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IL MUSEO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA1 

D i u n Museo Naz iona l e a Keggio se n ' è discorso s in d a 

q u a n d o , i s t i t u i t a con la legge de l 17 Giugno 1907 n . 388 u n a Sopr in 

t e n d e n z a agl i scavi del la Ca labr ia e del la Bas i l i ca ta — n o n p o 

t u t a rea l izzare i n segu i to al d i sas t roso t e r r e m o t o de l 28 d i c e m 

b re 1908 — la Di rez ione Genera le delle Bel le A r t i , n o n vo l endo 

lasciare inv ig i l a ta e i ne sp lo r a t a u n a così i n t e r e s san t e regione , affi

dò i n t e r i n a l m e n t e l'ufficio d i S o p r a i n t e n d e n t e a Pao lo Orsi. Ques t i 

accolse il n u v o v o g ravoso incar ico con quel la d isc ip l ina e que l la 

ser ie tà d i p ropos i t i , che lo g u i d a r o n o i n t u t t a la sua l abor ios i s 

s i m a v i t a . Pe rco r se la Ca labr ia p i ù v o l t e i n lungo e i n la rgo, e 

p u n t o p r e o c c u p a t o , secondo il suo c o s t u m e , delle difficoltà d i 

accesso i n luoghi imperv i i , n é del la pochezza de i mezz i p o s t i a 

sua disposizione, i n t r a p r e s e pe r v a r i a n n i s i s t e m a t i c h e e felici 

c a m p a g n e d i scavo . I r i s u l t a t i egli i l lus t rò i n pubb l i caz ion i b e n 

n o t e agl i s tud ios i , nel le qua l i n o n rifulge solo la d o t t r i n a del l ' in

s igne archeologo, m a u n senso d i c o m m o z i o n e affet tuosa pe r la 

n o s t r a regione, d i cui noi ca labres i n o n gl i s a r emo m a i a b b a s t a n z a 

g ra t i . P e r la p r i m a vo l t a la Ca labr ia e ra v i s t a d a u n o sp i r i to su

per iore , che la comprese i n t u t t a la sua bel lezza e le sue s v e n t u r e . 

Conseguenza t ang ib i l e d i t a n t a pass ione d i l avoro , c e n t i n a i a 

d i casse d i ogge t t i d i s t r ao rd ina r io va lo re archeologico c h e 

l 'Orsi t r a s p o r t ò a S i racusa p e r r e s t a u r a r e e cus tod i re , i n a t t e s a 

che i n Reggio fosse i s t i t u i to , pe r vo le re del Governo , u n Museo 

s t a t a l e . Al le i s t anze che gli si f acevano , a n c h e d a scr ive q u e s t e 

r ighe , affinché la prez iosa suppe l l e t t i l e fosse, i n t a n t o , d e p o s i t a t a 

regola del nostro Archivio di non pubblicare articoli che non 
abbiano carattere puramente storico : ma facciamo eccezione per 
questo scritto di Luigi Parpagliolo data l'importanza che il nuovo 
istituto reggino avrà per lo sviluppo degli studi archeologici e storici 
in Calabria. 



a l Museo Civico d i Reggio , egli r i s p o n d e v a : — che , sì, u n a p a r t e 

n e era s t a t a d e p o s i t a t a t a , que l la p r o v e n i e n t e dagl i scav i esegui t i 

nel le necropol i d i Locr i e d i Caulonia , che g ià cos t i t u iva u n b u o n 

t e r z o del le collezioni d i que l Museo , m a : — « d i p iù , d i ceva , 

n o n è possibi le , p e r c h è n o n si possono c u s t o d i r e i n u n locale p r o v 

visor io , q u a l ' è quel lo d e l l ' I s t i t u t o Munic ipa le , i m p o r t a n t i 

r acco l t e che r a p p r e s e n t a n o , o l t r e a l loro in t r inseco va lo re a r cheo 

logico, m o l t i a n n i d i m i e fa t iche e m o l t i d e n a r i allo S t a t o ». E a 

m e spec i a lmen te r i co rdava , que l che io già s apevo , i l p r o g r a m m a 

del la Di rez ione Genera le del le Bel le A r t i , d i cos t i tu i re , cioè, g r a n d i 

Musei regional i , i n cu i fossero r acco l t i i d o c u m e n t i del la c iv i l tà 

fiorita i n c iascuna reg ione . « Si sollecit i d u n q u e , conc ludeva , la 

cos t ruz ione dell 'edificio d e s t i n a t o a raccogl ie re le collezioni g ià 

p r o n t e , e d o p o si regifichi i l Museo Civico . D a q u e s t a v i a c redo 

n o n ci si d e b b a a l l o n t a n a r e : è la sola che d e b b a b a t t e r s i p e r il 

b e n e del la scienza e p e r i l v a n t a g g i o del la Ca labr ia ». 

Sorvolo sul la i n d e g n a c a m p a g n a che si s c a t e n ò con t ro l 'Ors i 

a p ropos i t o d i q u e s t e sue d ich ia raz ion i . È u n do lore p e r t u t t i 

no i i l r i co rda r l a . 

Ma n o n è forse i n o p p o r t u n o si s a p p i a c h e q u a n d o p i ù v io 

l e n t e si e r a n f a t t e le accuse , Cor rado Ricc i , a l lora d i r e t t o r e Gene

ra l e del le Bel le A r t i , m i affidò l ' incar ico d i r e c a r m i a Regg io p e r 

p r e n d e r e c o n t a t t o con quel le A u t o r i t à mun ic ipa l i e conoscerne 

le i n t enz ion i a p r o p o s i t o del la regifìcazione de l Museo. E r a l 'o t 

t o b r e de l 1914. Mi conv ins i che n e s s u n a difficoltà sos tanz ia le si 

o p p o n e v a a t a l e regif ìcazione ; e anz i , p r i m a d i r i t o r n a r e a R o m a , 

r edas s i u n a m i n u t a d i convenz ione fra i l C o m u n e e d il Min i s t e ro 

de l l ' I s t r uz ione P u b b l i c a d a s o t t o p o r r e a l p a r e r e de l D i r e t t o r e 

Genera le . 

S e m b r a v a c h e o r m a i si fosse t r o v a t a la v i a g iu s t a , q u a n d o 

u n ' o s s e r v a z i o n e f a t t a m i d a l l ' O n . G iuseppe D e N a v a , i l b e n e m e 

r i t o c r e a t o r e de l la legis lazione de l t e r r e m o t o de l 1908, a r r e s t ò 

ogni cosa. Anch ' eg l i e r a f a u t o r e del la c reaz ione a Regg io d i u n 

Museo Naz iona l e , i n cu i fosse a s so rb i to i l Museo Civico, m a c re 

d e v a e c o n r ag ione , c h e n o n si s a r e b b e d o v u t o far nu l l a , se p r i m a 

non fosse s t a t o c o s t r u i t o i l pa l azzo de l Museo . « P o i c h é , egli m i 

d isse , se la regifìcazione fosse f a t t a s u b i t o , i l pa l azzo n o n p o t r à 



essere cos t ru i to sul le add iz iona l i , m a a t o t a l e car ico del lo S t a t o ; 

il che , d a t e le cond iz ion i de l b i lanc io , a v r e b b e a v u t o p e r r i sul 

t a t o i l r inv io del la c o s t r u z i o n e al le ca l ende g reche ». 

L a g u e r r a para l izzò , po i , ogni i n i z i a t iva ; e q u a n d o , so

p r a g g i u n t a la p a c e , si s a r e b b e v o l u t o r i p r ende re , pe r r i so lver la , 

la ques t ione de l Museo , si ebbe l ' a v v e n t o de l F a s c i s m o a l Gove rno . 

O t t e n u t i i p ien i po t e r i , i l n u o v o R e g i m e , con R . D e c r e t o de l 31 d i 

cembre 1923 n . 3164, r i f o r m a n d o la legge de l 1907, t r a s f o r m ò 

la S o p r i n t e n d e n z a agli scav i del la Ca labr ia e del la L u c a n i a i n 

Sop r in t endenza alle a n t i c h i t à e a l l ' a r t e , che ebbe i m m e d i a t a ese

cuz ione e pe r suo t i t o l a r e i l Prof. E d o a r d o Gal l i . 

Ques t i , c o n v i n t o , c o m e l 'Orsi , del la necess i t à dell 'edifizio 

che accogliesse le r i cche collezioni d o v u t e a l l ' a t t i v i t à s a p i e n t e 

del suo predecessore , n o n e b b e p a c e (e b i sogna dir lo a sua lode) 

sino a q u a n d o ques to p r o b l e m a , bas i l a re p e r l ' az ione f u t u r a de l l a 

S o p r a i n t e n d e n z a , n o n fosse r i so l to . Bas i l a re , p e r c h è u n a Sopr in 

t e n d e n z a alle A n t i c h i t à , che n o n a b b i a u n luogo d o v e d e p o r r e 

i p r o d o t t i degli scavi e quel l i del le s cope r t e fo r tu i t e , p e r r ior 

d inar l i , r e s t a u r a r l i , s t ud i a r l i e m e t t e r l i i n va lore , affinchè il 

pubb l i co degl i s tud ios i possa a p p r o f i t t a r n e , è p a r a l i z z a t a nel la 

s u a funzione . T u t t e le S o p r i n t e n d e n z e , i n fa t t i , h a n n o i l loro 

Museo — m e n o quel la d i Bologna , d o v e il Museo Archeologico 

a p p a r t e n e n t e a l l 'Un ive r s i t à , fu u n i t o ne l 1882 a que l lo Civico. 

E il d i sag io de l S o p r a i n t e n d e n t e è t a l e c h e egli, ne l r e c e n t e 

Convegno de i S o p r i n t e n d e n t i a R o m a , p r e s i e d u t o d a S. E . B o t 

t a i , n e espose t u t t i gli i n c o n v e n i e n t i e p r e g ò il Min i s t ro d i p r o v 

v e d e r e ne l solo m o d o possibi le , o r d i n a n d o il d i s t a c c o del le colle

zioni s t a t a l i d a quel le c iv iche . 

