
carse que existen datos dispersos sobre el gravamen granadino en diversos 
estudios, muchos de los cuales ya citados con anterioridad. Sin embargo, 
urge realizar un análisis de conjunto del sistema impositivo nazarí y de la 
capacidad del Estado de percibir los tributos, elementos fundamentales en 
la vertebración del territorio y punto de referencia primordial para conocer 

nazarí de Granada.

6.  Conclusiones

En los últimos decenios la bibliografía nazarí ha dado un paso de gigantes 
hacia la búsqueda de la propia identidad dentro de los estudios andalusíes, 
sin renunciar por ello a su vinculación andalusí, es más, sin deber anular en el 

nazarí de Granada es heredero y último baluarte en la Península. El continuo 
discurso entre estudios andalusíes y nazaríes se ha enriquecido en los últimos 

documentales y arqueológicos, que se convierten, al margen de la lengua de 
expresión, en fuentes medievales para el conocimiento de la historia nazarí. 
Este material está ayudando a profundizar en los ámbitos tratados anterior-

-
pliando los recuersos on-line, que permiten tanto al investigador como al in-
teresado por estos temas acercarse a la compleja realidad nazarí. En este sen-
tido, son varias las instituciones públicas que han prestado especial atención 
a este período histórico, cuyos estudiosos y/o divulgadores están profundi-
zando en el conocimiento del emirato nazarí a través de nuevas perspectivas 
de análisis.

236 Mª T. López Beltrán, Un impuesto sobre la exportación de frutos secos en el reino de Grana-
da: el mucharan, en «MEAH», 32-33 (1983-1984), 1, pp. 95-108.
237 A. Malpica Cuello, Fiscalidad y comercio de la sal en el reino de Granada en la Edad Media,
en J.C. Hocquet y R. Palme (eds.), Das Salz in der Rechts und Handelsgeschichte. Actas del Con-

, Schwaz 1991, pp. 
65-94.
238 Véase nota 207.
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Abstract 
Questa ricerca affronta la questione dell’evoluzione dell’idea di aristocrazia e nobiltà tra i secoli XII e 

XIII, quale fu rappresentata in alcune fonti narrative, per porre al centro dell’attenzione la questione degli 
stili di vita delle élites cittadine e rurali dell’Italia nord-occidentale e per valutare l’elaborazione di modelli 
sociali condivisi. Dal punto di vista metodologico è stato fondamentale scegliere fonti di riferimento che 
consentissero di svolgere un'indagine comparata e di approfondire la natura e le strutture narrative delle 
singole fonti, in modo da evitare accostamenti acritici dei passi ritenuti significativi. Sono pertanto state 
scelte quattro opere che ragionassero in modo organico sul tema della élites, ma che fossero profondamente 
differenti fra loro per genere letterario, ambito di produzione e contesto storico. 

Il poema De principibus Canusinis fu scritto in esametri leonini dal monaco Donizone tra il 1111 e il 
1115, il quale, attraverso l’espediente retorico della personificazione della rocca, narrò le vicende dei Canossa, 
il loro ruolo nel confronto tra Enrico IV e i papi riformatori e valorizzò la forma principesca di 
inquadramento territoriale (cap. 1). Gli Annales Ianuenses furono iniziati da Caffaro pochi anni prima, ma 
presentano caratteristiche profondamente differenti, perché sono strettamente legati all’ambito cittadino di 
produzione e all’istituzione comunale, di cui divennero la voce ufficiale e dalla quale scaturì il mandato 
ufficiale agli annalisti che singolarmente o collegialmente proseguirono l'opera fino alla fine del Duecento 
(cap. 2). L’ottica cittadina permane anche nella Cronica del frate Minore Salimbene de Adam. Nell'opera, 
scritta a partire dagli anni Ottanta del Duecento, Salimbene riferì quanto vide e colse della società cittadina 
con una libertà di analisi e una ricchezza di dettagli impensabili per i notai genovesi. Oltre alle vicende 
politiche il frate si soffermò sulla storia personale e familiare di molti personaggi – anche di stirpi signorili – 
e riferì numerose informazioni sui costumi dei suoi contemporanei (cap. 3). Le poesie provenzali prodotte 
presso le corti piemontesi dei marchesi aleramici si concentrano nella seconda metà del secolo XII e nei 
primi anni di quello successivo. La poesia provenzale costituiva un linguaggio intelligibile all’élite 
mediterranea ed era pertanto uno strumento fondamentale per consolidare il consenso attorno ai marchesi di 
Monferrato impegnati in Oriente (cap. 4). A queste quattro fonti sono stati dedicati ampi capitoli 
monografici, nei quali alla presentazione dell'autore segue l'analisi dei processi compositivi che hanno dato 
vita al testo in modo da inquadrare più efficacemente la rappresentazione dell'aristocrazia e dei suoi stili di 
vita. L'analisi delle fonti è stata condotta sulla base di un formulario comune, che è stato adattato capitolo per 
capitolo in modo da valorizzare gli specifici suggerimenti dei singoli testi. La comparazione tra le fonti (cap. 
5) non consente di formulare risposte nette e semplici, ma mostra coerenze e divaricazioni nella terminologia 
scelta per qualificare le élites, nel modo di descriverle e di concepirle, permettendo così di individuare il peso 
che ciascun autore attribuiva e riconosceva alle cariche funzionariali o ai titoli nobiliari, alla funzione militare 
e alla ricchezza, ai valori con cui si doveva impostare il rapporto con un potente, alla famiglia di appartenenza 
e allo stile di vita. Queste differenze possono essere spiegate con le possibili interferenze tra il contesto 
storico, la committenza dell’opera, l’immaginario sociale descritto e gli interessi dei singoli autori più che con 
l’opposizione tra città e campagna. 

Il ruolo riconosciuto allo stile di vita e la profondità con la quale poteva qualificare un personaggio, per 
fare un esempio, erano non solo specifici a ciascuna fonte, ma all’interno della stessa potevano assumere 
capacità qualificanti differenti. La “capacità” che aveva di migliorare l’impatto sociale di ascese costruite sul 
denaro è dimostrato da alcuni personaggi descritti negli Annales Ianuenses e nella Cronica di Salimbene, i 
quali agivano in un ben determinato modo per connotare pubblicamente la propria eminenza. Il denaro 
permise loro di raggiungere il vertice della società, svolgendo anche incarichi politici, ma fu attraverso 
l’assunzione di precisi comportamenti pubblici (seguiti armati e scorte, esercizio del potere o partecipazione 
alle lotte politiche, esibizione di ricchezza, abitazioni facilmente riconoscibili, monumenti funebri, cibo e 
abbigliamento particolari…) che costoro rivendicarono maggiore considerazione da parte della cittadinanza. 
Il linguaggio dei segni poteva accomunare personaggi che dovevano la propria eminenza sociale a fattori 
differenti e che, proprio grazie alla condivisione di un comune stile di vita, si riconoscevano al vertice della 
società dell’epoca. 

In una sola fonte – il poema De principibus Canusinis – allo stile di vita furono riconosciute capacità 
definitorie specifiche e gli stessi comportamenti pubblici descritti furono rivolti a differenti componenti 
sociali. Donizone elaborò in modo consapevole un modello di comportamento per i grandi signori laici del 
suo tempo che propose attraverso le figure di Attone e Bonifacio e adattò alla figura di Matilde. 
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L’intraprendenza politica e militare di Attone – l’unico Canossa che proveniva veramente dal basso – fu 
legittimata dall’imperatore Ottone I attraverso la concessione del titolo comitale. I suoi discendenti 
ampliarono le proprie prerogative e costruirono la propria legittimità attraverso qualità peculiari, perché agli 
occhi di Donizone furono l'abilità politica, l’intraprendenza militare e la prodigalità a sostenerne la costante 
ascesa. I riconoscimenti pubblici sono presentati come tappe successive al conseguimento effettivo di un 
nuovo potere. Ne consegue l’importanza attribuita dal monaco canusino a quei comportamenti pubblici che 
dovevano segnalare immediatamente questo cambiamento. Lo stile di vita dei Canossa era allora un 
fondamentale strumento di ascesa, perché consentiva di comunicare simultaneamente quei cambiamenti di 
status che il potere regio sanzionava solo a posteriori. 
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Abstract 

 
Il capitolo generale è l’assemblea che governa un ordine o una congregazione nel suo insieme e la sua 

creazione costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione giuridica delle comunità religiose, come è stato 
ben sottolineato dagli storici, in particolare da Gert Melville e dal suo gruppo di ricerca. Tra XII e XIII secolo 
si assiste a un processo di istituzionalizzazione della vita religiosa che vede il passaggio dalle reti monastiche 
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agli ordini religiosi, tramite l’elaborazione di un diritto statutario, di organismi centrali di governo e di 
strumenti di controllo come la visita canonica. Come i Cistercensi, prototipo di questa trasformazione, i 
Certosini seguono questa stessa evoluzione, con la redazione degli Statuta, l’istituzione del capitolo generale 
con il suo definitorio e lo strumento della visita.  

In questa fase evolutiva, se vogliamo approfondire lo studio di una provincia dell’ordine o anche di 
una sola casa, dobbiamo tener conto dell’esistenza di un governo centralizzato e dei suoi rapporti con la 
realtà più o meno periferica che ci interessa. Partendo da questa premessa mi sono rivolta allo studio del 
contesto specifico della provincia Lombardiae propinquioris, per analizzare le dinamiche di relazione tra i 
certosini lombardi e il capitolo generale, scegliendo il XV secolo come periodo di osservazione.   

Lo spunto per questo tipo di studio nasce dalle ricerche effettuate in occasione del DEA (Diplôme 
d’Etudes Approfondies), che verteva anch’esso sulla relazione capitolo generale-provincia dell’Ordo nel XV 
secolo, in quel caso la provincia di Picardiae propinquioris. Il lavoro, possibile grazie alla disponibilità di 
fonti già edite, aveva messo in luce delle differenze, a volte minime a volte più significative, tra le cartae 
capituli centrali e le versioni conservate a livello locale. L’esempio della Picardia mi ha persuaso della 
possibilità di osservare il ruolo detenuto dal governo centrale certosino e la percezione di esso nelle province 
attraverso la produzione documentaria dell’assemblea generale, soprattutto  nelle sue  modalità di 
distribuzione e tradizione. L’area scelta da prendere in considerazione è stata appunto la Lombardia 
propinquior, per la quale gli studi disponibili mancavano ancora di uno sguardo di insieme che tenesse conto 
dell’appartenenza di ogni casa alla più vasta realtà certosina e per la quale inoltre non esistevano ancora 
edizioni di cartae capituli locali.   

Il primo passo è consistito nel reperimento delle fonti, costituite da due tipologie principali:   verbali 
delle assemblee generali e corrispondenza di vario genere con le certose. Per quanto riguarda la prima, 
l’obiettivo era naturalmente studiare la ricezione di questa documentazione a livello locale e una sua 
eventuale rielaborazione. Così mi sono imbattuta nei libri decisionum della certosa di Pavia. Invece di 
semplici raccolte dei verbali del capitolo generale, si tratta di un prodotto più elaborato, una sorta messa a 
giorno degli statuti attraverso l’elaborazione di libri ragionati delle nuove promulgazioni, che sintetizzano 
anche il processo di approvazione di tali leggi, al fine probabilmente di offrire un aggiornamento costante di 
uno strumento altrimenti troppo a lungo statico, le raccolte statutarie. Dei due libri, risalenti entrambi al XV 
secolo, la tesi offre una edizione e un confronto puntuale con le collezioni di ordinanze conservate a livello 
centrale. Dall’analisi dei testi è emerso che essi trattano solamente di alcuni ambiti della vita certosina; è 
diventato quindi indispensabile affiancare a queste delle nuove fonti, che concernessero la relazione tra 
centro e periferia su altri piani, come il tipo di ruolo dei visitatori nell’ambito e i diversi ambiti di intervento 
del governo certosino nella vita delle singole domus. Archivio per archivio è così emersa da un lato una 
limitata ma variegata corrispondenza tra capitolo generale, visitatori e certose, dall’altro una serie di atti 
testimoni della presenza di rappresentati del governo centrale a livello locale.  Nell’insieme ne viene un 
quadro piuttosto vivace pur in un ordine apparentemente molto rigido come quello certosino. La parte della 
tesi dedicata all’edizione delle fonti, confluita per ragioni pratiche negli Annexes, rimane la principale. I 
manoscritti pavesi sono presentati in una edizione su tre colonne, che mette in collazione i due testi con 
quello delle cartae generali, in modo da offrire un confronto immediato. Le differenze tra le tre versioni sono 
evidenziate da un carattere e un corpo riconoscibili. I risultati di questo raffronto sono esposti e esemplificati 
quantitativamente nella quarta parte della ricerca.   