I l Gall i , i n s o m m a , o t t e n n e da l le A u t o r i t à mun ic ipa l i e 

d a l P r e f e t t o del la P r o v i n c i a d i a l lora che su l fondo del le a d 

diz ional i p r e v e n t i v a t o i n u n p r i m o t e m p o a 500 mi la l i re , po i 

a d u e mi l ioni , e i n u l t i m o a q u a t t r o , si ponesse m a n o a l 

de s ide ra to edificio, s u p r o g e t t o d i S. E . P i a c e n t i n i , il cu i 

va lore a r t i s t i co a v r e b b e d o v u t o a c c o n t e n t a r e t u t t i . Ma n o n 

fu così ; po iché u n a v io l en t a c a m p a g n a d i den ig raz ione si sollevò 

p e r c o n d a n n a r e i l p r o g e t t o , c o m e i r r az iona le e per icoloso d a l l a t o 

s i smico e c o m e d e t u r p a t o r e de l paesagg io r egg ino . D i q u e s t e 



accuse fecero g ius t i z ia i l Consiglio Supe r io r e de i L a v o r i P u b 

blici e l a Consu l t a p e r la difesa del le bel lezze n a t u r a l i ; e il 30 m a g 

gio 1932 nel la e s u l t a n z a de l la c i t t a d i n a n z a e a l l ' A u g u s t a p r e s e n z a 

del le L L . AA. R R . i P r i n c i p i d i P i e m o n t e , fu p o s t a la p r i m a 

p i e t r a de l g r a n d i o s o edificio. P e r il qua l e S. E . P i a c e n t i n i h a 

u n a c e r t a t e n e r e z z a p a t e r n a , essendo , com'eg l i e b b e a d i r m i , 

il p r i m o edificio d e s t i n a t o a museo , d a lu i p r o g e t t a t o , d o p o 

a v e r v i s i t a t o i p r inc ipa l i m u s e i d ' E u r o p a . 

L a i m p o n e n t e cos t ruz ione è o ra c o m p l e t a t a ne l la s u a ossa

t u r a , m a n o n è r i f in i ta . D a p i ù d i u n a n n o i l c a n t i e r e è ch iuso , 

p e r c h è n o n si è p r o v v e d u t o al lo s t a n z i a m e n t o d i u n secondo con

t r i b u t o p r e v e n t i v a t o i n u n a per iz ia s u p p l e t i v a r e d a t t a dal lo 

s tesso a r c h i t e t t o P i a c e n t i n i . M a n c a n o t u t t ' o r a gl ' infissi e s te rn i 

ed i n t e r n i , i r i v e s t i m e n t i del le scale, g l ' i n tonac i , le r ingh ie re , le 

cance l l a t e ; e sono a n c o r a d a eseguirs i le decoraz ion i e g l ' im

p i a n t i e le t t r i c i ed idraul ic i . . . Si d i ce d a a l cun i c h e si sia speso p i ù 

d i q u a n t o si e r a p r e v i s t o ; m a m i v iene a s s i cu ra to c h e ciò n o n è 

v e r o . C o m u n q u e , a l p u n t o i n cu i è g i u n t a la cos t ruz ione , n o n è 

poss ibi le c h e la si lasci p e r m o l t o t e m p o a n c o r a n e l l ' a b b a n d o n o 

in cu i o r a si t r o v a . E p e r v a r i e r ag ion i : 

1) p e r c h é i l g ià c o s t r u i t o v e r r à s e m p r e p i ù a de t e r io ra r s i 

e così a u m e n t e r à la spesa i l g io rno i n cui i l a v o r i d o v r a n n o n e 

c e s s a r i a m e n t e essere r ip res i ; 

2) p e r c h é le a t t u a l i cond iz ion i dell 'edifìcio, d i cu i solo 

l ' a t t i co è o c c u p a t o da l l a S o p r a i n t e n d e n z a , i n d u c o n o a d a d o p e 

ra r lo a d us i t a n t o d ivers i d a quel lo pe l qua l e è c o s t r u i t o , e che 

n o n p o t r a n n o n o n acc resce rne i l d e t e r i o r a m e n t o ; 

3) P e r c h é le col lezioni a rcheologiche , c o n s e g n a t e d a Pao lo 

Orsi , a m m a s s a t e , c o m e o r a sono , i n locali s o t t e r r a n e i e m a l s a n i , 

soffrono c o n g r a v e d a n n o del la loro i n t e g r i t à ; 

4) p e r c h é o r a m a i la f a m a de l Museo Naz iona l e , che t u t t i 

c r e d o n o finito, si è spa r sa , spec i a lmen te p e r le pubb l i caz ion i scien

t if iche de l l 'Ors i , ne l m o n d o degl i s tud ios i , e m o l t i d i q u e s t i v a n n o 

a Regg io per r i p a r t i r n e de lus i . 

E , a t a l p r o p o s i t o , è assa i d i sp iacevole c h e a t a l u n i d i essi si 

è f a t t o i n t e n d e r e — le A u t o r i t à d i Regg io n e s a n n o nu l l a ? — che 



l 'edificio è r i m a s t o i n c o m p i u t o p e r c h è n o n h a n i e n t e d a e spo r re . 

Che, i n s o m m a , i l Museo N a z i o n a l e è u n bluff ! 

Or q u e s t o è t r o p p o ! 

*** 

N o n è inu t i l e perc iò , a n z i è s o m m a m e n t e o p p o r t u n o c h e i l 

pubbl ico s app i a il va lo re del le collezioni, che d o v r a n n o t r o v a r 

pos to ne l magni f ico edificio, e c h e sono il r i s u l t a t o i n g r a n p a r t e 

dei f o r t u n a t i scav i d i P a o l o Orsi . 

G e t t i a m o u n o s g u a r d o su l l a p i a n t a q u i r i p r o d o t t a , d i m o d o 

che il l e t t o r e possa farsi u n ' i d e a d i c o m e v e r r a n n o r i e m p i t e le 

sale. 

A l p i a n t e r r e n o t r o v i a m o d e s t i n a t e d u e sale pe r i p i n a k i a 

locresi : si t r a t t a p e r ch i n o n lo s app ia , d i que i famosi r i l ievi 

fitt i l i v o t i v i d i cui , p r i m a del la s cope r t a del l 'Ors i , e s i s t evano solo 

poch i f r a m m e n t i ge lo samen te c o n s e r v a t i i n a l cun i g r a n d i Musei 

d ' E u r o p a . I l r i n v e n i m e n t o d i q u e s t o t e so ro sacro susc i tò s u b i t o 

u n a g r a n d e emozione fra i d o t t i , n o n solo pe r la s ingolare bel lezza 

a r t i s t i ca d i q u e s t e t a v o l e t t e , m a p e r c h è esse sono u n prez ioso 

d o c u m e n t o o l t r e che de l l ' a r t e , del la c iv i l tà , del la co l tu ra , de i 

c o s t u m i e del le c redenze rel igiose degl i I t a l i o t i . U n a q u a r a n t i n a 

d i t i p i n e r i cos t ru ì l 'Ors i da l l e migl ia ia d i f r a m m e n t i r i t r o v a t i : 

oggi essi a m m o n t a n o a forse c e n t o c i n q u a n t a g raz ie a l p a z i e n t e e 

in te l l igen te l avoro c o m p i u t o , p e r inca r ico de l l 'Ors i s tesso , da l l a 

do t to r e s sa Z a n c a n i - M o n t u o r o . 

N e l l ' a t t u a l e esposizione p r o v v i s o r i a de l Museo è v is ib i le 

u n a sola t a v o l e t t a , con t r a c c i e d i po l i c romia , raf f igurante H a d e s 

e P e r s e p h o n e i n t r o n o r i c even t i offerte d a Dion i so : m a q u a n t i 

sp lend id i t i p i d o v r a n n o t r o v a r p o s t o a c c a n t o a q u e s t o ! Scene 

d i offerte f a t t e a l la D e a , t a l v o l t a a c c o p p i a t a col d iv ino sposo, 

d a v a r i e d i v i n i t à ; scene rea l i de l cu l t o ; scene m i s t i c h e ; scene 

d iverse de l r a p i m e n t o d i K o r e ; r i p roduz ion i degl i o g g e t t i e del le 

v i t t i m e offerti i n d o n o a l la S ignora d e l l ' o l t r e t o m b a . 

A l t r e t r e c a m e r e s a r a n n o d e d i c a t e alle n u m e r o s i s s i m e t e r r e -

c o t t e a n c o r a i n e d i t e (a lcune d i a l t o a r ca i smo e c h e s a r a n n o u n a 



Pr imo p iano del Museo. 



v e r a r ive laz ione) , al le c e r amiche anch ' e s se i n g r a n p a r t e i n e d i t e 

(e d i cu i oggi sono solo espos te lo s k y p h o s r i t e n u t o d i Po l igno to , 

u n a l e k y t h o s a fondo b i anco con scene d i guer r ie r i e u n a bel la 

anfora p a n a t e n a i c a de l V secolo) a i numeros i s s imi b r o n z i lo-

cresi, t r a i qua l i la serie degli e l egan t i specch i c h e fanno r i t ene re 

Locri , a c c a n t o a T a r a n t o , u n o de i m a g g i o r i c en t r i d i p r o d u z i o n e 

a r t i s t i ca b ronz ie ra del la M a g n a Grecia . D u e sale inf ine sono r iser

v a t e a l m a t e r i a l e p i ù i m p o r t a n t e p r o v e n i e n t e da l le v a r i e nec ro 

poli sicule che a t t o r n i a v a n o la c i t t à e la cui s cope r t a ed i l lus t ra 

zione f a t t a da l l 'Ors i h a n n o a v u t o u n a p o r t a t a r ivo luz ionar ia ne l 

c a m p o del le n o s t r e conoscenze sul la evo luz ione delle t r i b ù i t a 

l iche d u r a n t e la p r i m a e t à de l ferro. No i n o n s a p p i a m o se q u e s t e 

s e t t e sale s a r a n n o sufficienti a con t ene re t u t t i i l m a t e r i a l e lo-

crese che l 'Ors i sa lvò nel le sue v a r i e c a m p a g n e : po iché n o n d o b 

b i amo d i m e n t i c a r e a c c a n t o al la c e r amica , al le t e r r e c o t t e , a i p i -

n a k i a , a i b ronz i , il m a t e r i a l e a r c h i t e t t o n i c o r i t r o v a t o , a l q u a l e 

a p p a r t i e n e il magni f ico g r u p p o del l 'efebo i g n u d o s u caval lo so

s t e n u t o d a u n a sfinge, p r o v e n i e n t e da l t e m p i o dor ico i n c o n t r a d a 

Marafiot i , che p reco r re i d u e cos ide t t i Dioscur i de l t e m p i o jonico 

della s tessa c i t t à , oggi a l Museo d i Napo l i , e che il S o p r i n t e n d e n t e 

Galli s p e r a v a d i far r i t o r n a r e i n Ca labr ia d a d o v e e rano esu la t i 

p e r m a n c a n z a a p p u n t o d i u n Museo Naz iona le . 

D u e sale sono d e s t i n a t e a l m a t e r i a l e p r o v e n i e n t e da l teme-

nos del S a n t u a r i o d i Apol lo Aleo , presso Ciro, u l t i m a fa t ica cala

brese d i Pao lo Orsi . T r a gli e l emen t i a r c h i t e t t o n i c i r i c o r d i a m o 

la s ingolare c a s s e t t a f ron tona le de l t e m p i o con m u t u l i e goccie 

s o v r a p p o s t i ed a l t e r n a t i a scopo d e c o r a t i v o , c h e r a p p r e s e n t a u n 

unicum ne l la s to r ia del la decoraz ione t e m p l a r e greca , e le v a r i e 

antefìsse a t e s t e d i Gorgoni ed a t e s t e v i r i l i b a r b a t e . Ma la m a g 

giore a t t r a t t i v a d i q u e s t e d u e sale è la s t a t u a s tessa de l cu l to 

c h e è u n acro l i to d i m a r m o con fine p a r r u c c a b r o n z e a : il t e r r e n o 

pa ludoso che h a r e s t i t u i t o q u e s t o i m p o r t a n t e cimelio del la s t a 

t u a r i a i t a l io ta , h a r i d a t o p u r e i do l e t t i i n o ro , i n a rgen to , i n b r o n z o 

che t r o v e r a n n o p o s t o nel le v e t r i n e a c c a n t o a d i a d e m i aure i , a 

d i a d e m i a rgen te i , a m o l t e t e r r e c o t t e e a q u a l c h e be l pezzo d i cera

m i c a p r o v e n i e n t i dal la favissa de l t e m p i o . A t u t t o ciò d e v o n o 

aggiungers i le bas i e gli a v a n z i d i s c u l t u r e m a r m o r e e e l 'epigrafe 



d i così difiicile i n t e r p r e t a z i o n e , p u b b l i c a t a da l l 'Or s i n e l be l v o 

l u m e « T e m p l u m Apol l in is Alae i a d Cr imisa P r o m o n t o r i u m ». 

A l t r e d u e sale sono d e d i c a t e a Caulonia c h e h a d a t o ol

t r e r ipos t ig l i d i b r o n z i preel lenici , o l t r e c e r a m i c h e e t e r r e -

c o t t e p r o v e n i e n t i da l le necropol i , u n a s u p e r b a ser ie d i t e r r e -

c o t t e a r c h i t e t t o n i c h e (s ima a rca ica d i p i n t a , s i m a - c a s s e t t a a m o 

d a n a t u r e , s i m a - g r o n d a i a a t e s t e leonine , t ego le d i g r o n d a e 

piccole g r o n d a i e con r i l ievi , c a s se t t e va r i e , ac ro te r i ecc.) c h e 

h a n n o pe rmesso a l l 'Ors i il suo l avoro f o n d a m e n t a l e sul le fo rme 

d e l l ' a r c h i t e t t u r a f i t t i le d a l V I a l la m e t à de l V. sec. a. C. nel le 

c i t t à g reche de l B r u z i o e del la L u c a n i a . N e s s u n o s tud ioso p o t r à 

m a i occupa r s i d e l l ' a r c h i t e t t u r a t e m p l a r e i n M a g n a Grecia senza 

ven i r e i n q u e s t e sale a d e s a m i n a r e i l p rez ioso m a t e r i a l e r e s t i t u i 

toc i da l la col l ina d e t t a del la Passo l ie ra ne i p ress i de l l 'Acropol i 

de l l ' an t i ca c i t t à . 

T r e sale inf ine, sono r i s e r v a t e a Regg io ove s a r a n n o espos t i 

gli ogge t t i r i t r o v a t i n e i v a r i scav i fo r tu i t i d u r a n t e la r i cos t ru 

zione del la c i t t à , e t r e sa le p e r la p r e i s t o r i a del la Calabr ia , ove 

a v r a n n o d e g n a sede la col lezione L o v i s a t o e gli ogge t t i l i t ic i ed 

enei p r o v e n i e n t i da l le s t az ion i i nd igene del le zone a t t o r n o a S ibar i , 

p resso Cr imisa e d i a l t r i p u n t i del la Ca labr ia . 

B e n e h a f a t t o la S o v r i n t e n d e n z a a r i s e rva r e a l cun i piccoli 

v a n i a i serviz i d i r e s t a u r o d i q u e s t o i n g e n t e m a t e r i a l e , serv iz i 

che r i ch i ede ranno mesi , a n n i d i l avo ro . E perc iò è o p p o r t u n o n o n 

p e r d e r e t e m p o ! 

A l p r i m o p i a n o d u e sale p e r la zona d i S iba r i i n cu i s a r a n n o 

racco l t i o l t re gli ogge t t i p r o v e n i e n t i d a r i t r o v a m e n t i fo r tu i t i 

— t r a i qua l i le t e r r e c o t t e a rca i che Ch imen t i , la t e s t a m a r m o 

rea d i d i v i n i t à f luviale — t u t t i quel l i mess i i n luce d a l Galli nel le 

sue c a m p a g n e a Se r ra Po l l ina ra , ( t r a q u e s t i s o p r a t u t t o i m p o r 

t a n t i pe r la s to r i a r u r a l e de l Bruz io , gli ogge t t i i n ferro, i n b r o n z o 

r i ferent is i a l la v i t a agr icola e la bel la s t a t u e t t a b r o n z e a d i L a r e ) 

e quel l i r i t r o v a t i dal lo Z a n o t t i - B i a n c o , e a n c o r a i n g r a n p a r t e 

chiusi i n casse, t r a i qua l i r i corderò le d u e magnif iche z a m p e d i 

b ronzo d i s t a t u a eques t r e e la t e s t a i n poros del V I secolo con 

r e s t i d i colorazione che è u n a del le p i ù d i r e t t e t e s t i m o n i a n z e del la 

g r a n d e c i t t à s c o m p a r s a . 



T r e sale pe r la g r a n d i o s a collezione del le t e r r e c o t t e d i 

Medma, u n o dei p i ù a t t i v i c en t r i d i i n d u s t r i a corop las t ica 

della Magna Grecia, la cu i conoscenza d o b b i a m o al le m i r a 

bil i c a m p a g n e de l l 'Ors i . Sorvolo sulle t e r r e c o t t e a r c h i t e t t o -

niche (s ima, antef isse ecc.) che n o n f o r m a n o la a t t r a t t i v a 

pr incipale : r i corderò b r e v e m e n t e i d u e t e m p i e t t i i n m i n i a 

t u r a così i m p o r t a n t i pe r lo s t u d i o del le fo rme t e m p l a r i a r ca i che , 

le n u m e r o s e t e r r e c o t t e f igura te (d iv in i t à f emmin i l i s t a n t i o i n 

t rono , figure vir i l i , A t h e n e a r m a t e eriofori , si leni che r ap i s cono 

figure femmini l i , caval l in i , f ru t t i , fiori ecc.) e la magnif ica col

lezione d i t e s t i n e che forse cos t i tu i sce — son pa ro le de l l 'Ors i — 

« . . .assieme a i p i n a k e s locresi il p i ù i s t r u t t i v o complesso , ne l qua l e 

si r i f le t te il c a m m i n o de l l ' a r t e b rez ia d a l l ' u l t i m o finire de l secolo 

V I alla m e t à del V : cioè da l l ' a r ca i smo r ig ido m o r e n t e , a i p r e 

cursori d i F i d i a » . I l Mac I v e r definì q u e s t e t e r r e c o t t e le p i ù 

belle che a b b i a p r o d o t t e la M a g n a Grecia : da l lo s t ud io d i esse 

il Von D u h n p o t è r iconoscere l 'affermarsi d i specifici c a r a t t e r i 

i ta l io t i ne l la p r o d u z i o n e p las t i ca del la M a g n a Grecia, d o p o il 

V secolo. A q u e s t o m a t e r i a l e b i sogna agg iunge re gli av o r i , le 

ce ramiche p r o v e n i e n t i da l le necropol i , i c a r a t t e r i s t i c i b r o n z i e le 

s e t t a n t a e p i ù l a m e d i ferro racco l t i ne l la favissa, e inf ine le a r a l e 

fìttili t r a cu i famosa quel la col m i t o d i T i ro m a g i s t r a l m e n t e i l lu

s t r a t a d a l R i zzo . 