La prima parte della tesi ripercorre velocemente la nascita del capitolo generale certosino e il suo 
funzionamento, la creazione delle province dell’ordine e la produzione documentaria che caratterizza tale 
struttura amministrativa. Si passa poi all’evoluzione di questi elementi nel corso del XV secolo. La seconda 
parte e dedicata alle fonti utilizzate, dai libri ordinationum e dalle cartae capituli ai documenti di diversa 
natura conservati nelle singole certose della provincia. La terza parte tratta della situazione della Lombardia 
propinquior nel XV secolo. A questo punto, disponendo di tutti gli elementi necessari, si passa nella quarta 
parte allo studio dei rapporti tra il capitolo generale e la provincia lombarda, muovendo come si è detto 
dall’analisi delle ordinanze per passare poi alle altre fonti, nella convinzione che l’utilizzo combinate di fonti 
“centrali” e “locali” permetta di avere un visione di insieme di un rapporto centro-periferia determinante per 
l’identità dell’ordine nel secolo della sua maggior crescita in Italia.   

Per quanto riguarda cartae capituli centrali e locali, possiamo osservare che sia le parti comuni che 
quelle dedicate alle province trattano principalmente della vita interiore, della spiritualità, della disciplina, 
della gestione corrente di offici e delle relazioni tra le certose. Per tutto ciò che invece concerne i rapporti con 
l’esterno, sia laico sia ecclesiastico, bisogna rivolgersi ad altre fonti: la corrispondenza tra capitolo e certose, 
le lettere dei visitatori, gli atti notarili che ne testimoniano la presenza. Di fatto, se i temi trattati 
dall’assemblea generale non cambiano molto nel corso di un secolo, per gli altri mezzi di intervento del 
capitolo nella vita delle certose le cose sembrano evolversi, Osservando la documentazione conservata nelle 
domus nel XIV secolo e poi nel XV ci accorgiamo che le questioni in cui il definitorio interviene direttamente 
sono molto meno numerose : ormai il capitolo generale fa sentire la sua voce con delle lettere solo in casi 
veramente critici o formali come la creazione di nuove case o lo spostamento di una comunità, oppure in 
situazioni di interesse politico, per esempio quando si tratta di interagire con i signori di Milano. Al 

 6 

Rivista, IX - 2008/1

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it> [811]



contrario, per tutta una serie di questioni minori, come licenze e ratifiche di vendite o scambi di beni, per le 
quli nei secoli precedenti trovavamo lettere firmate dal priore generale e dai definitori, la procedura ormai 
più frequente è la delega ai visitatori. Questa evoluzione, legata naturalmente alla crescita dell’ordine, porta 
con sé inevitabilmente un certa decentralizzazione. 

Per concludere, quali sono allora il ruolo del capitolo generale e la sua percezione in Lombaria 
propinquior nel XV secolo?  I certosini sembrano avere una forte coscienza della struttura di governo e del 
ruolo che essa svolge nell’assicurare l’identità della loro scelta religiosa. Le nostre fonti lo confermano, 
trattando puntualmente dei momenti salienti della vita spirituale del certosino e mostrando di essere uno 
strumento di uso frequente, organizzato ed elaborato con grande attenzione.  Con i suoi decreti il capitolo 
generale cerca di influenzare con decisione la condotta quotidiana dei monaci, facendone i testimoni di una 
identità forte. Così, quando un signore fa una donazione o fonda una certosa, non si tratta di un sostegno 
generico a una istituzione religiosa, ma a un ordine dotato di un grande prestigio spirituale. L’assemblea 
generale interviene anche nelle relazioni tra le certose  e tra le province, ma negli altri ambiti della vita 
certosina, come la gestione patrimoniale e i rapporti con l’esterno, fino a che punto vuole o può entrare in 
gioco? L’intervento avviene tramite i visitatori o l’istituzione di commissioni speciali, ma il livello di azione 
varia a seconda della situazione politica locale: se sono in discussione rapporti diplomatici importanti il 
capitolo interviene, anche in prima persona. La maggior parte delle volte sono però i visitatori i protagonisti. 
Nel complesso, tuttavia, l’incidenza di questi casi nel vasto complesso della documentazione locale è 
veramente minima. Pur tenendo presente che  tracce di un intervento più forte potrebbero essersi perdute, 
possiamo verosimilmente concludere che il ruolo del capitolo generale in tali ambiti è verosimilmente meno 
incisivo che per gli aspetti della vita spirituale e in generale interna all’Ordo.   
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Abstract 
 

Quello che si presenta è un percorso - solo uno fra i molti possibili - all'interno della documentazione 
prodotta a Bergamo dagli esordi dell'età carolingia alle prime manifestazioni del governo comunale. È lo 
studio dei modelli e delle dinamiche di rappresentazione e autorappresentazione dei vertici politici e 
intellettuali di una società urbana, condotto su una massa di testimonianze scritte numericamente 
consistente e (ciò che più conta per il periodo in questione) senza vuoti cronologici significativi. È, 
soprattutto, il tentativo di mostrare la profonda omogeneità di fondo di quei modelli e di quelle dinamiche, 
definita in ragione di uno stretto nesso di natura insieme politica e culturale fra l'episcopio e l'insieme di 
quanti, a diverso titolo, siano destinati a operare nel campo della produzione e autenticazione documentaria 
e, più generalmente, dell'alfabetizzazione.       

Processi cruciali, nella storia della cultura scritta - come la definitiva affermazione del canone 
carolino -, avvengono in coincidenza troppo stretta con la precisazione degli assetti politici urbani perché si 
possa parlare di un moto di elaborazione spontanea da parte degli scriventi, e non di consapevole iniziativa di 
alcuni uomini e delle strutture scolastiche che questi promossero o potenziarono. Il caso bergamasco, in cui 
l'accoglimento del nuovo alfabeto s'impone con eccezionale rapidità negli anni di episcopato del franco 
Aganone (837-867), sembra esserne una prova evidente. Non solo. Le ricche (e, da allora, praticamente 
ininterrotte) serie archivistiche bergamasche, permettono di apprezzare altre dinamiche ed eredità 
dell'innovazione culturale carolingia. Mi riferisco all'uso, costante e veramente generalizzato fra le élites 
urbane fino agli inizi dell'età ottoniana, di un segno ricognitivo (la nota tachigrafica per subscripsi), già 
caratteristico della rappresentazione autografa dei grandi dignitari ecclesiastici d'oltralpe. Attestato per la 
prima volta, a Bergamo, in una sottoscrizione proprio del vescovo Aganone, quel grafismo garantirà ai più 
cospicui litterati della città (chierici e notai, scabini ma anche diversi laici privi di qualifica) il 'visibile 
parlare' della loro omogeneità sociale e intellettuale. 

Soffermiamoci sui notarii. La condivisione, con le altre élites alfabetizzate, dell' 'insegna' di matrice 
colta (e provenienza ecclesiastica) appena descritta, è un primo dato di valore per cogliere il loro stretto e 
duraturo rapporto con schola e scrinium vescovili. Molti altri se ne potrebbero citare: a partire dagli 
ammodernamenti, sul versante formulare e grafico non meno che su quello linguistico, osservabili fra X e XI 
secolo. Il processo giunge a un tornante decisivo durante l'episcopato di Arnolfo (1077-1098), nella curia del 
quale si forma un gruppo compatto di esperti e pratici del diritto (causidici, iurisperiti, legis docti) che 
assiste il vescovo in tutte le sedute placitarie, scrive una bellissima minuscola nata dalla contaminazione di 
modelli librari e cancellereschi (da tempo adoperati anche nella redazione di diplomi vescovili)  e, da lì a 
qualche anno (nel 1117), offrirà le proprie competenze alla formalizzazione del primo collegio consolare.  

Ma il carattere di estemporaneità (e di palese incertezza definitoria) in cui la cadde la prima 
attestazione dell'organismo di autogoverno civico, e la lunga «cesura istituzionale» che ne seguì, obbligano, a 
mio avviso, a ripensare la linearità del processo di emancipazione dalla curia vescovile dei ceti dirigenti, e di 
quello stesso ceto notarile/giudiziale che ne supportò le iniziative. 

Pur ammettendo tutti gli accidenti della tradizione archivistica, non sembra un caso, allora, che le 
notizie sul comune si facciano abbondanti (e continuative) solo a partire dalla metà degli anni '40 del XII 
secolo, quando il collegio di consules civitatis viene accreditato dalla collettività (e dallo stesso vescovo) come 
'luogo' privilegiato di risoluzione delle dispute. Notevoli, soprattutto, appaiono due fatti: che alla testa di 
quella magistratura, come console e giusdicente, vi sia il giudice Arnaldo, uno dei personaggi formatisi nella 
curia vescovile alla fine dell'XI secolo; e che sia egli stesso a redigere le prime sentenze, in forme documentali 
che mostrano già una consapevole autonomia d'elaborazione, avviandosi verso l'abbandono sia del modello 
placitario, sia di quello tipico dei precedenti arbitrati vescovili. Il passo successivo, compiuto da un allievo di 
Arnaldo, il notaio imperiale Giovanni, sarà l'articolazione del documento giudiziario secondo il breve 
recordationis de sententia - da tempo in uso a Milano e in altri comuni padani -, e una più coerente 
definizione delle cariche e delle assemblee consolari.  
Forma delle sentenze, in altri termini, e formule definitorie del comune, procedevano in parallelo, negli anni 
'50 del XII secolo, dandoci la possibilità d'inserire a pieno titolo il caso bergamasco nel clima culturale del 
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movimento comunale lombardo. E di cogliere appieno il significato di quella che Mario Sbriccoli chiamava 
«l'emersione dell'intellettuale» in quel mondo. Una dinamica in cui l'apporto strumentale che egli fornisce 
alla razionalizzazione della politica s'intreccia con il suo impegno diretto nelle istituzioni.   
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Abstract 
 
Nella scia di una vivace stagione di studi che ha indagato i principati italiani del Rinascimento, 

questo lavoro propone in chiave prosopografica la ricostruzione dell’élite e delle strutture di dominio del 
marchesato di Monferrato nel XV secolo, che, nonostante le importanti peculiarità territoriali, sociali e 
politiche che ne contraddistinguono le istituzioni e gli assetti sociali, è stato trascurato dalla riflessione 
storiografica, anche negli importanti lavori di sintesi pubblicati negli ultimi anni. Lo studio del marchesato di 
Monferrato si inserisce, pertanto, in una tradizione di studi ormai consolidata, per quanto recente, e riflette 
l’esigenza di rendere ancor più articolato e completo il panorama delle opere sugli “stati regionali”.  