N o n v ' è a l cuna c a m e r a r i s e r v a t a p e r H i p p o n i u m - V i b o d a 

cui p rovengono la g r a n d e Gorgone f i t t i le d i m a s s i m a i m p o r t a n z a 

pe r lo s t u d i o de l l ' evo luz ione de l f ron tone de l t e m p i o dor ico , 

m o l t e t e r r e c o t t e e la bel la s t a t u a m a r m o r e a femmin i le copia d i 

u n or iginale greco de l I V secolo e il b u s t o femmini le i n b a s a l t o 

del p r i m o secolo d. C. 

D o v r ò c o n t i n u a r e nel la m i a già l u n g a esposizione, d o v r ò 

r icordare gli a l t r i begl i ogge t t i t r o v a t i sporad ic i i n v a r i e zone 

della Ca labr ia e che d o v r a n n o essere e spos t i n e l Museo ( t azza 

v i t r e a d i Tresi l ico, vaso a rgen t eo d i T a u r i a n a ecc.); d o v r ò assi

cu ra re che le sale r i s e r v a t e al le c i t t à l ucane a t t e n d o n o bel le colle

z ioni d i c e r a m i c h e e b ronz i e t e r r e c o t t e ? 

D o v r ò ass icura re c h e i c i n q u e piccol i v a n i r i s e r v a t i a l la n u 

m i s m a t i c a n o n r e s t e r a n n o v u o t i , d a t o c h e la collezione m o n e t a l e 



— i o 

d i Regg io Calabr ia è r icca d i p i ù d i 9000 pezz i t r a i qua l i r i fulgono 

l ' aureo d i M e t a p o n t o , i prez ios i incus i d i S ibar i , Cro ton , T h u r i o , 

Caulon ia , Pose idon ia , e gli s p l e n d i d i a r g e n t i del le va r i e c i t t à 

i t a l i o t e c h e sono t r a i p i ù bel l i d e l l ' a n t i c h i t à ? 

D o v r ò r i co rda re p e r il secondo p i a n o gli i m p o r t a n t i pezz i 

med ioeva l i g ià vis ibi l i n e l P a n t i q u a r i u m reggino , fra i qua l i le 

p l acche b i z a n t i n e - n o r m a n n e d i Te r r e t i s a l v a t e da l l 'Ors i , i g r a n d i 

t e l a m o n i d i Montescagl ioso , il be l fon te b a t t e s i m a l e b i z a n t i n o 

d i B r i e n z a s a lva to dal lo Z a n o t t i - B i a n c o , le epigraf i , gli e l emen t i 

a r ch i t e t t on ic i , a s p o r t a t i d a a l cun i pa lazz i d i Regg io d i s t r u t t i d a l 

t e r r e m o t o e a m o r o s a m e n t e r i c o m p o s t i d a l Prof. M o r a b i t o Cala-

l a b r ò ? E d o v r ò r i c o r d a r e inf ine che b i sogna p u r p e n s a r e al 

m a t e r i a l e che ce r to v e r r à n u m e r o s o al n u o v o Museo, q u a n d o 

s a r a n n o r ip res i gli s cav i nel le c i t t à sepo l te del la M a g n a Grecia , 

m o l t e del le qua l i n o n sono s t a t e a n c o r a t o c c a t e da l p iccone dello 

s c a v a t o r e ? 

Ora pe rchè , m e n t r e u n vigi le senso p e r l ' i n t e resse cu l t u r a l e 

economico e t u r i s t i c o del la c i t t à e u n s e n t i m e n t o d i g r a t i t u d i n e 

ve r so i l p i ù g r a n d e a rcheologo che a b b i a a v u t o l ' I t a l i a , a v e v a 

già s p i n t o le A u t o r i t à c i t t a d i n e a va lo r izzare q u e s t o i n g e n t e m a t e 

r ia le c h e quals ias i fra i p i ù g r a n d i Musei a v r e b b e a m b i t o possedere , 

p e r c h è d ' u n t r a t t o si è f a t t o c i rcolare ne l p u b b l i c o i gna ro la p a 

rola d ' o r d i n e c h e il m a t e r i a l e era poco e mes ch i n o ? P e r c h è r i 

p e t o s 'è c r e a t a la l eggenda — che ci è s t a t a r i p e t u t a con sorpresa 

d a a l cun i s tud ios i r eca t i s i a l Museo d i Regg io p e r e s a m i n a r n e il 

m a t e r i a l e archeologico — c h e si è co s t ru i t o u n g r a n d e edifìcio 

e n o n si sa c h e cosa po rv i d e n t r o ? 

*** 

I o sono m o l t o l o n t a n o d a l c rede re che le A u t o r i t à d i Regg io 

n o n c o m p r e n d a n o i l va lo re d i t u t t o ciò. Che a n z i n e conosco a l 

c u n e c h e s a n n o ben i s s imo il s ignif ica to m o r a l e d i u n Museo N a 

zionale i n u n a c i t t à , c h e m a n c a d i g r a n d i i s t i t uz ion i cu l tu ra l i . 

N é c redo che , p o t e n d o ave re — m a c h e dico ? — a v e n d o g ià u n 

I s t i t u t o d i p e r sè così i m p o r t a n t e , m a che a c q u i s t e r à s e m p r e 

p iù n e l l ' a v v e n i r e u n a i m p o r t a n z a magg io re , i c i t t a d i n i d i Regg io 



vogliano r e s t a r p a g h i de l loro piccolo Museo Civico. S a r e b b e in 

vero , i l p r i m o caso d i u n a cosa incred ib i le — d i cu i s a r e b b e r o 

p r o n t e a d a p p r o f i t t a r n e a l t r e c i t t à sorelle ! 

So d i t o c c a r e u n p u n t o de l i ca to e sensibi le : il p u n t o , d i re i , 

nevralgico de l la ques t ione . E d osservo essere v e r a m e n t e s t r a n o 

che n o n si sia a n c o r a f a t t o nu l l a p e r c u r a r e r a d i c a l m e n t e q u e s t o 

s t a to pa to logico , c h e p e r d u r a d a m o l t o t e m p o e s e m p r e i n d a n n o 

della c i t t à d i Regg io . È voce c o m u n e c h e il p i ù fiero oppos i to re 

del Museo N a z i o n a l e sia i l Prof. P u t o r t ì , d i r e t t o r e d i que l Museo 

Civico. Conosco il P u t o r t ì d a a n n i e ann i ; e lo s apevo f au to re del la 

regificazione de l suo Museo . A n z i ne l '14 m i fu a c c a n t o a p p u n t o 

pe r ques to nobi l i ss imo scopo. Eg l i sa che gli sono amico ; m a se 

è vero que l che o ra s i d ice d i lui , devo r i cordarg l i l'amious Plato 

sed magis amica veritas ? E la v e r i t à è q u e s t a , c h e egli fa m a l e 

a os teggiare la rea l izzazione de l Museo Naz iona le . D i r ò che q u a s i 

n o n ci c redo : m i s e m b r a imposs ib i le c h e u n u o m o d i c u l t u r a 

si sia messo c o n t r o u n a i s t i t uz ione , c h e la logica del le cose, fa

vo r i t a da l la v o l o n t à degl i u o m i n i d i senno, h a f a t t o sorgere 

e p o r t e r à a c o m p i m e n t o qua l i che s iano le opposiz ioni i r r ag ione

voli de i poch i m a l i n t e n z i o n a t i . S a b o t a r e , c o m e si d ice o ra con 

b r u t t a pa ro l a , i l Museo Naz iona le , è d a n n e g g i a r e la c i t t à d i R e g 

gio : dannegg ia r l a m o r a l m e n t e e m a t e r i a l m e n t e . N é si d ica c h e 

Reggio è g ià f avor i t a da l l ' e s i s t enza de l suo Museo Civico e che il 

pa lazzo , cos t ru i to sul le add i z iona l i de l t e r r e m o t o , dev ' e s se re la 

sua sede. P o i c h é si d i r e b b e u n a sciocchezza : a u t o r i t à mun ic ipa l i 

e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e furono d ' acco rdo ne l p r o m u o v e r e la co

s t ruz ione dell 'edifìcio P i a c e n t i n i p e r sede de l Museo Naz iona le , 

e con la i n t e s a che i n esso fosse assorb i to i l Museo Civico : t a n t o 

è ve ro c h e p r i m a fu d e t t o R. Museo della Magna Grecia, e po i , 

pe r s u g g e r i m e n t o de l Consiglio Super io re del le Bel le A r t i , a p p r o 

v a t o da l Min i s t ro de l l 'Educaz ione N a z . fu d e t t o Museo Nazio

nale. 

D ' a l t r a p a r t e , c h e cosa s a r à p e r d i v e n t a r e i l Museo Civico, 

il g iorno i n cu i il Governo r i t i r e r à le collezioni d e p o s i t a t e t e m p o 

r a n e a m e n t e ? E a n c h e n o n r i t i r a t e , d i n u o v e c e r t a m e n t e n o n 

n e s a r a n n o i n t r o d o t t e , e l ' I s t i t u t o r e s t e r à p r i v o d i acc re sc imen to , 

s a r à i n s o m m a , t a g l i a t o fuori d a l m o v i m e n t o scient i f ico. È q u e s t o 



che si des ide ra ? N o n m i s e m b r a possibi le . R i c o r d o c h e u n g iorno 

— m o l t i a n n i or sono — il Prof. P u t o r t ì m i scr isse de l Museo 

Civico d i Bo logna , c o m e p e r d i m o s t r a r m i c h e a n c h e i l suo p o t e v a 

coesis tere , c o m e quel lo , con u n Museo del lo S t a t o . E b b e n e leggo 

nel la re laz ione , g ià d a m e c i t a t a , de l Prof. A u r i g e m m a a l Convegno 

de i S o p r a i n t e n d e n t i : — « . . . I l Museo Civico d i Bo logna è d a 

q u a l c h e t e m p o u n o rgan i smo m o r t o . N o n u n solo ogge t to h a d a l 

1924 (anno i n cu i fu i s t i t u i t a quel la S o p r a i n t e n d e n z a a l le a n t i 

c h i t à ) a r r i c ch i t o l ' I s t i t u t o , c h e c o m e t u t t i gli o r g a n i s m i h a b i 

sogno d i n u o v a linfa pe r la s u a v i t a . . . ». E a capo d i q u e l Museo 

è u n o de i p i ù i l lus t r i a rcheologi i t a l i an i , il Prof. Per ic le D u c a t i !... 