Sulla base di una ricchissima, abbondante, ancorché frammentaria e, sotto il profilo storico, 
inesplorata documentazione, di cui si è analizzato e valorizzato anche il lessico, sono stati ricostruiti 
l’evoluzione e le competenze degli offici centrali attraverso cui si espletava l’attività di governo dei Paleologi - 
da quella domestica a quella amministrativa, giudiziaria e politica del principato (domus, cancelleria, 
consiglio, tesoreria e offici finanziari) - e il progressivo emergere di appositi spazi dedicati a tali attività 
all’interno dei castelli e delle residenze marchionali.  
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La ricerca, avvalendosi come sopra accennato dell’indagine prosopografica, ha consentito di 
individuare i principali titolari degli offici, di ruoli vuoi domestici vuoi amministrativi. Sulla base dei dati 
raccolti, si è indagata l’estrazione sociale di “cortigiani” e officiali, gli eventuali innesti e i ridimensionamenti 
di talune componenti o di specifiche famiglie e le ragioni, politiche, economiche, “territoriali” o “personali”, 
che risultavano sottese al prevalere o all’emergere di un determinato corpo sociale. L’individuazione di 
caratteristiche comuni ai “servitori del marchese” e il riconoscimento di specifiche dinamiche matrimoniali, 
economiche o professionali esistenti all’interno di questo insieme di persone sono scaturiti dallo studio delle 
reti di rapporti intessute fra servitori e marchesi, fra cortigiani e cortigiani e fra questi e il resto della società. 
L’identificazione di “continuità familiari” nel servizio al principe, lo studio delle carriere e della loro durata e 
l’analisi delle modalità di reclutamento hanno messo in luce tendenze distintive o generali in rapporto agli 
altri stati italiani e ad alcune compagini politiche europee, oltre a verificare, per quanto possibile, alcuni temi 
ormai classici della storiografia sulla corte, ossia quello della “internazionalizzazione”, della “domesticazione” 
delle aristocrazie e quello della corte quale culla di un nuovo gruppo dirigente.  

In particolare, lo studio dell’estrazione sociale del personale ha consentito di verificare la sostanziale 
tenuta dello “zoccolo duro”, costituito dagli uomini provenienti dall’antica e radicata aristocrazia rurale 
indigena, legata da vincoli vassallatici ai marchesi. Ciò nonostante, per lo più a partire dagli anni Cinquanta 
del secolo il monopolio aristocratico fu in parte eroso dall’ingresso di personale forestiero di diversa 
estrazione sociale, dotato di competenze professionali specifiche, specie giuridiche. Tali personaggi si resero 
protagonisti di brillanti carriere e di processi di ascesa sociale culminati nell’inserimento fra i ranghi della 
vassallità marchionale del principato Paleologo.  
 

Beatrice Del Bo (Milano, 1969) si è laureata in Storia medievale presso l’Università degli Studi di Milano 
(a.a. 2000-2001) con una tesi dal titolo “Un uomo d’affari del XV secolo: Mariano Vitali da Siena a Milano”. 
nel 2003-2004 ha goduto di una Borsa di Studio annuale del Centro Studi sui Lombardi e sul Credito nel 
Medioevo, con sede ad Asti (presidente prof. Renato Bordone), per un progetto di ricerca dal titolo 
“Strumenti di credito a Milano nella prima metà del XV secolo”. Nel contempo, ha partecipato ad un progetto 
nazionale dal titolo “Alle fonti della grazia: i Registri delle suppliche dell’Archivio Segreto Vaticano da Pio II a 
Leone X (1458-1521)”, coordinato da G. Chittolini, E. Canobbio e C. Nubola. Ha conseguito il dottorato nel 
gennaio 2008 presso l’Università degli Studi di Milano (XX ciclo) con una tesi dal titolo “Uomini e strutture 
di un potere: il marchesato di Monferrato nel XV secolo (1418-1483). Dal 2006 è titolare di un Laboratorio 
per la cattedra di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Milano. L’ambito privilegiato di ricerca è costituito da temi di storia economica e sociale. In particolare i 
lavori e le pubblicazioni ineriscono mercanti e banchieri attivi a Milano nel XV secolo e l’analisi degli 
strumenti di credito. Sulle attività artigianali e produttive ha attualmente in corso una ricerca volta alla 
ricostruzione dell’ “Apporto dell’artigianato all’economia vercellese del Trecento”, in vista della 
partecipazione al Convegno di Studi “Vercelli nel Trecento”, organizzato dalla Società Storica locale, che si 
terrà a Vercelli dal 26 al 28 novembre 2008. Nel contempo ha affrontato temi di storia sociale e demografica, 
con particolare riguardo al fenomeno dell’immigrazione nelle città e “quasi-città” dell’Italia bassomedievale 
(Milano, Saluzzo, Casale Monferrato). Lo studio della presenza e delle dinamiche di integrazione sociale e di 
radicamento degli immigrati è sfociato in alcune pubblicazioni ed è oggetto dell’attività didattica. Tali temi 
sono stati affrontati nel quadro più generale degli studi sulla “rappresentazione sociale” e sulla composizione 
e la metamorfosi delle élites quattrocentesche del ducato di Milano e dei marchesati di Saluzzo e di 
Monferrato.  

Fra le pubblicazioni: Presenze forestiere nella Saluzzo di Ludovico I, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un 
principe tra Francia e Italia (1416-1475), (Relazioni al Convegno, Saluzzo, 6-8 dicembre 2003), a cura di R. 
COMBA, Cuneo 2003, pp. 253-270; “Presente lo marchese de Salucia”. Ludovico II e le sue  ambizioni di 
governo sul Monferrato e “Parlare e scrivere ad conservare l’amore tra signori”. Gli aspetti diplomatici 
della guerra tra il marchesato di Saluzzo e il ducato di Savoia degli anni 1486-90, entrambi in Ludovico II 
marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475-1504), (Atti del Convegno, Saluzzo 10-12 
dicembre 2004), a cura di R. COMBA, 2 voll., Cuneo 2005, vol. I, rispettivamente pp. 303-336 e pp. 361-
394;“Magistri a papiro” e “ferrastrazzi”: professione della carta a Milano tra XV e XVII secolo, in Cinque 
secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal 
Medioevo all’età contemporanea (Atti del Convegno, Varese – villa Recalcati, 21 aprile 2005), a cura di R. P. 
CORRITORE e L. PICCINNO, Zibello 2005, pp. 49-73; Un itinerario signorile nel crepuscolo angioino: i Falletti 
di Alba, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. COMBA, Milano 2006, pp. 313-330; 
«Élite» bancaria a Milano a metà Quattrocento: prime note, in “Quaderni / Cahiers del Centro studi sui 
Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1 (2007), pp. 155-187 e il volume «Beatissime pater». Documenti 
relativi alle diocesi del ducato di Milano. I “registra supplicationum” di Pio II (1458-1464), a cura di E. 
CANOBBIO e B. DEL BO, Milano 2007 (Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV-XVI). È in corso di 
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stampa presso l’ “Archivio Storico Italiano” Mariano Vitali da Siena. Integrazione e radicamento di un 
uomo d’affari nella Milano del Quattrocento. 
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ABSTRACT 
 
Il lavoro di tesi è nato dall’esigenza di uno studio analitico relativo al movimento eremitico nato attorno a fra 
Pietro del Morrone, meglio noto con il nome di Celestino V, poiché la singolare vicenda personale di 
quest’ultimo ha oscurato, fin dal Trecento, la storia dell’ordine monastico che, non a caso, intorno alla metà 
del secolo XIV prese il nome definitivo di Ordo Coelestinorum. La tesi è divisa in due parti: “storia” e 
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“documenti”. La prima consta di una introduzione in cui sono esaminati tre aspetti: la peculiare pluralità di 
nomi assunti dall’ordine nel primo secolo della propria vita (metà XIII-metà XIV), indice di un lungo e 
controverso processo di assestamento istituzionale; la storiografia celestina, dal secolo XVI alle più recenti 
ricerche; i documenti utilizzati nel lavoro di tesi. Seguono quattro capitoli, ciascuno dedicato ad una fase ben 
precisa della storia dell’ordine. Tali fasi sono state individuate sulla base di aspetti istituzionali e insediativi. 
Il primo capitolo affronta la questione della genesi e del primo sviluppo dell’ordine, fase che può dirsi 
conclusa nel 1275 con il riconoscimento ufficiale da parte di Gregorio X. Il secondo capitolo è incentrato 
sull’arco cronologico 1276-1293, periodo durante il quale l’ordine rafforza la propria identità giuridica 
passando dalla protezione apostolica all’esenzione dapprima episcopale e poi papale; dal punto di vista 
insediativo si registra un’espansione non solo quantitativa ma anche e soprattutto qualitativa, con 
l’annessione o fondazione di monasteri ubicati nei pressi di città episcopali, senza parlare della ricezione di 
due monasteri posti nel cuore dell’Urbe. Il terzo capitolo studia il periodo cruciale 1294-1296 contraddistinto 
dal pontificato di Celestino V e dai primi due anni del pontificato di Bonifacio VIII. In questo periodo si 
assiste dapprima ad un’estensione abnorme dell’Ordine Morronese e poi a un suo più razionale 
ridimensionamento, senza che per questo si possa parlare di una drammatica interruzione di quel naturale 
processo di assestamento che, infatti, era ancora in corso. Il quarto capitolo è dedicato all’ultima fase che va 
dal 1297, anno della concessione della protezione pontificia da parte di Bonifacio VIII, al 1320, anno in cui si 
svolse un capitolo generale presso l’abbazia di S. Spirito del Morrone nell’ambito del quale furono pubblicate 
importanti costituzioni: questo testo rappresenta una fonte decisiva nell’individuazione di un assetto 
istituzionale e insediativo consolidato, da un lato, e, dall’altro, destinato a essere rimesso in discussione di lì a 
poco. La prima parte della tesi si conclude con un Monasticon Coelestinum, un repertorio di tutti gli 
insediamenti posseduti, anche solo per breve tempo, dai Celestini nell’arco cronologico 1259-1320; tale 
repertorio è costruito secondo i criteri messi a punto per il Monasticon Italiae. La seconda parte della tesi 
consta di un Codice Diplomatico Celestino, 628 documenti in regesto, e di un’appendice con l’edizione critica 
di 20 pergamene particolarmente significative. La tesi, pubblicata integralmente sul sito dell’Università degli 
Studi di Padova, è visionabile al seguente link: http://paduaresearch.cab.unipd.it/314/ 
 

AUTORE 
 
Adolfo Morizio (Pescara 1974) si è laureato in Lettere presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara nel 2003, sotto la guida del prof. Luigi Pellegrini, con una tesi in storia medievale dal titolo 
Un’istituzione ecclesiastica dell’Abruzzo adriatico nel medioevo: la chiesa di San Tommaso de Verana 
(1202-1334). Nel 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso 
l’Università degli Studi di Padova. Ha pubblicato: I Cappuccini nell’Umbria del Seicento, «Laurentianum», 
45 (2004), p. 256-261 (recensione); Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti (secoli XIII-XIV), 
«Laurentianum», 47 (2006), p. 205-216 (cronaca); I Celestini dall’erudizione alla storiografia, 
«Benedictina», 54 (2007), p. 133-161. Ha collaborato ai seguenti volumi: L. PELLEGRINI, L’incontro tra due 
“invenzioni” medievali: Università e Ordini mendicanti, Napoli 2003 e 20052; Da Celestino V all’«Ordo 
Coelestinorum», a cura di M.G. DEL FUOCO - L. PELLEGRINI, L’Aquila 2005 (Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria. Studi e Testi, 29). Attualmente sta curando l’edizione di un volume miscellaneo dedicato alla chiesa di 
San Tommaso e, per il Centro di Studi e di Documentazione per la Storia dei Celestini, l’edizione a stampa 
della propria tesi di dottorato. 
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Abstract 
 
La tesi propone nella prima parte una serie di saggi di contestualizzazione del poema epico-storico intitolato 
Vita Mathildis, composto da Donizone, monaco nel monastero di S. Apollonio di Canossa all’inizio del secolo 
XII. Si sono indagate soprattutto le modalità di intersezione del racconto storiografico del monaco con altri 
tipi di “discorso” (ad es. quello liturgico-commemorativo) e le sue relazioni con altri testi destinati a Matilde 
di Canossa. Si sono inoltre individuati alcuni risvolti pragmatici della comunicazione letteraria: in particolare 
la rivendicazione dello statuto di esenzione da parte della comunità monastica canusina. Donizone avanza 
quindi anche una proposta politica all’imperatore Enrico V, perché, secondo gli accordi raggiunti con 
Matilde, subentri legittimamente come erede alla dinastia dei Canossa. La seconda parte si concentra proprio 
sulla rappresentazione dei dinasti, cercando di analizzarne le componenti alla luce dei modelli distintivi 
dell’aristocrazia del pieno medioevo. Sono successivamente considerati gli aspetti dell’eccellenza, della 
potenza, dell’esercizio del potere. Infine si sono ricomposti i dati risultanti dall’analisi all’interno dello 
sviluppo tematico e narrativo del poema. 
 
 
Eugenio Riversi si è laureato in Storia presso l’Università di Bologna (2001). Borsista dell’Istituto italiano per 
gli Studi Storici di Napoli (2001-2002), ha conseguito il titolo di Dottore in ricerca presso l’Università di Pisa 
(2007). È borsista al Deutsches Historisches Institut di Roma (2008). Ha pubblicato: Note sulla 
rappresentazione del lignaggio dei Canossa nella “Vita Mathildis” di Donizone («Geschichte und 
Region/Storia e Regione», 11/2, 2002, pp. 101-130) e la voce Memoria nell’Enciclopedia del Medioevo 
(Milano, 2007). 
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 Luca Zavagno
La città bizantina tra il V e il IX secolo: le prospettive storiografi che
The Byzantine city between 5th and 9th centuries: historiographical 
perspective

L’articolo si propone di offrire una una ricognizione della storiografi a re-
cente sul tema della città bizantina nel passaggio dalla tarda antichità all’alto 
medioevo. Il tradizionale dibattito sul destino delle città nei cosiddetti Dark 
Ages ha sempre avuto quale punto di partenza l’idea di illustrare e dimostra-
re la continuità o, al contrario, la discontinuità della città nella sua forma 
classica, ovvero della polis greco-romana, durante il medioevo. Tale polemica 
storiografi ca è sintetizzata nelle opere di due dei suoi iniziatori, A. Kazdhan 
e G. Ostrogorsky ed è proseguita nei lavori di C.Foss. Alcuni studiosi (come 
Liebeschuetz, Saradi e Trombley) sembrano aver sviluppato una reazione a 
Foss di stampo prettamente conservatore, sforzandosi di adattare la polemi-
ca continuità-declino al nuovo panorama archeologico. Altri (come Spieser e 
anche Ward-Perkins e Zanini) hanno deliberatamente scelto di limitare cro-
nologicamente il proprio approccio analitico senza oltrepassare la simbolica 
soglia del VII secolo. Al contrario, Brandes, Walmsey e, parzialmente, Whit-
tow hanno seguito le orme di Foss, proponendo una serie di studi regionali, 
esaustivi sotto il profi lo archeologico, che avanzano soluzioni peculiari al pro-
blema dei mutamenti subiti dalle città bizantine durante il VII e l’VIII secolo. 
Da ultimo, Wickham e Haldon si sono mossi lungo linee di natura princi-
palmente economica, riconoscendo il contributo strutturale da esse fornito 
all’evoluzione delle città entro il contesto sociale e statale tardoantico. Ciò ha 
permesso loro di delineare, al contempo, le distinzioni funzionali tra diversi 
tipi d’insediamento e le loro mutevoli trasformazioni entro il lento processo di 
cambiamento della società urbana tardoantica, implicando necessariamente 
una serie di alterazioni del panorama strutturale e degli assetti urbani.

This article aims at presenting a historiographical overview of the tradi-
tional debate on the fate of Byzantine cities during the so-called Dark Ages. 
This debate has always begun from the point of departure of illustrating and 
also proving either the continuity or the discontinuity of the classic city, of 
the Greco-Roman concept of polis, during the middle ages; this was the fram-
ing of the discussion by scholars such as Kazhdan and Ostrogorsky, and has 
continued in the views of modern authors such as Foss. Some scholars (Liebe-
schuetz, Trombley) seem to have developed a conservative reaction to Foss, 
trying mainly to adapt the decline-continuity polemic to the new “archaeo-
logical” environment. Others (Ward-Perkins, Spieser, Zanini) have deliber-



ately chosen to limit their analytical model of the urban trajectories chron-
ologically, without crossing the symbolic threshold of the seventh century. 
In contrast Brandes, Walmsey and, partially, Whittow have followed in the 
footsteps of Foss in developing archaeologically exhaustive regional studies 
which propose peculiar solutions to the problem of the changing appearance 
of Byzantine urbanism in seventh and eighth century. Lastly, Wickham and 
Haldon have moved along (economic) guidelines, recognizing the underlying 
structural tendencies that these have in the evolution of cities in the context 
of the late Roman state and society, as well as describing the functional dis-
tinctions between different types of settlements and their changing types of 
permutations within the slow process of transformation of late Roman urban 
society, which entail a number of changes in the physical appearance and ex-
tent of towns.

Keywords: Middle Ages; Late Antiquity; 5th-9th Century; Towns; Byzan-
tium; Historiography

Luigi Russo
Spazi e aspirazioni del pellegrino tra Mezzogiorno e Terrasanta 
nei secoli XI-XIII
Spaces and aspirations of the pilgrim between Holy Land and Southern 
Italy during 11th-13th centuries

Nei secoli XI-XIII numerosi itinerari di pellegrinaggio si intrecciano nel 
Mezzogiorno d’Italia, in particolare quelli provenienti dalle regioni dell’Euro-
pa centro-settentrionale. Tuttavia, proprio per le sue caratteristiche di area di 
transito, nelle fonti a nostra disposizione restano tracce alquanto scarse del 
Mezzogiorno. Nel loro svolgimento narrativo, queste fonti non manifestano 
unità temporale, ma sono modulate in funzione della soggettiva rilevanza dei 
luoghi visitati per il narratore. Ciò spiega la centralità assunta dalla Terra-
santa e da Gerusalemme rispetto alle altre aree di passaggio, come il Mezzo-
giorno, di cui spesso resta in secondo piano la dimensione storico-geografi ca.

From the eleventh to the thirteenth century many pilgrimage roads meet 
in and cross Southern Italy, especially those starting in Mid-Northern Eu-
rope. Yet, as Southern Italy was mainly a transit area, these routes are scarce-
ly documented in the sources, which lack any homogeneous temporal unit 
and instead dilate or constrict their narrative development according to the 
relevance for the narrator of the places he is visiting. This explains the domi-
nating role of the Holy Land and of Jerusalem in comparison with those tran-
sit areas such as Southern Italy, that is often underestimated from the point 
of view of both history and geography.

Keywords: Middle Ages; 11th-13th Century; Crusade; Pilgrimage; Sou-
thern Italy; Montecassino; Jerusalem Geography
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Giuseppe Dell’Amico
Tra politica e pastorale. I trentacinque anni dell’arcivescovo 
Vitale nella diocesi di Pisa (1217-1252)
Between politics and pastoral. The thirty-fi ve years of Archbishop Vitale in 
the diocese of Pisa (1217-1252)

L’arcivescovo Vitale giunse al soglio arciepiscopale pisano nel 1217, attra-
verso un’elezione controversa. La sua designazione avvenne in seguito a un’in-
chiesta papale che si era opposta alla successione del candidato designato dal 
capitolo, Ildebrandino. Il Papato caldeggiò la scelta del canonico Vitale, più 
che per i suoi studi di diritto o per la sua precedente attività in seno al capito-
lo, per via della sua estraneità alle consorterie cittadine. Onorio III intendeva 
in tal modo garantirsi la fedeltà della chiesa locale nello scontro con il comune 
di Pisa per l’egemonia sulla Sardegna. Ciononostante, Vitale non esitò ad ap-
poggiare gli interessi urbani, rivendicando i diritti della sua diocesi sull’isola 
in aperto contrasto con gli orientamenti della politica estera romana. Vitale 
si rivelò altrettanto intransigente nel difendere le prerogative arcivescovili sia 
nei confronti delle altre istituzioni ecclesiali (in particolare il capitolo e gli 
ordini mendicanti), sia di fronte ai laici (soprattutto comuni rurali).

Archbishop Vitale was raised to the Pisan archiepiscopal see in 1217, 
through a controversial election. His assignment took place after a papal in-
quiry, which had opposed the succession of the candidate appointed by the 
chapter, Ildebrandino. The Papacy supported the canon Vitale’s choice for his 
strangeness to the urban guilds rather than for his studies of law or his previ-
ous activity in the chapter. This way, Honorius III meant to secure himself the 
allegiance of the local church in the fi ght with the commune of Pisa for the 
supremacy over Sardinia. However, Vitale did not hesitate to support urban 
interests, claiming the rights of his diocese over the island, in open contrast 
to the stance of the Roman foreign policy. Vitale turned out to be as uncom-
promising in defending the archiepiscopal prerogatives both against the other 
ecclesiastical institutions (in particular the chapter and mendicant orders) 
and against seculars (especially rural communes).

Keywords: Middle Ages; 13th Century; Pisa; Church; Vitale

Guido Cariboni
Comunicazione simbolica e fi nzione della continuità presso i 
primi Visconti a Milano (1277-1354)
Symbolic communication and fi ction of continuity by the fi rst Visconti in 
Milan (1277-1354)

Il saggio prende in considerazione i processi di comunicazione e di legit-
timazione del dominio dei primi Visconti, dall’ultimo quarto del XIII fi no alla 
metà del XIV secolo. Il lignaggio attuò per lo più tre strategie al fi ne di legit-
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timare il suo governo sulla città di Milano: il conseguimento della carica ar-
civescovile della metropoli lombarda, l’assunzione di magistrature comunali 
ordinarie e straordinarie, il raggiungimento del vicariato imperiale. L’utilizzo 
sapiente di tali strumenti permise di dissimulare in termini di continuità gli 
aspetti originali della dominazione viscontea. In particolare, attraverso l’a-
nalisi di testi letterari, programmi iconografi ci e rituali civici, il contributo 
approfondisce l’insieme di simboli e azioni simboliche con cui Ottone e Gio-
vanni Visconti legittimarono l’egemonia viscontea su Milano e sulle altre cit-
tà sottomesse: essi si richiamarono alla tradizione della cattedra episcopale 
ambrosiana e delle chiese cittadine locali, introducendo tuttavia signifi cative 
innovazioni propagandistiche intese a rafforzare la dimensione signorile e di-
nastica dei Visconti.

The paper focuses on the communication and legitimation processes of 
the fi rst Visconti’s rule, from the last quarter of the 13th century until the 
middle of the 14th century. The lineage mostly carried out three strategies so 
as to legitimate its rule over the city of Milan : the achievement of the arch-
bishop’s see in the Lombard metropolis, the recruitment of ordinary and ex-
traordinary municipal magistracy, the attainment of the imperial vicarship. 
The masterly use of these instruments enabled the Visconti to conceal, in 
terms of continuity, the original aspects of their rule. In particular, through 
the analysis of literary texts, iconographic programmes and civic rituals, the 
paper investigates all the symbols and symbolic actions with which Ottone 
and Giovanni Visconti legitimated the Visconti rule over Milan and other sub-
ject towns: they referred to the tradition of the Ambrosian Episcopal chair 
and the local town churches, introducing, however, meaningful propaganda 
changes meant to strengthen the Visconti’s signoria and dynastic dimension.

Keywords: Middle Ages; 13th Century; Milan; Visconti; Symbolic 
communication

Alessandro Vanoli
L’invenzione della Reconquista. Note sulla storia di una parola
The invention of the Reconquista. Notes on the history of a word

L’autore mostra come la parola reconquista cominciò a forgiarsi nello 
stesso contesto e nello stesso periodo in cui nasceva la parola Spagna intesa 
in senso nazionale, defi nendo nel tempo un processo ricco di complicazioni e 
non sempre lineare.

The author shows how the word reconquista began to forge in the same 
context and at the same time when the word Spain was conceived with a na-
tional meaning, so defi ning a long process, full of complications and not al-
ways coherent.