Si r i e n t r i d u n q u e nel la v i a m a e s t r a del la r ag ionevo lezza 

e ci si a w i i con a n i m o r i so lu to verso il c o m p l e t a m e n t o de l Museo 

N a z i o n a l e e la fusione i n esso del Museo Civico, fusione a u s p i c a t a 

d a t a n t o t e m p o e cons ig l ia ta a n c h e d i r e c e n t e da l Consiglio Supe

r iore del le Bel le A r t i . E ciò sia p e r i l magg io r l u s t ro del la c i t t à 

d i Regg io , la qua l e , p o s t a q u a s i a cava l i e re del le d u e s p o n d e su 

cu i fiorì t a n t a i n s u p e r a t a c iv i l t à a d a m m a e s t r a m e n t o de l m o n d o , 

e d i p iù f avor i t a d a u n paesagg io i n can t ev o l e , è b e n d e g n a d i d i 

v e n t a r e u n c e n t r o d i s t u d i e q u i n d i m e t a d i u n m a g g i o r n u m e r o 

d i v i s i t a to r i . 

L U I G I P A R P A G L I O L O 

Erano già stampate queste pagine, quando mi è capitato di leg
gere un articolo su « Il Museo Civico di Eeggio dopo il terremoto 
del 1908 » del Prof. Putortì in « Ricerche di storia medioevale e 
moderna in Calabria (anno III , Voi. I l i , fase. 1) ». È doveroso, dun
que, ch'io ritorni sull'argomento, per felicitarmi anzi tutto con me 
stesso, di avere dubitato della inimicizia (diciamo così) del Putortì 
col Museo Nazionale di Reggio. Egli, a quanto pare, non solo non 
ne è contrario, ma anzi desidera che sia presto realizzato in pieno. 
Come, dunque, sia sorta la voce ch'egli fosse contrario non so spie
garmi : forse perchè questo suo breve articolo chiarificatore è ve
nuto troppo tardi. 

Tuttavia è bene intendersi. Egli pubblica uno schema di con
venzione per la regifìcazione del Museo Civico di ventiquattro anni 
addietro, che potrebbe essere quella da me redatta nel '14 : e vorrei 
compiacermene, perchè dà valore alle cose da me dette. Ma, oggi 
come oggi, quello schema ha tutto il carattere di un anacronismo : 



molta acqua è passata sotto i ponti delle fmmare di Eeggio, e molte 
cose hanno assunto un diverso aspetto. Oggi si hanno belle e pronte 
ricchissime collezioni statali, che superano di molto per valore e per 
quantità le collezioni del Museo Civico, e si ha un palazzo — non 
ancora compiuto ma prossimo a compiersi — destinato, per volere 
delle autorità governative e municipali, ad accoglierle degnamente. 
Lo so, e l'ho detto : è un palazzo che, costruito sulle addizionali del 
terremoto (che dopo tutto, poi, son denari dello Stato) dovrebbe 
teoricamente essere la sede del Museo Civico. Ma, a me sembra che 
non sia tempo ormai di sollevare questioni simili ; poiché, a prescin
dere che in un palazzo sì ampio la suppeUettile archeologica del Museo 
Civico resterebbe come sperduta, allo stato delle cose, è il Museo 
Nazionale che dovrà ricevere le collezioni del Museo Civico, non già 
questo, regiflcato, ricevere le collezioni dello Stato. Si dirà che, 
posta così la questione, è più formale che sostanziale. 

Errore ! Si tratta qui non di forma, ma di sostanza : tanto è 
vero che, seguendo la via naturale delle cose, non c'è bisogno di 
nessun Regio decreto di regiflcazione del Museo, e tanto meno d'in
comodare Camera e Senato, ma di una semplice deliberazione del 
Podestà di Reggio, preceduta, s'intende, o anche seguita, da una 
convenzione fra il Municipio e lo Stato, nella quale possan trovar 
posto tutte le clausole più opportune nel comune interesse. 

E a far questo nel più breve tempo possibile, e con la maggiore 
cordialità, può essere di grande ausilio l'attuale Sopraintendente alle 
antichità della Calabria e della Lucania, Prof. Comm. G. Mancini, 
riconosciuto, com'è giusto, anche -dal Putortì, funzionario dotto 
e sereno. 

L. P. 





MISCELLANEA DIPLOMATICA 

i. 

I L G I U S T I Z I E R A T O N O R M A N N O D I B A S I L I C A T A 

L a d e l i m i t a z i o n e de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o c o n t e n u t a ne l 

cosi d e t t o Catalogo dei baroni, c o m p r e n d e t u t t a la reg ione sa len-

t i n a o Terra Hydrunti, n o n c h é le d u e con t ee d i Tr ica r ico e Mon te -

scaglioso con Montepe loso . E s s a p e r ò n o n h a c a r a t t e r e feuda le , 

e l 'epigrafe De Principatu Tarenti h a lo s tesso significato e la 

s tessa p o r t a t a del le t r e i n t i t o l az ion i Terra Bari, Terra Beneven

tana e Principatus (Salerni), con le qua l i ne l Catalogo s tesso t r o - . 

v i a m o d e n o m i n a t e le t r e p rov inc i e n o r m a n n e d i B a r i , d i B e n e 

v e n t o e d i Salerno 1 . B a s t a r i co rda re a c o m p r o v a l ' a p p o s t a z i o n e 

r i g u a r d a n t e i l Castrum Iohe, l ' od ie rna Gioia de l Colle, c h e R o 

b e r t o Sper l in to t e n e v a de principatu Tarenti : se le r eg i s t r az ion i 

fossero s t a t e c o m p i u t e i n p i e n a ed u n i c a d i p e n d e n z a de i r a p p o r t i 

feudal i , l a n o t a r e l a t i va a l d e t t o Castrum Iohe n o n s a r e b b e s t a t a 

pe r n e s s u n a r ag ione col loca ta , c o m e fu col loca ta , ne l la p a r t e 

che r i f l e t t eva la p r o v i n c i a d i B a r i . E d a n c o r a : nel la p a r t e de l 

Catalogo r e l a t i v a a l la p r o v i n c i a d i Sa lerno è r e g i s t r a t a la t e r r a d i 

B i g n a n o , c h e S imone Tivi l la t e n e v a . . . de principatu Tarenti. 2 

1 Cfr. G-. D E P E T R A , in Bendìc. B. Accadevi. Arch. Lett. Arti, 
Napoli 1913, pag. 39 seg., nonché in Archiv. stor. prov. napol., fase, 
aprile-giugno 1914, pag. 4 dell'estratto. 

2 Le due terre di Gioia del Colle e di Bignano si trovano, è vero, 
registrate anche nel capitolo del Principato di Taranto ; ma ciò non 
diminuisce il valore del fatto rilievo, il quale anzi rimane ravvivato 
dalla circostanza che la terra di Bignano, mentre al § 701 (Salerno) è 
intestata a Simone di Tivilla, al § 108 (Taranto) è intestata a Bere-
gnerio di Giso, che il D E P E T R A considera successo al primo per po
steriore acquisto. 



D ' a l t r o c a n t o v a t e n u t o p r e s e n t e c h e la c o n t e a d i Lecce , o c c u p a n t e 

il c e n t r o d i T e r r a d ' O t r a n t o , p e r t u t t o il pe r iodo n o r m a n n o fu 

d a i t i t o l a r i t e n u t a s e m p r e in capite a domino rege. 

L a n u o v a d e n o m i n a z i o n e Principatus Tarenti e ra d e s t i n a t a 

a sos t i tu i re la p r e c e d e n t e espress ione t o p o n i m i c a Terra Hydrunti, 

n o n p i ù r i s p o n d e n t e al la r e a l t à p e r c h è e r a n o s t a t e agg rega t e 

al Sa l en to t e r r e d i Bas i l i ca t a . Ma gl i O t r a n t i n i d o v e t t e r o scorgerv i 

u n o s v a l u t a m e n t o del la loro c i t t à a t u t t o f avore d i que i d i Ta 

r a n t o ; e t a l e s t a t o d ' a n i m o or ig inò , a mio g iud iz io , i l contrasto 

de l n o t a i o R u g g e r o d ' O t r a n t o , ed i t o dal lo Z u r e t t i ed i l l u s t r a to 

d a l P a n a r e o 1 . L a t e r m i n o l o g i a t r a d i z i o n a l e r e s i s t e t t e , e causò 

indecis ioni c h e si r i f l e t tono i n u n d o c u m e n t o de l n o v e m b r e 1174, 

con t r o p p a f r e t t a d iscusso e, que l che è peggio , r e sp in to . E s s o si 

conse rva i n or ig ina le ne l l 'Arch iv io d i S t a t o i n N a p o l i (Pergam. 