Keywords: Middle Ages; Historiography; Spain; Reconquista
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Isabella Lazzarini
Introduzione
Introduction

Keywords: Middle Ages; 13th-16th Century; Public Written Records; Po-
wer; State; Archives; Methodology

Gian Maria Varanini
I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documentazione dei 
Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro 
Torelli)
Notaries and urban signoria. Notes on the Mantua’s Bonacolsi public written 
records between 13th and 14th centuries (re-reading Pietro Torelli)

In un certo numero di città italiane, tra Duecento e Trecento il potere 
politico è assunto da un signore, al quale i consigli comunali conferiscono 
l’arbitrium (e ai quali più tardi, ai primi del Trecento, il potere imperiale o 
papale offre un riconoscimento attraverso il vicariato). Sia dal punto di vista 
del personale, sia dal punto di vista dell’organizzazione degli uffi ci, sia infi ne 
dal punto di vista della tipologia della documentazione prodotta, i signori cit-
tadini adottano pratiche nuove, ed elaborano modelli documentari nuovi, con 
molta prudenza. Il sistema documentario comunale, e i notai che ne erano gli 
artefi ci e i protagonisti, poté infatti adattarsi, almeno per un certo lasso di 
tempo, alla nuova situazione politica. Il saggio esamina queste problemati-
che per Mantova bonacolsiana, riprendendo le ricerche di Pietro Torelli. Sono 
dunque approfonditi (con particolare attenzione agli anni tra il 1290 e il 1310) 
i rapporti tra i signori e uno scelto gruppo di notai: fedeli alla loro funzione di 
offi ciali comunali, ma anche attenti alle esigenze documentarie della famiglia 
al potere.

In several Italian cities between the 13th and the 14th century the politi-
cal power is monopolized by a signore (a lord), thanks to the attribution of 
the arbitrium from the communal councils, later confi rmed by the emperor 
or the pope in the form of the concession of the vicariate on the same city. 
These lords adopt new practices in choosing their men, organising the of-
fi ces, producing different typologies of acts and cautiously elaborating new 
documentary models. The documentary communal system, and the notaries 
who produced and directed it, could adapt itself to the new political situa-
tion, at least at the beginning of this process. The essay focuses on these top-
ics in order to analyse the case of Mantova under the Bonacolsi rule, recon-
sidering the researches of Pietro Torelli. The text explores the relationships 
between the lords of the city and a selected group of notaries, at the same 
time loyal to their original function as communal offi cers, but also clearly 
conscious of the rising documentary needs of the ruling family, mostly in the 
years 1290-1310.
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Keywords: Middle Ages; 13th-14th Century; Italy; Mantova; Political in-
stitutions; Notaries; Lords; Public written records

Guido Castelnuovo
«Contra morem solitum»: un confl it d’archives savoyard en 1397. 
Quelques réfl exions sur l’écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans 
une principauté du bas Moyen Âge
«Contra morem solitum»: an archival confl ict in Savoy (1397). Some thoughts 
on public written records, the power of writing and public authorities in a 
late medieval principality

Prendendo spunto da un confl itto d’interessi esploso all’estrema fi ne del 
Trecento fra i sindaci di Chambéry, capitale amministrativa della Savoia, e 
parte dei maggiori uffi ciali principeschi, provenienti in primis dalla came-
ra dei conti sita proprio a Chambéry, l’articolo intende rifl ettere sui poteri 
connessi alle scritture, alla loro conservazione e alle rinnovate modalità della 
loro archiviazione nell’ambito di un principato per altro in piena espansione 
politico-istituzionale. Tale confl itto, rivelato da una serie di documenti sinora 
poco noti, permette, infatti, di valutare meglio cosa potesse signifi care scri-
vere per un principe e, soprattutto come e perché diventasse così necessario 
condurre battaglie di memoria documentarie.

This essay starts from a confl ict of interests which exploded at the very end 
of the 14th century in Savoy, between the sindaci of the administrative capital 
of the principality, Chambéry, and a group of high level offi cers of the prince, 
coming mostly from the fi nancial chamber in Chambéry. This communication 
focuses mostly on the power of the written public records and on the increas-
ing relevance of preserving them in the context of a principality which was at 
the moment in the middle of a signifi cant political and institutional growth. 
This «archival» confl ict since now mostly unknown allows us to consider care-
fully the meaning of the practice of writing for a prince, and the importance of 
what was a real battle about the control of the documentary memory.

Keywords: Middle Ages; 14th Century; Savoy; Political institutions; Ar-
chives; Principality; Memory

Paola Guglielmotti
Libri di comunità locali nella Liguria della prima età moderna
Local communities’ libri in early modern Liguria

Sono presi in esame i libri, redatti nel corso del secolo XVI, di due picco-
le comunità del Ponente ligure: Rezzo, sotto il governo dei marchesi di Cla-
vesana, e Porto Maurizio, in diretta dipendenza da Genova, la città che ha 
prodotto tra i più antichi libri iurium in ambito italiano. Entrambi articolati 
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in dossier, i due casi costituiscono soluzioni opposte. L’unico codice di Rez-
zo nasce da una sorta di committenza corale ed è progettato per raccogliere 
ogni documento utile alla convivenza locale, così palesandosi quale raccolta 
chiusa e ben defi nita. Il primo libro di Porto Maurizio cresce gradualmente 
per successive addizioni, presentandosi quale contenitore aperto che prepara 
la strada ad altre raccolte: qui è visibile la specifi ca infl uenza di Genova, che 
si sta lentamente imponendo quale capitale regionale. Si intende così additare 
un tipo di fonti che fi nora sono state poco esplorate e che appaiono assai pro-
mettenti nel mostrare sia la capacità di autogoverno locale, sia il rapporto tra 
la comunità e il centro urbano di riferimento.

It is here presented the investigation of the libri compiled during the six-
teenth century by two small Ligurian communities of the Ponente: Rezzo, 
ruled by the Clavesana marquises, and Porto Maurizio, directly depending 
from Genoa, the town that issued some of the most ancient libri iurium in 
Italy. Both articulated in dossier, the two cases represent opposite solutions. 
The Rezzo single codex registers in a volume every act concerning the com-
mon life of the local community: organised from the beginning for a collective 
purpose, it ends up being a closed and well defi ned collection of public written 
records. The fi rst book of Porto Maurizio on the contrary gradually grows up 
thanks to following additions, as an open container for other collections to 
come. The infl uence of Genoa, which is slowly asserting its authority over the 
region, is defi nitely clear in its redaction. The aim of the paper is to focus on 
a group of sources that until now have been little investigated and that look 
very promising in revealing both the capacity of local self-government and the 
relationship between the community and the reference town.

Keywords: Middle Ages; Early Modern Age; 13th-16th Century; Liguria; 
Genoa; political institutions; Local communities; Archives; Libri iurium

Andrea Gamberini
La memoria dei gentiluomini. I cartulari di lignaggio alla fi ne 
del Medioevo
The memory of gentlemen. The cartularies of lineage in the late Middle Ages

Malgrado il disinteresse della storiografi a italiana per le scritture prodot-
te da soggetti politici non urbani, anche una semplice ricognizione bibliogra-
fi ca e archivistica ha permesso di restituire l’ampia diffusione dei cartulari di 
lignaggio alla fi ne del M.E. Il saggio ne indaga la vicenda, non solo in relazio-
ne alle funzioni assolte nell’ambito della parentela (di volta in volta etichetta-
bili come pragmatiche, giuridiche, simboliche, performative, ecc.), ma anche 
con riferimento alla struttura narrativa spesso assunta dal cartulario, che 
fa di quest’ultimo un prodotto culturale assolutamente peculiare: una sorta 
di libro di memorie, di ricordi politici – sia pure per fragmenta, realizzati 
cioè attraverso un’accurata selezione documentaria – di quei «gentiluomini di 
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Lombardia» ai quali rimasero sostanzialmente estranee altre forme di codifi -
cazione del passato familiare (come i più celebri libri di famiglia, tanto diffusi 
invece in ambito toscano).

Despite the feeble interest of the Italian historians for the deeds produced 
by non-urban political subject, just a simple bibliographical and archival rec-
ognition has allowed to show the large diffusion of the cartularies at the end 
of the Middle Ages. This essay investigates the vicissitude of the cartularies, 
non only regarding their function within the kinship (time by time labeled 
as pragmatic, juridical, symbolic, performative), but also regarding to the 
narrative structure often taken by the cartularies, which provides them as a 
cultural product. They really were a sort of memory books, of political recol-
lections – even though per fragmenta, produced through an accurate selec-
tion of documents – of the “gentiluomini di Lombardia” (as Machiavelli called 
the rural nobility) whom were alien different ways of codifi cation of the story 
of the family (such as the more famous “libri di famiglia”, so widespread in 
Tuscany).

Keywords: Middle Ages; 14th-15th Century; Lombardy; Political institu-
tions; Nobility; Memory; Charters

Maria Nadia Covini
Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia 
documentaria delle istituzioni
Writing to the prince. The Sforza internal correspondence and the 
documentary history of institutions

Nell’ambito della “storia documentaria delle istituzioni” ci si propone di 
esaminare il carteggio interno del Fondo Sforzesco dell’ASMi e di metterne 
in luce la ricchezza, le potenzialità per la ricerca e anche qualche possibile 
insidia interpretativa. A partire da un dossier di documenti, che in parte 
sono forniti come corredo iconografi co al testo, si analizza la centralità del-
la lettera all’interno di questo corpus di carte. La forma epistolare è prima 
di tutto un medium di comunicazione interpersonale, poco formalizzata e 
libera nell’espressione: chi scrive al principe segue certe regole e stili, ma 
può anche utilizzare toni confi denziali e personali, in una commistione tra 
pubblico e privato particolarmente congeniale alle relazioni politiche dello 
stato principesco. Le lettere sono costruite come testi narrativi e vanno 
attentamente interpretate e contestualizzate. Le stesse dimensioni del car-
teggio, che costituisce una raccolta imponente, condizionano il lettore che 
è tentato di vedervi un’immagine della pervasività e della potenza dello 
stato ducale.

In this study, we are concerned with the “carteggio interno” of the Fondo 
Sforzesco, preserved in the State Archive of Milan. This huge documentary 
deposit can provide the historian both with an unprecedented amount of data 
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and sources of outstanding heuristical potential and with some possible de-
ception, like the lack of information or the complete silence about important 
events. Starting from a dossier of documents (parts of them enclosed in a digi-
tal appendix), we will analize the centrality of the letter. The fl exible format of 
the letter is suitable to express personal feelings, emotions, and also a certain 
degree of informality and confi dence. Writing to the prince, the correspond-
ent is normally inclined to go beyond the rules and to use confi dential terms 
or remember personal acquaintance, in a characteristic mixture between the 
political sphere and the private and personal dimension. As narrative texts, 
letters require a careful exegesis and interpretation. Finally, the huge dimen-
sions and the narrative appeal of the “carteggio” may give the wrong impres-
sion of a pervasive and powerful State, where the relationship with the prince 
dominates the political life.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Lombardy; Milan; Political insti-
tutions; Principality; Internal correspondences

Franca Leverotti
L’archivio dei Visconti signori di Milano
The archive of the Visconti lords of Milan

L’esame di un censimento sommario dell’archivio signorile visconteo, oggi 
perduto, permette di individuare l’esistenza in età Viscontea di due archivi 
distinti, conservati in luoghi diversi, l’uno contenente i diritti della signoria 
(concessioni imperiali, dedizioni di comunità, concessioni feudali) e della fa-
miglia (contratti dotali e successioni), l’altro il materiale di carattere ammi-
nistrativo prodotto dalle magistrature fi nanziarie e giudiziarie. Altrettanto 
chiaramente appare la consapevolezza dei signori di Milano della necessità di 
conservare il materiale archivistico pregresso in quanto fonte di legittimazio-
ne e strumento di governo.

The analysis of a now lost inventory of the archive of the Visconti, signori 
of Milan, allows the historian to deduce the existence of two different princely 
and public archives in the Visconti period, preserved in different places. In 
the fi rst of them lied the acts related to the principality (imperial or feudal 
investitures, deditions of urban and rural communities to the Visconti) and to 
the dinasty (marriage contracts, successions and testaments). In the second 
archive were preserved on the contrary all the administrative acts concern-
ing the daily fi nancial and juridical activity. The signori of Milan were clearly 
aware of the concrete purpose of this distinction, who came along with the 
conscience of a well ordered organisation of past written acts as both a source 
of legitimation and an instrument of governement.

Keywords: Middle Ages; 14th-15th Century; Lombardy; Milan; Political 
institutions; Principality; Archives; Inventories
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Laura Turchi
Fonti pubbliche per la storia dello stato estense (secoli XV e XVI)
Public sources for the history of the Este state (15th and 16th centuries)

Il contributo si sofferma dapprima sulla natura pluralistica e articolata 
del sistema documentario dello stato estense fra XV e XVI secolo, ben esem-
plifi cata tra l’altro dall’ordinamento dell’archivio principesco e dal controllo 
delle comunità soggette sui propri archivi. Esso sottolinea tuttavia in partico-
lar modo i collanti istituzionali, documentari e amministrativi che ponevano 
in essere le pratiche di aggregazione territoriale e di legittimazione reciproca 
fra i diversi interlocutori politici: le cancellerie dei reggimenti ducali, la loro 
interazione con le cancellerie cittadine e la creazione di serie speculari di re-
gistri, con particolare accento sull’evoluzione subita dai copialettere urbani, 
trasformatisi fra XV e XVI secolo in luoghi dell’elaborazione condivisa delle 
norme.

In its fi rst part, this article dwells upon the pluralism and the complex 
nature of the documentary system in the Este dominion between the fi f-
teenth and the sixteenth century: both are well shown by the structure of the 
princely archive and the control exerted on their archives by the governed 
communities. Nevertheless, what is afterwards underlined is the importance 
of institutional, documentary and administrative links; through them, terri-
torialization and reciprocal legitimation practices took place among the var-
ied political agents. Special stress is laid on the existence of ducal territorial 
chanceries, on their interaction with urban chanceries and on the creation of 
specular series of registers, with particular reference to the evolution of ur-
ban copialettere, where a shared elaboration of norms occurred between the 
fi fteenth and the sixteenth century.

Keywords: Middle Ages; Early Modern Age; Ferrara; Modena; Reggio; 
Political institutions; Principality; Chancery; Urban communities’ archives

Tiziana Lazzari
Le “liste” fra pratiche di scrittura e modalità di conservazione: il 
caso di Imola (1255-1319)
The “lists” between writing practices and methods of conservation: the case 
of Imola (1255-1319)

L’archivio del comune di Imola non conserva le serie delle magistrature 
due-trecentesche che furono oggetto di uno scarto completo nel Cinquecento. 
Conserva però un fondo di “beni e diritti” cospicuo nel numero dei pezzi e, so-
prattutto, assai composito nei contenuti diplomatistici. La parte percentual-
mente più rilevante di tale miscellanea si addensa fra gli anni Cinquanta del 
Duecento e i primi due decenni del secolo successivo, gli anni in cui più accesi 
furono gli scontri di parte nella città. Le numerose liste che si sono conserva-
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te, fra le quali una di milites tenuti a dare un cavallo per l’anno compreso fra 
il primo settembre 1319 e il 31 agosto del 1320 per le esigenze militari del co-
mune e che mostra caratteri diplomatistici assai peculiari, costituiscono fonti 
di grande interesse per restituire un’immagine socio-economica della milizia 
cittadina e del suo azzonamento urbano.

The archive of the commune of Imola does not currently preserve the se-
ries produced by the 13th-14th centuries’ urban magistratures: these docu-
ments were entirely discarded in the 16th century. Nevertheless, it does pre-
serve a rich and composite stock of documents on “beni e diritti”, most of 
them presenting a wide variety of diplomatistic characters. The most relevant 
part of this miscellany gathers between 1250 and 1320, when the factional 
confl icts within the city grew harsher and harsher. Within thes records, in 
particular several lists represent a source of main interest to the building of a 
broader socio-economic image of the urban milizia and its topographical or-
der in the city. In particular, this essay will focus on a list of all the milites that 
were supposed to give to the commune a horse for war between the 1st Sep-
tember 1319 and the 31st August 1320: this register in fact not only enlightens 
a crucial moment of the military and political life of the commune (the or-
ganisation of the army), but also shows very peculiar diplomatistic characters.

Keywords: Middle Ages; 13th-14th Century; Imola; Communes; Urban 
milites; Archival preservation; Estimi

Lorenzo Tanzini
Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e silenzi: i 
Regolatori e le scritture d’uffi cio a Firenze tra XIV e XV secolo
A documentary practice between redundancy and silence: the Regolatori 
and the public records in Florence between the 14th and 15th centuries

Il saggio esamina la storia istituzionale e la documentazione della magi-
stratura dei Regolatori, istituita a metà Trecento per sovrintendere all’am-
ministrazione contabile della Repubblica fi orentina. La fl essibilità e il prag-
matismo delle pratiche documentarie adottate dall’uffi cio ben rappresentano 
i motivi fondamentali del governo fi orentino specialmente sul territorio, e 
caratterizzano i Regolatori dalla nascita fi no alla progressiva estinzione del 
loro ruolo: nel nuovo contesto del XV secolo, infatti, l’importanza crescente 
dell’amministrazione del debito pubblico fi nirà per scavalcare le funzioni dei 
Regolatori, determinando nei secoli successivi anche l’inclusione di tutte le 
carte dell’uffi cio nel grande archivio del Monte.

The essay analizes the institutional and documentary practices of the of-
fi ce of Regulatores introitus et expensarum, born in 1352 in order to control 
the fi nancial administration of the fl orentine Camera communis. Flexibility 
and pragmatic ability of adaptation are the most important features of the 
new offi ce, that make the Regulatores an effective tool for the fl orentine gov-
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ernment of the State. A form of administration useful but not long lasting: 
since the fi rst decades of Quattrocento, the importance of public debt brings 
the Uffi ciali del Monte to take a central role in fi nancial administration, with 
the slow decline of the Regulatores. The archive of the offi ce lies now inside 
the huge Archivio del Monte, witnessing the close relation between institu-
tional history and evolution of documentary and achival organization.

Keywords: Middle Ages; 14th-15th Century; Florence; Political institu-
tions; Finances; Archives

Francesca Klein
Costruzione dello stato e costruzione d’archivio: ordinamenti 
delle scritture della repubblica fi orentina a metà Quattrocento
State building and archive building: ordering records in the mid 15th century 
Florentine republic

Al centro dell’attenzione di questo intervento sono gli apparati della can-
celleria di uno degli stati protagonisti della competizione politica del Quat-
trocento italiano, la repubblica fi orentina. Questa indagine intende affrontare 
gli assetti che si vennero a costituire in corrispondenza dell’avvento al pote-
re di Cosimo dei Medici, in un periodo cruciale per la gestazione della Lega 
italica, gli anni Trenta-Cinquanta del Quattrocento. Del complesso apparato 
di distinti uffi ci e organizzazioni documentarie tradizionalmente denomina-
to come “Cancelleria della repubblica fi orentina” non viene descritta la già 
fi n troppo nota Cancelleria delle lettere, incaricata della comunicazione con i 
potentati esteri, oltre che della gestione organizzativa della diplomazia fi oren-
tina, oggetto di attenzione sarà piuttosto l’ uffi cio delle Riformagioni, incari-
cato della produzione e conservazione documentaria a carattere “legislativo”. 
Anche in tale uffi cio è possibile vedere all’opera intorno alla metà del Quattro-
cento interventi di trasformazione tanto dell’apparato organizzativo (modifi -
che istituzionali dell’uffi cio e delle persone operanti in esso) che dell’arsenale 
di scritture sedimentate (operazioni di ordinamento, inventariazione e clas-
sifi cazione delle carte), interventi che vanno riesaminati alla luce di un uso 
strategico, nuovo e di lunga durata, delle risorse professionali e documentarie 
ai fi ni della conservazione del sistema di potere mediceo.

This study is based on a research on the status of the public offi ces of the 
Cancelleria pubblica fi orentina in the mid fi fteenth century political scene, 
which was featured by the competition among Italian states. Up until re-
cently, the “Chancery of the Florentine Republic” has been described as a 
homogeneous organisation. On the contrary, until the end of the fi fteenth 
century at least, it had been made up of several distinct bodies with separate 
archival deposits. The subject of this study is the documental transformation 
in the managing of Florentine public affairs occurred from the third to the 
fi fth decade of the fi fteenth century. This changing process is related to the 
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rise of the medicean power, with a new Florentine diplomacy leading to the 
defi nition of the Lega Italica. The above-mentioned changes cannot only be 
found in the organisation of the Cancelleria delle lettere, the offi ce charged 
with the correspondence with foreign states. We will focus our attention on 
the uffi cio delle Riformagioni, which was in charge of the legislative docu-
ments. Even in this offi ce, charged with internal affairs of the Florentine 
Republic, we can see how the institutional organisation and the quality of 
the people employed as offi cers were reformed in that particular period. The 
documentary production of papers and the structure of the archival depos-
its changed as well, in conjunction with long standing strategies of the new 
political regime.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Florence; Political institutions; 
Chancery; Inventories

Armand Jamme
Logiche di potere e strategie documentarie. Produzione e 
registrazione delle decisioni di governo nello Stato pontifi cio del 
secondo Trecento
Logics of power and documentary strategies. Production and recording of 
governamental decision in the Papal State (second half of the14th Century)

L’impatto delle decisioni degli offi ciali papali sulle città dello Stato della 
Chiesa che avrebbero dovuto governare è probabilmente un osservatorio pri-
vilegiato di quella “cattiva politica” di cui viene sovente accusato il Papato avi-
gnonese nei confronti dei territori pontifi ci dell’Italia centrale. Quali erano le 
forme della produzione documentaria dei legati mandati a governare lo Stato 
pontifi cio nella seconda metà del Trecento? Quali conseguenze ebbe lo svilup-
po dei carteggi legatizi sul sistema documentario comunale? In che misura 
le strategie di collazione messe in opera dai regimi comunali sono rivelatrici 
della loro sensibilità politica? Questi sono i principali interrogativi affrontati 
in questo saggio, che mira a illustrare la collisione tra le secolari consuetudini 
di produzione e conservazione documentaria della Chiesa e dei comuni, in 
questo caso Orvieto e Spoleto.

The impact of the papal offi cers’ decisions on the cities of the Papal State 
they were supposed to govern are probably one of the best apprehension points 
of those bad politics generally summarising the attitude of the Avignonese pa-
pacy towards Central Italy. How was structured the production of the written 
decisions of the legates sent to govern the papal State in the second half of 
the Fourteenth Century? What consequences had the development of their 
correspondence on the documentary system performed by the communes? 
In what measure the collating strategies adopted by the cities were signifi cant 
of their political sensibility? These are the main questions approached in this 
essay directed to study the confrontation between the secular experiments of 
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production and conservation of writs of the Church and of the communes, in 
this case of Orvieto and Spoleto.

Keywords: Middle Ages; 14th Century; Papacy; Central Italy; Political in-
stitutions; Legates; Letters; Cities

Serena Morelli
Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà 
del XIII secolo: produzione e conservazione di carte
The control of peripheries in the Angevin South: documentary production 
and preservation (mid- 13th century)

Il saggio descrive alcuni aspetti del sistema di produzione, controllo e 
conservazione delle scritture periferiche nella prima età angioina e si soffer-
ma soprattutto sull’uffi cio di giustizierato. Attraverso l’analisi delle carte re-
lative al controllo delle risorse fi scali e alle procedure di inchiesta affronta la 
relazione problematica che si verifi cò con l’arrivo di Carlo I tra i processi di 
selezione della documentazione giunta fi no ad oggi e l’effettivo incremento 
nella produzione di carte per il controllo delle periferie.