Monast. Soppr. II, 178 bis), e n e d ò q u i — con l ' a i u t o cor tes is -

s imo de l prof. Vincenzo Fede r i c i — la t r a sc r i z ione in t eg ra l e . 

f I n c a r n a t i o n i s d o m i n i n o s t r i Ihesu Chr is t i . A n n o mil le

s imo cen te s imo s e p t u a g e s i m o q u i n t o . R e g n i ve ro d o m i n i n o s t r i 

Wi l le lmi de i graf ia regis prece l len t i ss imi a n n o dec imo , m e n s e 

n o v e m b r i s , i nd i c t i one o c t a v a . Nos Gui l le lmus d e Manse l le ra e t 

Clar ic ia , v i r e t u x o r d e c i v i t a t e H o r e e p a r i t e r d e c l a r a m u s q u o -

n i a m d o m i n a E u s t o c h i a o l im venerab i l i s a b b a t i s s a m o n a s t e r i i 

s a n c t e Mar ie d e B r u n d u s i o d e t u l i t sac ras l i t t e r a s e x p a r t e sacre 

regie m a i e s t a t i s d o m i n o Oliver io T e r r e I d r o n t i regio ius t ic ia r io 

e t d o m i n o l u d i c i Maior i d e B o t o n t o Te r r e B a r i regio ius t i c i a r io , 

i n q u i b u s c o n t i n e b a t u r q u o d ipsa vene rab i l i s a b b a t i s s a i n s ac r a 

reg ia cu r i a c o n q u e s t a fuera t d e nob i s , q u o d n o s d i s s a g i v e r a m u s 

p r e n o m i n a t u m m o n a s t e r i u m d e t e r r i s q u e s u n t in loco Ovidu le his 

f in ibus c i rcumcluse : p r i m u s finis inc ip i t a v ia , q u e v i a es t in p a r t e 

a u s t r i s a n c t i M a r t i n i , a b ipsa v i a u s q u e a d f o n t e m ; a fon te 

q u o m o d o descend i t r i v u s ips ius font i s u s q u e a d p e t r a m , q u a m 

p r ò signo fiximus, e t a b e a d e m p e t r a q u o m o d o v a d i t r ec to t r a -

1 Nella pubblicazione Centenario della nascita di M. Amari, 
voi. I , Palermo, 1 9 1 0 , pag. 1 8 1 , segg. — Cfr. però S. G-. MERCATI, in 
Biv. degli studi orientali, I X , 1 9 2 1 , pag. 38 segg. 



m i t e u s q u e a d p a r i e t e m , e t a p a r i e t e q u o m o d o v a d i t u s q u e a d 

r ivu lum, e t a b ipso r i vu lo u s q u e a d a l i a m p e t r a m , q u a m p r ò s igno 

fiximus, e t a b ipsa p e t r a q u o m o d o descend i t u s q u e a d v o r a g i n e m 

que d i c i t u r d e P a u t e l l i s ; e t a v o r a g i n e q u o m o d o v a d i t i n p a r t e 

oec ident i s u s q u e a d p e t r a m q u a m p r ò s igno f iximus, e t a b ipsa 

p e t r a u s q u e a d v o r a g i n e m p a r v u l a m , e t a b ip sa v o r a g i n e u s q u e 

a d a c e ( r ) v u l u m l a p i d u m u b i p e t r a m p r ò s igno f ix imus e t a b 

ipso ace rvu lo e t p e t r a fixa u s q u e a d a l i a m p e t r a m f ixam, e t a b 

ipsa p e t r a c o n t r a b o r e a m rec to t r a m i t e q u o m o d o v a d i t a d p a 

r ie tem, e t a p a r i e t e q u o m o d o v a d i t ipse pa r i e s i n p a r t e oec iden t i s , 

e t a p a r i e t e q u o m o d o v a d i t ipse pa r i e s u s q u e a d v i a m q u e v e n i t 

a Castel l is e t v a d i t M u a n i u m u s q u e a d p a r i e t e m i n q u o p e t r a m 

prò s igno f ix imus, e t a p a r i e t e i n q u o p e t r a m p r ò s igno f iximus 

q u o m o d o v a d i t i n p a r t e bo ree u s q u e a d p e t r a m q u a m p r ò s igno 

f ix imus , e t a b ip sa p e t r a c o n t r a o r i e n t e m u s q u e a d a l i a m p e t r a m 

prò signo f ixam, e t a b e a d e m p e t r a i n p a r t e b o r e e u s q u e a d a l i a m 

p e t r a m f ixam, e t a b e a d e m p e t r a u s q u e a d v i a m q u e v e n i t d e 

borea e t v a d i t a d L i p p i u m , e t a b ipsa v i a u s q u e a d p r e n o m i n a -

t u m f o n t e m q u i es t i n p a r t e a u s t r i s a n c t i M a r t i n i . P r o q u i b u s t e r r i s 

p r e s igna t i s (cura) u t r a q u e p a r s n o s t r a e t m o n a s t e r i i p re fa t i , 

c o r a m e i sdem p red ic t i s ius t ic iar i i s a d iu s t i c i am i n d e diff iniendam 

essemus, e t cu r i a c o n g r e g a t a p a r s m o n a s t e r i i o s t e n d i t p r iv i le -

g i u m e idem m o n a s t e r i o f a c t u m a d o m i n a Cons t anc i a P h i l i p p i 

regis F r a n c o r u m filia, i n q u o c o n t i n e b a t u r q u o d ipsa d o m i n a 

Cons tanc ia p r ò r e m e d i o a n i m e s u e e t s u o r u m p a r e n t u m d o n a -

v e r a t e t concesse ra t p r e d i c t o m o n a s t e r i o t e r r a s p r e s i g n a t a s l i -

be r a s e t a b s o l u t a s a b o m n i d a t o e t se rv i t io quo l ibe t ; c o n t r a 

q u o d p r iv i l eg ium ecclesie o s t e n d i m u s cu r i e q u o d d a m b r e b e , 

q u o d fecera t d o m i n a L u c i a o l im venerab i l i s a b b a t i s s a p re f a t i 

m o n a s t e r i i i n q u o c o n t i n e b a t u r i n t r i b u s ann i s u t p a r s ecclesie 

s e rv i r e t b o v e m u n u m i u v e n e m e t d o m i t u m R a y n a l d o d e M o n t e 

I o y n o s t r o p redecessor i e t su is pos t e r io r ibus ; e t q u i a c o n t r a 

p r i v i l eg ium d o m i n e p r e n o m i n a t e r eg ine c o n t e n d e r e n o b i s dif

fìcile v i d e b a t u r , h a b i t o Consilio, b o n a n o s t r a voluntate c o r a m 

d o m i n o Achi l le regio ius t ic ia r io T e r r e I d r a n t i e t c a m e r a r i o Bas i 

l i ca te e t ali is p rob i s h o m i n i b u s subsc r ip t i s t e s t i b u s a d c o n c o r d i a m 

p e r v e n i m u s e t d i m i s i m u s t e r r a s p r e s i g n a t a s e t b o v e m p r e d i c t u m 



i n m a n i b u s d o m i n e Scolas t ice vene rab i l i s e lec te p r e d i c t i m o n a s t e r i i 

e t e i dem m o n a s t e r i o , u t ipsas t e r r a s s e c u n d u m c o n t i n e n t i a m 

pr iv i leg i i q u o d i n d e p r e d i c t a ecclesia h a b e t o m n i f u t u r o t e m 

p o r e l ibere e t a b s o l u t e s ine o m n i se rv i t io e t quo l ibe t d a t o p a r s 

m o n a s t e r i i p r e d i c t i h a b e a t , t e n e a t e t p o s s i d e a t s ine o m n i r e q u i -

s i t ione e t mo les t i a n o s t r a e t h e r e d u m e t successo rum n o s t r o r u m , 

e t p r ò h a c concord ia conf ì rmanda r e c e p i m u s a t e d o m i n a Scola

s t i ca vene rab i l i e lec ta p r e d i c t i m o n a s t e r i i u n c i a s a u r i b o n o r u m 

t a r e n o r u m Sicilie q u i n d e c i m . U n d e v o l u n t a r i e n o s q u i s u p r a 

g u a d i a m t i b i d o m i n e Scolas t ice vene rab i l i e lec te p r e n o m i n a t i 

m o n a s t e r i i d e d i m u s e t d o m i n u m P h i l i p p u m d e H u s t u n i o p a t r e m 

n o s t r u m e t s o c e r a m t i b i m e d i u m p o s u i m u s u t nu l l o t e m p o r e 

a d v e n i e n t i a d ea q u e p r e l e g u n t u r c o n t r a i r e t e m p t a r e seu c a u s a r i 

p e r nos ve l a l iquos a n o b i s dolo s u m m i s s o s m o d o a l iquo p r e s u -

m a m u s n e c pe r l egem vel c a u s a t i o n e m vos i n d e p o n a m u s . Q u o d 

si c o n t r a fecer imus o b l i g a m u s n o s e t n o s t r o s h e r e d e s a c successo-

r e s co raponere t i b i e t p a r t i e i u s d e m m o n a s t e r i i a u r e o s sol idos 

regales c e n t u m e t t o t i d e m regie cur ie e t a d o m n i a p r e l e c t a a d i m -

p l e n d a inv i to s m a n e r e . D i s t r i c t i s n o b i s ipsis r emisso r ibus obl i -

ga t ion i s e t d i s t r i c t o p r e n o m i n a t o m e d i o q u o d t i b i t u i s q u e p o s t e -

r io r ibus l i c i t u m t r i b u i t p i g n e r a n d i se suosque he redes p e r o m n i a 

s u a p i g n e r a l i c i t a e t i l l ic i ta s ine ca lupn i a e t a p p e l l a t i o n e ; 

q u i b u s e t nos n o s t r a m e o r u n q u e h e r e d u m e t succe s so rum a p p o s -

s u i m u s d o n e c o m n i a p re l ec t a a d i m p l e a m u s i nv i t i , e t h o c b r e b e 

n o s t r e concord ie e t ob l iga t ion i s sc r ips i t Georg ius d e B r u n d u s i o 

p r e d i c t i d o m i n i Achi l l i s ius t i c ia r i i n o t a r i u s n o s t r o r o g a t u q u o d 

in t e r fu i t , m e n s e e t i nd i c t i one p r e t i t u l a t i s . 

f E g o Gui l l e lmus d e Mansel le - f E g o S te famis c o m t o r H o r i e . 

r i a q u i s u p r a . f P a u l u s i u d e x t e s t a t u r . 

f E g o E o g e r i u s d e Or ia . 
f S i g n u m m a n u s s u p r a s c r i p t e 

Clar icie . 

"j" Achi l le m a g i s t e r c a m e r e s u b -
scr ips i . 

t S i g n u m m a n u s P h i l i p p i d e 
H o s t u n i o p re f a t i a s se ren t i s 
p re l ec ta . 
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f Conf i rmo s c r i p t u m i u d e x R o -

ger ius s u b s c r i p t u m , 

t E g o P e t r a c c a i u d e x t e s t i s 

subscr ips i . 

f Ur so i n d e x t e s t a t u r . 

t E g o A m b r o s i u s fìlius Por f i r i 

t e s to r . 

t S i g n u m m a n u s m a g i s t r i U r -

sonis d e S a n t o N ico l ao H o r e e . 

f S i g n u m m a n u s N o r m a n n i 

G r a v e n e n s i s d e H o r e a . 

f S i g n u m m a n u s m a g i s t r i Gos-

fr id i E a b r i d e H o e r a . 

t E g o I o h a n n e s H o r i e n o t a -

r iu s t e s t i s s u m . 

f S i g n u m m a n u s R i c c a r d i d e 

H o s t u n i o . 

U n a v e r t e n z a a g i t a v a s i t r a i con iug i o r i t a n i d e Mansel ler ia 

ed E u s t o c h i a a b b a d e s s a de l m o n a s t e r o b e n e d e t t i n o d i S. Mar i a 

d i B r i n d i s i c i rca il possesso d i d e t e r m i n a t e t e r r e s i t e ne i p ress i 

d i Or ia 1 . L e p a r t i e r a n o a n c h e c o m p a r s e i n g iudiz io , ne l la cu r i a 

p r e s i e d u t a d a Oliviero e d a Giud icemaior , regi i g ius t iz ier i i , il 

p r i m o d i T e r r a d ' O t r a n t o , il secondo d i T e r r a d i B a r i 2 . L ' a b -

1 Tanto affermo perchè identifico Castelli con Villa Castelli 
nei pressi di Francavilla Fontana, e Muanium con Mesagne tra Oria 
e Brindisi e quindi col Muarmum del Catalogo Normanno. A proposito 
della forma Muannum, da me rapportata a Medianum (castrum), 
ecco quanto ebbe a scrivermi il compianto Ernesto Monaci nel no
vembre del 1915 : « Muannum non si può riportare a Medianum 
nè in Francia nè, credo, altrove. Medianum nel basso latino delle 
Gallie diventò meianum, nel frane, primitivo, e così nel normanno 
meian, indi moien ; finalmente moyen. Che se, invece di Muannum 
si potesse leggere nel suo testo Miiannum, allora sì che si potrebbe 
in qualche modo pensare a Medianum. Miia- per meia- non era im
possibile. Più duro a spiegare nel caso il raddoppiamento di n. Ma 
bisognerebbe in ogni modo poter partire dalla lezione Miiannum 
e non Muannum ». L'ipotesi del Monaci e la mia identificazione ri
mangono convalidate dalla forma Miiania ricorrente nella bolla di 
Pasquale II del 18 ottobre 1105 : P. K E H E , Papsturhunden in'Italien, 
in Naehrichten der Ti. Geséttsehaft d. Wissenschaften zu Gottingen, Phil.-
histor. Klasse, 1898, pag. 270. 

2 Un doc. del 1175 (stile bizantimo 1) relativo ad una azione di 
revindica spiegata dal Monastero della SS. Trinità di Venosa ci dice 
che la curia tenuta a Brindisi fu presieduta da Olivierojle Branca-
mala et Philippo de Hostuno domini regis Terre Idrunti iustitiarus 
(CRUDO, 8S. Trinità di Venosa, Trani, 1899, pag. 254). Identifico il 



b a d e s s a a v e v a es ib i to u n pr iv i legio r i l asc ia to le d a Cos t anza di 

F r a n c i a , mogl ie d i B o e m o n d o , col q u a l e pr iv i leg io le d e t t e t e r r e 

e r a n o s t a t e concesse a l m o n a s t e r o d i B r i n d i s i l ibe re d a ogni p r e 

s t az ione . D i c o n t r o i con iug i d e Mansel le r ia a v e v a n o p r o d o t t o 

u n b r e v e , r i l a sc ia to da l l a d e f u n t a a b b a d e s s a L u c i a a l loro p r e d e 

cessore e d a n t e c a u s a . M a r i conosc iu t a la difficoltà d i r e s i s t e re 

c o n t r o il pr iv i legio d i Cos t anza , i n o m i n a t i coniugi p re fe r i rono 

ven i r e a d u n acco rdo con Scolas t ica , n u o v a a b b a d e s s a de l m o 

n a s t e r o ; e cos t i tu i t i s i d a v a n t i a d Achi l le , g ius t iz ie re d i T e r r a 

d ' O t r a n t o e c a m e r a r i o d i B a s i l i c a t a r i n u n c i a r o n o a d ogn i loro 

p r e t e s a , r i c e v e n d o in c o r r i s p e t t i v o qu ind ic i once d i t a r e d i Sicilia, 

e p o n e n d o c o m e g a r a n t e F i l i p p o d i Os tun i , loro r i s p e t t i v o p a d r e 

e suocero . I l b r e v e fu r o g a t o d a Giorgio d i B r ind i s i , c h e si qua l i 

ficò n o t a i o de l g ius t i z ie re Achi l le , i l q u a l e i nvece so t tosc r i s se 

l ' a t t o d i c h i a r a n d o s i solo c a m e r a r i o . 

I l p r i m o a p o r r e i n d u b b i o l ' a u t e n t i c i t à d i q u e s t o b r e v e fu 

B a r t o l o m e o Capasso , ne l l ' e s ame conosc iu t i s s imo d e l Catalogo 

normanno, p e r la s ingo la r i s s ima d e n o m i n a z i o n e d i Basilicata i n 

esso b r e v e c o n t e n u t a K Ma l ' a r g o m e n t o , c o m e ogn i argumentum 

ex sihntio, è t u t t ' a l t r o c h e dec is ivo . Si è d e t t o che ne l l ' o rd ina 

m e n t o p rov inc ia l e n o r m a n n o p a r t e de l la m o d e r n a Bas i l i c a t a fu 

a g g r e g a t a a l la T e r r a d ' O t r a n t o , la q u a l e e b b e d i conseguenza 

i l n o m e d i Principatus Tarenti : r i m a n e n d o p e r ò n e l c o m u n e l in

guaggio le p r e c e d e n t i d i s t inz ion i , n o n p o t e v a n o n o n r i m a n e r e 

con q u e s t e le p r e c e d e n t i d e n o m i n a z i o n i . Ma l ' u n i t à t r a s c u r a t a 

g e n e r a d i so l i to , se n o n confusione, i ne sa t t e zze : e n o n a l t r o che 

u n a i n e s a t t e z z a è la d i s t i n z i o n e p o s t a da l n o t a i o r o g a t o r e fra il 

camerariatus Basilicate e d i l iustitieriatus Terre Idronti. L a Bas i 

l i c a t a i nve ro n o n c o s t i t u i v a u n d i s t r e t t o a sè s t a n t e , c o m e n o n 

Filippo di Ostuni col suocero e padre dei coniugi orietani Guglielmo 
e Clarice di Manselleria, e così mi spiego l'intervento di Giudice-
maior di Bitonto : dati i rapporti che legavano a Filippo di Ostuni 
i coniugi contendenti, lo si sostituì con un giustiziere dell'attigua 
provincia. 

1 B . CAPASSO, Sul Catalogo dei feudi e dei feudatari ecc. Napoli, 
1870, pag. 71 ; in nota il doc. del 1175 è giudicato «non esente da 
qualche grave difficoltà ». 



lo cos t i t u iva la T e r r a d ' O t r a n t o : e n t r a m b e f o r m a v a n o i n v e c e 

u n un ico praesidatus g i u r i d i c a m e n t e insc indib i le . I l n o t a i o , se 

guendo il c o m u n e l inguaggio , le d i s t inse , e d i s t i n se c o n esse le 

mans ion i c u m u l a t i v a m e n t e c o p e r t e d a l funz ionar io . 

Al d u b b i o so l leva to d a l Capasso a l t r i d u b b i fece segui re la 

J a m i s o n , la qua l e , nel lo s t u d i o su l ' a m m i n i s t r a z i o n e n o r m a n n a , 

pose i n r i s a l to la s t r a n i s s i m a c i r cos t anza , r i v e l a t a d a l d o c u m e n t o 

d i u n funz ionar io , g ius t iz ie re i n u n d i s t r e t t o e c a m e r a r i o i n u n 

a l t ro ; ed oppose a l la d i ch i a r az ione de l r o g a t o r e , c h e si d i sse 

notaio di Achille giustiziere, la f i rma d i cos tu i , che s i qualificò 

camerario 1 . M a la p r i m a osse rvaz ione c a d e t e n e n d o p r e s e n t e 

q u a n t o si è sopra r i l eva to : la d i s t i nz ione f o r m u l a t a d a l n o t a i o 

va l i m i t a t a t a agl i e l e m e n t i t e r r i t o r i a l i c h e c o s t i t u i v a n o u n u n i 

co d i s t r e t t o , la c i rcoscr iz ione a m m i n i s t r a t i v a d e n o m i n a t a ne l 

Catalogo n o r m a n n o Principatus Tarenti. E la s econda osse rva

zione v i e n e r i so l ta cons ide r ando , o l t r e che le i ne sa t t e zze conse

g u e n t i a l la d i s t inz ione f o r m u l a t a d a l r o g a t o r e , le a t t i v i t à r i 

s p e t t i v a m e n t e spese d a i d u e funz ionar i i n occas ione de l r i fe r i to 

accordo : d a Giorgio, n o t a i o r o g a n t e i n T e r r a d ' O t r a n t o , d a 

Achil le , c h i a m a t o a raccogl ie re u n a t r a n s a z i o n e ilber einen Immo-

biliarstreit, p e r d i r l a c o n E r n e s t o M a y e r 2 . 