The article deals with some aspects of the system of production, control 
and conservation of the provinces’ charters during the fi rst Angevin age, with 
a special regard to the giustizierato. Through the analysis of the charters pro-
duced to control fi scal resources, and the written records derived from the 
procedures of inquiring, the article tackles the problematic relation between 
the different ways and reasons of selecting the now surviving sources, and the 
real improvement of the charters’ production to control the provinces of the 
reign after Charles 1st arrival.

Keywords: Middle Ages; 13th Century; Angevin Naples; Political institu-
tions; Archives; Justice; Provinces; Charters

Francesco Senatore
Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e 
conservazione
The public records of Southern Italy universitates. Production and 
preservation

L’intervento presenta una classifi cazione empirica delle scritture prodotte 
e conservate dalle universitates dell’Italia meridionale tra basso Medioevo ed 
età moderna. Le categorie, mutuate dal linguaggio del tempo, sono tre: i pri-
vilegi (atti emanati dall’autorità regia, cittadina o feudale da cui dipende l’uni-
versitas), le cautele (atti prodotti per l’universitas con effetti legali), le scrittu-
re (atti prodotti dall’universitas per la sua attività amministrativa). Soltanto 
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gli atti della prima categoria, che pure non erano prodotti dall’universitas, 
furono conservati con cura e con effi cacia. Esisteva un continuum documen-
tario e politico tra autorità centrale e università, che non vanno contrapposte 
tra loro secondo lo schema centro/periferia. Ad esempio, la preminenza di un 
singolo o di una famiglia in un’universitas demaniale non può prescindere 
dal collegamento con la Corte regia. In appendice vengono pubblicati due do-
cumenti della città di Capua, demaniale: l’autentica giudiziaria di un libretto 
contenente i privilegi cittadini (1480); il privilegio di cittadinanza concesso 
da Capua a Antonio Carafa, conte di Rocca di Mondragone (1516).

The communication focuses on an empiric classifi cation of the public 
written records produced and preserved by the universitates of the Southern 
Italy between late middle ages and early modern. Following the contempo-
rary distinctions, we may order these sources in three groups: the privilegi 
(the acts produced by the royal, feudal or urban authority over the city), the 
cautele (legal acts produced for the city), le scritture (the acts produced by the 
city itself in its daily administrative tasks). Only the fi rst acts in this sequence 
were locally carefully preserved, even if they were not produced by the city 
chancery. The opposition between centre and periphery is completely useless 
in explaining the documentary and political continuum between central au-
thority and universitas. The social and political emergence of a family group 
in the urban society, for instance, was not possible or even conceivable with-
out a strong connection with the royal court.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Naples; Capua; Political institu-
tion; Local community; Archives

Anna Airò
«Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». Privilegi di 
dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative 
nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464 - 20 
febbraio 1465)
«Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». Charters of submission, 
accounts, statements and information networks in the dissolution of the 
Principality of Taranto (June 23, 1464 - February 20, 1465)

Il saggio esamina il sistema delle scritture pragmatiche in adozione nel 
Principato di Taranto in età orsiniana (prima metà del XV secolo), non tutta-
via mediante l’analisi diretta dei registri contabili e della produzione normati-
va superstiti ma attraverso una speciale lente di ingrandimento: la descrizio-
ne delle minute, molteplici pratiche di devoluzione del principato attuata alla 
morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1463) da un équipe di razionali 
della Sommaria, inviati in missione in Salento con lo scopo precipuo di ri-
connettere al demanio regio i beni patrimoniali, giurisdizionali e fi scali del 
principato. Lo sguardo retrospettivo del carteggio, la fonte qui specifi camente 
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oggetto d’esame, prodotto dall’interazione tra i razionali napoletani e i poteri 
politici locali del dominio ormai dissolto (amministratori, gestori di diritti, 
comunità, signori, ecc.) consente così di cogliere dall’interno e nel concre-
to del suo funzionamento, strutture e meccanismi d’azione dell’ordinamen-
to scritturale orsiniano. Offrendone, al contempo, una messa in rilievo delle 
complesse logiche generative, in defi nitiva: misurare, attingere, inventariare, 
e poi marcare e archiviare in una enorme base dati scritta entità, quantità, 
equivalenze numeriche e costituzione socio-economica dei luoghi (città, terre, 
casali, saline, masserie) della vasta compagine territoriale infeudata dalla fi ne 
del Trecento ai del Balzo Orsini.

The essay focuses on the system of current public records used in the 
principality of Taranto during the Orsini rule (fi rst half of the 15th century). 
The research does not work directly on the surviving accounts or the legisla-
tive sources, but is based on the analysis of a peculiar source, produced in the 
crucial moment of the devolution of the principality to the crown after the 
death of the last prince of Taranto, Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1463). 
In the late spring 1464 king Ferrante sent to the Salento an équipe of razionali 
of the Sommaria (the central fi nancial offi ce of the kingdom) to analyze and 
register all the practices and the passages of the devolution of the Tarentine 
principality through the inspection of the existing account books, in order to 
take control of the patrimonial, jurisdictional and fi nancial resources of the 
principality. This operation produced a considerable amount of letters writ-
ten by the razionali in a couple of months: these sources are the result of the 
interaction between the Neapolitan offi cers and the local political powers of 
the vanished principality, and allow us to get concretely and day by day into 
the inner mechanism of production and functioning of a whole documentary 
system. This system, when in use, offered an articulated map of the terri-
tory and its resources through the sophisticated elaboration of a multiple-
level complex of accounts, inventories, local and central archives. At the same 
time, it elaborated what we can call a real, huge data-base both of men, places, 
revenues and of written records.

Keywords: Middle Ages; 15th century; Italy; Principality of Taranto; Poli-
tical institutions; Archives; Inventories; Pragmatic written records; Territory

Beatrice Pasciuta
Scritture giudiziarie e scritture amministrative:la cancelleria 
cittadina a Palermo nel XIV secolo
Judiciary and administrative records: the urban chancery in Palermo (14th 
century)

Le scritture giudiziarie prodotte dal tribunale civile di Palermo nel secolo 
XIV si affi ancano a quelle di natura amministrativa e relative al governo del-
la città, in una apparente sovrapposizione delle funzioni in capo allo stesso 

Reti Medievali

Reti Medievali Rivista, IX - 2008/1 <http://www.rivista.retimedievali.it>[842]



organo istituzionale, la Corte Pretoriana; in realtà la coincidenza degli au-
tori della documentazione, lungi dal confi gurare una ‘confusione’ di ruoli e 
competenze, è indice del prestigio politico e della preminenza giuridica che la 
Corte Pretoriana, magistratura cittadina interamente elettiva, in virtù della 
combinazione delle prerogative proprie dell’istituzione e dei privilegi dei cives 
Panormi ricopre sia in ambito locale sia nel rapporto con le altre istituzioni 
del regno.

The judiciary written records produced by the civil tribunal of Palermo 
during the 14th century join the administrative records about the city govern-
ment in a superposition only apparent of functions of the same magistrature, 
the corte pretoriana. This coincidence is actually more the signal of the prem-
inence and the political prestige of the corte than the result of a confusion of 
roles and competences. The corte pretoriana in fact is a urban magistrature 
entirely elective whose leading role in the city derives from a combination of 
peculiar prerogatives and the privilegies connected to the citizenship, exer-
cised both on a local arena and within the royal institutions.

Keywords: Middle Ages; 14th Century; Aragonese Sicily; Urban and royal 
institutions; Archives; Civil justice; Public written records

Fabrizio Titone
Le «Consuetudines terre Platee»: un esempio di cultura dello 
scritto nella Sicilia tardomedievale
The «Consuetudines terre Platee»:an example of the culture of writing in late 
medieval Sicily

Questo saggio prende in esame le Consuetudines terre Platee, una rac-
colta promossa dalla comunità di Piazza a partire del 1309 che si sarebbe 
incrementata nei secoli seguenti. Le Consuetudines costituiscono una vera e 
propria memoria cittadina, riferendo della progressiva costruzione dell’iden-
tità urbana e della defi nizione del ruolo dell’universitas nel regno. Si tratta di 
un testo che costituisce una testimonianza centrale per ricostruire le articola-
zioni sociali e lo sperimentalismo istituzionale, così come i confl itti politici e il 
confronto con il governo centrale. Nella prima metà del Trecento la comunità 
si assicura una serie di concessioni attraverso le quali viene riconosciuta come 
comunità giuridica, ovvero come universitas. A questa prima fase segue, nella 
seconda metà del XIV secolo, una complicazione negli oggetti di confronto 
con il governo centrale, rivelatrice di una maggiore maturità istituzionale ur-
bana. Dai primi del Quattrocento sino alla conclusione del XV secolo sono 
molteplici i dati che rivelano una delle principali fi nalità della scritturazione e 
della conservazione della documentazione: perpetuare la memoria per garan-
tire l’inattaccabilità delle concessioni regie. Le Consuetudines, in particolare 
dalla prima metà del 400, registrano un ulteriore scarto con gli atti precedenti 
per un colore di parte che sempre più signifi cativamente le contraddistingue.
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This article analises the Consuetudines terre Platee, a collection of pub-
lic written records registered in a single volume by the community of Piazza. 
The collection starts around the 1390, and continues in the following cen-
turies, maintaining a central role in the documentary landscape of the city. 
The Consuetudines, as a monument to the collective memory of the town, 
are a key-element in the making of the urban identity and in defi ning the 
role of the universitas in the kingdom of Sicily. In this sense, the collection 
allows the historian both to fi nd out the social changes and the institutional 
experiments in the local society, and to analyse the city’s political struggles 
and confrontations with the central government. In the fi rst half of the 14th 
century, the community of Piazza is recognised as an autonomous juridical 
entity (a universitas) thanks to some important royal concessions. In the 
second half of 14th century, the increasing complexity of the dynamics be-
tween the town and the central governement reveals the growing articula-
tion of the urban institutions. During the 15th century, many elements in 
the volume reveal more and more clearly the growing conscience of one of 
the main purposes of writing and preserving public acts: to organise the 
memory and the transmission of the written texts on which is based the 
urban authonomy seems in fact to be the best way to guarantee that these 
same royal concessions would be respected. In the same period, the collec-
tion shows also a growing attention to the different political factions in the 
city, becoming even more eloquent about the social and political framework 
of the urban society.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Sicily; Piazza (Armerina); Political 
institutions; Archives; Memory; Urban identity

Olivier Guyotjeannin
Conclusions. Échos transalpins
Conclusions. Alpine Echoes

Keywords: Middle Ages; 13th-16th Century; Writing; Power; State; Archi-
ves; Methodology

Glauco Maria Cantarella
Una nota su Rodolfo il Glabro
A note about Rodulfus Glaber

L’articolo rivisita alcuni luoghi comuni riguardo all’opera di Rodolfo il 
Glabro. In particolare viene messa in discussione l’ipotesi che tale opera sia 
espressione della cultura di Cluny. In Rodolfo il Glabro risalta piuttosto la 
dimensione di monaco delle tre culture: oltre a quella cluniacense, quella di 
Auxerre, dove si era formato, e quella di Fruttuaria, poiché per dieci anni ave-
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va vissuto a Saint-Bénigne di Digione. Emerge dunque il profi lo di un monaco 
dotto e sensibile, aperto alle suggestioni culturali della sue epoca, in cui senza 
dubbio Cluny costituiva un richiamo ineludibile.

This paper reassesses a few commonplaces about Rodulfus Glaber’s work. 
In particular, it questions the assumption that his work is the expression of 
Cluny’s culture. Instead, the dimension of a three-culture monk stands out 
in Rodulfus Glaber: in addition to Cluny’s culture, the one of Auxerre, where 
he had been educated, and the one of Fruttuaria, since he had lived at Saint 
Benigne of Dijon for ten years. Hence, the profi le of a learned, sensitive monk, 
open to the cultural suggestions of his time, when Cluny was an unavoidable 
lure, comes to light.

Keywords: Middle Ages; 10th-11th Century; Monasticism; Cluny; Rodul-
fus Glaber

Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian Maria Varanini
Intervista a Hagen Keller
Interview mit Hagen Keller
Interview with Hagen Keller

L’intervista affronta dapprima il clima culturale, sociale e politico in cui 
è avvenuta la formazione di Hagen Keller in Germania, i rapporti con il suo 
maestro Gerd Tellenbach e con gli altri allievi, l’accostarsi alla prosopografi a 
per comprendere le strutture del potere. Si sofferma successivamente sull’e-
sperienza romana negli anni Sessanta (scientifi ca e anche umana); sul libro 
Adelsherrschaft und ständische Gesellschaft e la discussione che ha susci-
tato; sui rapporti tra storia locale, storia regionale e storia generale; sugli 
Ottoni, l’uso pragmatico della scrittura e la comunicazione simbolica; infi ne 
sull’organizzazione e la valutazione della ricerca in Germania.

The fi rst part of this interview addresses the cultural, social and politi-
cal milieu that shaped Hagen Keller’s education in Germany, the relations 
with both his mentor Gerd Tellenbach and the other scholars; the approach 
to prosopography to understand the power structures. Then the interview ex-
amines the Roman experience in the Sixties (a scientifi c and also human one); 
the book Adelsherrschaft und ständische Gesellschaft and the debate that has 
attracted; the relationship between local history, regional history and gen-
eral history; the Ottonian dynasty, the pragmatic use of writing and the sym-
bolic communication; and fi nally how research is organized and evalueted in 
Germany.

Keywords: Middle Ages; Historiography; Method; Evaluation
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Giuseppe Albertoni
Intervista a Herwig Wolfram
Interview with Herwig Wolfram

La prima parte dell’intervista affronta la formazione di Herwig Wolfram 
a Vienna e Los Angeles (per un anno) e il rapporto con gli studiosi che più 
lo hanno infl luenzato (H. von Fichtenau, G.B. Ladner), l’individuazione dello 
studio della regalità e la scelta di coniugare costantemente il metodo storico 
con quello fi lologico. L’intervista si rivolge poi all’incontro con R. Wenskus e la 
teoria dell’etnogenesi e le ripercussioni di questo incontro sugli studi di Wol-
fram e in defi nitiva sugli studiosi “viennesi”. Un’altra parte è dedicata al libro 
sui Goti e agli sviluppi della “scuola di Vienna” relativamente allo studio dei 
popoli europei altomedievali e alla partecipazione al dibattito internazionale, 
molto acceso, sul tema. Sono inoltre presi in considerazione i temi della rega-
lità, della storia regionale,delle “discipline ausiliarie” e della divulgazione, per 
giungere infi ne all’organizzazione e alla valutazione della ricerca in Austria.

The fi rst part of the interview deals with the education of Herwig Wolf-
ram in Wien and Los Angeles (one year) and the relationship with the scholars 
who infl uenced him more (H. von Fichtenau, G.B. Ladner), the identifi cation 
of the study of kingship and the choice of combining constantly the historical 
with the philological method. The interview then turns to the encounter with 
R. Wenskus and the theory of the ethnogenesis and the impact of this en-
counter on the studies of Wolfram and ultimately on the “Viennese” scholars. 
Another part is devoted to the book on the Goths and to the developments of 
the “Wien school” in relation to the study of early medieval peoples of Eu-
rope and to participation in international debate, very vibrant, on the subject. 
Also taken into consideration the themes of kingship, the local history, the 
“auxiliary disciplines” and historiographical communication and fi nally how 
research in organized and evaluated in Austria.

Keywords: Middle Ages; Historiography; Method; Evaluation
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Presentazione

Come per le altre sezioni di RM, tutti i testi destinati a RM Rivista, 
la cui Redazione coincide con la Redazione del sito, sono vagliati (peer-
reviewed) da lettori individuati nell’ambito dei Corrispondenti (Corrispon-
denti), di un Referee board indipendente (Referee board) o di altri compe-
tenti ancora: ciascun testo, dopo essere stato reso anonimo, è sottoposto a 
un vaglio critico da parte di due o più referees che resteranno anonimi per 
l’autore e sconosciuti agli altri referees scelti per quel testo. Il  Direttore re-
sponsabile di Rivista, così come di tutta RM, è Andrea Zorzi, coordinatore 
fi no al 2005/1; sono attualmente coordinatori Paola Guglielmotti e Gian 
Maria Varanini.

La denominazione RM Rivista richiama solo per analogia il tradizionale 
strumento di comunicazione della produzione scientifi ca. Essa non imita né 
traduce in termini telematici la struttura dei periodici a stampa, ma è uno 
strumento specifi camente pensato per valorizzare alcune caratteristiche delle 
nuove tecnologie di comunicazione: nell’ambito di una relativa economicità 
di produzione e di distribuzione, la facilità di accesso e l’ubiquità della diffu-
sione si prestano a favorire la tempestività di aggiornamento, la fl essibilità di 
formato, l’ipertestualità di linguaggio, la multimedialità di edizione, l’interat-
tività di fruizione e l’agevole riproducibilità.

RM Rivista si articola in varie “rubriche:
• Interventi: brevi saggi critici o testi che pongono un problema storiogra-
fi co, di ricerca, o prendono le mosse da un’opera recente, o pongono pro-
blemi di politica culturale ed editoriale, e sono fi nalizzati alla discussione 
scientifi ca aperta a ulteriori contributi dei lettori in eventuali “forum”. La 
rubrica inoltre intende recuperare e rendere pubblici tempestivamente te-
sti e materiali generati da seminari e workshop per evitare la dispersione

• dei frutti di rifl essioni e ricerche di prima mano.
• Saggi: testi di ricerca e di bilancio di tipo tradizionale che costituiscono 

un patrimonio originale di RM.
• Materiali: rassegne bibliografi che o documentarie, presentazioni di lavori 

in corso o di rifl essioni compiute nel corso della ricerca. Accanto a questi 
materiali, che RM rende possibile diffondere con tempestività, si intende 
raccogliere e recuperare quel patrimonio di idee e di spunti elaborati nelle 
fasi preparatorie di progetti, incontri, pubblicazioni, che spesso va per-



duto perché poi rielaborato o considerato residuale e che merita invece di 
circolare proprio per il suo carattere di “opera aperta”.

• Archivi: corpi organici di testi documentari o di dati da essi ricavati, strut-
turati in archivi specializzati, generati da ricerche compiute o in corso. 
Più che all’accumulo di fonti, la rubrica mira a proporre e sperimentare 
nuove forme di presentazione delle ricerche condotte su grandi complessi 
documentari.

• Ipertesti: è la rubrica più legata alle potenzialità innovative dei nuovi mez-
zi di comunicazione; contiene analisi ipertestuali di fonti, di testi, nuove 
forme di presentazione di complessi documentari o esperimenti di

• costruzione di ipertesti su argomenti medievistici e intende contribuire a 
esemplifi care le trasformazioni che i nuovi strumenti possono indurre nel 
linguaggio della ricerca. Una parte della sezione potrà contenere rifl essio-
ni sulle nuove forme di testualità.

• Atti: la rubrica è stata chiusa in fase di riorganizzazione del sito: i suoi 
contenuti sono stati trasferiti in E-book per quanto riguarda i due Qua-
derni che raccolgono atti di convegni.

• Interviste: la rubrica, avviata nel 2008, pubblica colloqui avvenuti con 
medievisti italiani e stranieri.

• Recensioni: il moltiplicarsi di siti web e di pubblicazioni digitali di argo-
mento medievistico di varia natura e livello rende necessario in maniera 
crescente affrontare il problema della segnalazione e della valutazione

• critica di singoli siti o di gruppi di pagine web dedicate agli studi medie-
vali e alle applicazioni delle nuove tecnologie alle discipline umanistiche.

• Bibliografi e: ppubblica raccolte di indicazioni bibliografi che, organizzate 
per temi specifi ci, che possono avere carattere di bilancio o di aggiorna-
mento in progress e che rispecchiano i percorsi della ricerca di specialisti 
di diversi ambiti tematici.

• Schedario: la rubrica è dà notizia delle tesi di dottorato, delle risorse digi-
tali, di libri, riviste e vetrine editoriali.

• A differenza delle riviste cartacee, RM Rivista non pubblica resoconti di 
convegni, che possono essere reperibili nella sezione Calendario del sito 
(Calendario), sotto le rispettive segnalazioni dei convegni.



Outline

The texts for RM Rivista, like all the contributions to RM, which share 
the same Board of Editors, are peer reviewed by reviewers chosen among an 
independent Referee board, the Corrispondenti or other experts; all texts, 
anonymous, undergo a critical evaluation on the part of two or more referees, 
unknown both to the author of the text and to the other reviewers. Andrea 
Zorzi is the present Editor of both RM and RM Rivista; the latter has coordi-
nated from 2000 to 2005/1. Since 2005/2 RM Rivista is coordinated by Paola 
Guglielmotti e Gian Maria Varanini.

In its title, RM Rivista reminds only by analogy the traditional communi-
cation instrument of scientifi c production. RM Rivista is neither an imitation 
nor a translation into computer technology of the structure of a printed maga-
zine; instead, it is an appointed instrument apt to emphasize some character-
istics of the communication technologies; exploiting the comparative cheap-
ness in the production and issuing, the accessibility and the widespread of the 
circulation, it suits a fast updating, a fl exible format, a hypertext language, a 
multimedia edition, an interactive usage and an easy reproduction.

RM Rivista is issued twice a year; it is organized into various sections:
• Interventions: short critical essays or texts dealing with an historiograph-

ical or research problem, or moving from a recently published work, or 
discussing problems of cultural politics and publishing; they aim at a sci-
entifi c discussion open to further contributions from the readers in pos-
sible forums. Among the purposes of this section there is also the prompt 
collection and publication of texts and materials produced in seminars 
and workshops in order to avoid the waste of the fi rst-hand results of ob-
servations and researches.

• Essays: traditional research and evaluation texts; they are an original pat-
rimony of RM.

• Materials: bibliographical and documentary reviews, outlines of works in 
progress or of observations arisen in the course of a research. Besides 
these materials, promptly issued by RM, we aim at collecting the ideas 
and suggestions elaborated in the preparatory phases of projects, confer-
ences and publications: such a patrimony often gets lost as it undergoes 
subsequent reworking or is considered of minor importance; on the con-
trary, it deserves to be known just because of its nature of “open work”.



• Archives: organic corpuses of documentary texts or of data drawn from 
them, structured into specialized archives, originating from concluded or 
ongoing researches. This section aims less at the accumulation of sources 
than at proposing and experiencing new forms of presentation of the re-
searches carried on on large documentary sets.

• Hypertexts: this section is the most closely connected with the innovative 
potentials of the new communication tools; it contains hypertext analysis 
of sources, texts, new forms of presentation of documentary sets or ex-
periments of building hypertexts on medieval history subjects. It aims at 
illustrating how the new tools may infl uence the research language. One 
area of this section may be devoted to observations on the new forms of 
the text.

• Proceedings: this section has been closed while reorganizing the site, and 
the two Quaderni/Books in which the proceedings were collected have 
been transferred to E-book.

• Interviews: this section opened in 2008, and it publishes interviews with 
Italian and foreign medievalists.

• Reviews: the increasing number of websites and computer publications on 
mediaeval matters, and the differences in their nature and level, require a 
critical report and evaluation both on such sites and publications and on 
the use of the new technologies in humanistic disciplines.

• Bibliographies: this section publishes sets of bibliographical references 
centred upon specifi c subjects; such sets may be defi nite or updating; they 
refl ect the paths of the researches of scholars in different thematic fi elds.

• Catalogue: at present this section is devoted only to the updating con-
cerning the doctorate research dissertations (with abstract, indexes and a 
biographical note on the author) and digital resources; the area concern-
ing books, magazines and the publishing showcase has been closed while 
reorganizing the site (2006).

• Unlike paper magazines, RM Rivista does not publish reviews on confer-
ences; they may be found in the Calendar section of the site (Calendario) 
where the conference is mentioned.
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