**# 

L a n u o v a d e n o m i n a z i o n e Principatus Tarenti, lo si è v i s t o , 

n o n e b b e f o r t u n a ; m a n o n e b b e f o r t u n a n e a n c h e la n u o v a c i r 

coscr iz ione. I l Sa l en to c o n t i n u ò i n v e r o a c h i a m a r s i Terra Hy-

drunti, e a cons ide ra r s i s e p a r a t o e d i s t i n t o da l le t e r r e de l l ' od i e rna 

L u c a n i a che e r a n o s t a t e a d esso a g g r e g a t e . I n q u e s t a p r e c e d e n t e 

1 E . JAMISON, The Norman administration of ApuMa and Oapua, 
in Papera of the British School at Home, voi. V I , 1 9 1 3 , pag. 3 4 6 , in 
n. 3 : « The title of Achillea is abnormal, for at this date it is unknown 
for the same man to be justiciar in one district and chamberlain in 
another ; further, it is stated that the deed was drawn up by George 
of Brindisi, the notary of Achilles the justiciar, while the signature 
runs Achììe MA CAMER, giving yet another forni to the title ». 

2 E . M A T E E , Italienisehe Verfasswngsgesehichte, Lipsia, 1 9 0 9 , 
voi. I I , pag. 4 1 0 . 



d i s t i nz ione v a r i c e r ca t a l 'o r ig ine de l la voce Bas i l i ca t a 1 e ne l la 

p e r d u r a n z a s u a v a t r o v a t a la sp iegaz ione de i d u e d i s t r e t t i g iu

d iz i a r i n o r m a n n i che c i sono s e g n a l a t i d a d o c u m e n t i pos t e r io r i 

a quel lo su r i f e r i t o 2 . 

Cominc io col trascrivere da l l ' o r ig ina le c o n s e r v a t o nel l 'Archivio 

d i S t a t o in N a p o l i (Pergemene di Matera, n . 16) u n a t t o de l 1176. 

Nos F u l c o Milionici e t R o b e r t u s P e t r e p e r c i a t e regi i ius t i -

c iar i i m a n i f e s t a m u s q u i a i n Craco p r ò regi is servici is e t a l t e r c a -

c ion ibus ius t ic ie p e r t i n e n t i b u s n o b i s p r e s e n t a t i s c u r i a m r e g i a m 

t e n u i m u s , s u b n o t a t i s n o b i s c u m a d s i s t e n t i b u s d o m i n i s i ud ic ibus 

Leone Oggerio e t Ca r ime l Mont isp i los i , Gui l le lmo d o m i n e F l o -

r e n t i e egregie comet i s se c a m e r a r i o , A b s a l o n S a r a c e n o e t a l i is 

infra subsc r ip t i s . T u n c a n t e n o s t r a m p r e s e n c i a m Michae l v e n e -

rabi l i s p r i o r ecclesie s a n c t i (Michaelis) d e Montecaveoso , l icencia 

d o m i n i Alferi e i u s d e m s a n c t i Michael is a b b a t i s v e n e r a n d i e t 

a u c t o r i t a t e a b e o d e m e idem p r e n o m i n a t o p r io r i concessa n o b i s 

os t ensa , supe r d o m i n u m R o b e r t u m B r i c t o n u m q u e r i m o n i a m 

posu i t . D o m i n i ius t ic ia r i , i u s t i c i am h a b e r e p e t o p r ò p a r t e n o s t r e 

p r e s c r i p t e m a t r i s ecclesie e t iuss ioue n o s t r i p r e f a t i d o m i n i a b b a t i s ; 

q u i q u a s d a m ecclesias, sci l icet s a n c t a m R e p a r a t a m d e Gurgo l ione , 

s a n c t a m M a r i a m d e A b b a t e L u p o , s a n c t a m M a r i a m d e P i r igo , s a n c -

t u m B e n e d i c t u m et s a n c t u m V i t u m d e R o c c a c u m t o t i s e o r u m (sic) 

t e n i m e n t i s i n n o s t r i s pr iv i legi i s d e n o t a t i s , i n iu s t e t e n e t ; e t , u t vos 

s i t i s , i n m e n s e a u g u s t i n o n e ind ic t ion i s i n Tu r s i a c u r i a m r e g e n t i b u s 

q u a m p l u r i b u s b a r o n i b u s iud ic ibus e t a l i is p r o b i s h o m i n i b u s in 

e a d e m m a n e n t i b u s , p r e c e p t o m e i p r e t i t u l a t i d o m i n i a b b a t i s , d e 

invas ione e a r u n d e m ecc les ia rum e t t e n i m e n t o r u m a b ipso d o m i n o 

1 Cfr. in proposito le due monografie di Homunculus (Gr. R A -
CIOPPI), Storia della denomin. di Basilicata, Roma, 1 8 7 4 ; e Parali
pomeni della st. della den. di Basii., Roma, 1 8 7 5 . 

2 Trascuro l'atto del settembre 1 1 6 2 , indiz. decima, segnalante 
un PMlippus de Qussone regius iustitiarius Basilicatae e riportato 
da A. ZAVAREONI, Esistenza e validità de' privilegi conceduti da' prin
cipi Normanni alla chiesa cattedrale di Tricarico, Napoli, 3 0 maggio 
1 7 5 0 , nell'appen. a pag. 1 5 seg., perchè probabilmente falso. 



R o b e r t o Br i c to f ac t a i u s t i c i am ques iv i , o s t e n d e n s r e g i u m s a c r a m 

p r e c e p t u m in e a d e m T u r s i t a t a cu r i a i u s t i c i a m h a b e r e p r e c e p t u r u m . 

Add id i t e t i a m is re l igiosus p r io r q u o d d e e i sdem ecclesiis e t 

t e n i m e n t i s iudic io regie cur ie Tur s i i h a b i t e n o s t r a m a t e r ecclesia 

fuit sessagi ta . Ac n u p e r n o s t r e ecclesie amicos a c al ios fìdeles 

in e a d e m t e n i m e n t a p r ò profìcuo ecclesie exe rcendo , m a n d a t o 

d o m i n i m e i a b b a t i s mis i : a t h o m i n e s a n t e n o m i n a t i d o m i n i R o 

be r t i B r i c t o e iusdem iusso eos v e r b e r a v e n r n t e t a b ips is posses-

s ionibus t u r p i t e r e s p u l e r u n t . A t nos q u i s u p r a ius t i c ia r i i , sc ien-

tes q u o d q u i c q u i d a sepe n o m i n a t o d o m i n o Michaele r e v e r e n d o 

pr iore fui t r e c o r d a t u m d e T u r s i cu r i a v e r u m fuisse, s epe d i c t u m 

d o m i n u m R o b e r t u m B r i c t o ques iv i smus q u o d s u p r a h o c r e s p o n -

dere t ; e t d i x i t n e c pe r se n e c p e r s u a m ius s ionem illa expulc io , 

u t ipse p r i o r d ic i t , fui t ; sed si m e i h o m i n e s a l iqu i , u t ipse asser i t , 

foris fecerun t c o n t r a amicos ve l fideles ecclesie, i u s t i c i a m d e eis 

t e n e b o . N o s e t i a m [non mjod ice p re f a t i ius t ic ia r i i d e h o c in su l tu , 

si v e r u m est , i r a t i fec imus m u n i m i n e h u i u s [presenj t is negoci i 

p repos i t e m a t r i s ecclesie s a n c t i Michael i s d e Montecaveoso t a m 

in pr ivi legi is q u a m in concess ionibus e t a f f i rmat ionibus a d o m i n i s 

regibus , d o m i n o rege Roge r io e t d o m i n o rege Gui l ie lmo felicis 

e t r eco lende m e m o r i e e t a d o m i n o s ecundo inv ic t i s s imo rege Gui l 

ielmo s e m p e r q u e t r i u m p h a t o r e , fac t is e t a s u m m o pont i f ìce R o 

m a n e sedis n o m i n a t i m ecclesias e a s d e m l e g e r u n t (sic pe r legitime) 

conf i rman te , e i dem sepe d i c to R o b e r t o B r i c t o e x reg ia s ac r a 

p a r t e p r e c e p i m u s u t n e c d e ecclesiis p repos i t i s n e c d e e a r u m 

t e n i m e n t i s c e n o b i u m s a n c t i Michael is Mont i scaveos i seu e iu sdem 

m o n a s t e r i i h o m i n e s ipse a u t su i h o m i n e s i n iu s t e i n q u i e t a r e n t , 

c e n t u m a u r e o r u m r e g a l i u m p e n a e x regia p a r t e e t n o s t r a o rd i 

n a t o n e impos i t a , m e d i e t a t e d o m i n o regi , a l t e r a ve ro m e d i e t a t e 

e idem s a n c t o e t vene rab i l i loco s a n c t i Michael is p e r s o l v e n d a m . 

P o s t m o d u m o m n i a q u e p r e l e n g u n t u r (sic) e o d e m d o m i n o sa lv is 

si q u a s a l l ega t iones i d e m d o m i n u s R o b e r t u s B r i c t o c o n t r a p r e -

n o m i n a t u m m o n a s t e r i u m s a n c t i Michael is vo lue r i t a l legare : 

regia s ac r a [ emen]da t ione e t o r d i n a t i o n e i n o m n i b u s e t p e r 

omn ia R o b e r t o Br i c ton i e t successor ibus i n i n t e g r u m a d i m -

p l e tu r i . 



Nel la cu r i a t e n u t a a Turs i ne l l ' agos to de l 1176 d a i d u e giu

s t iz ier i F u l c o d i Miglionico 1 e R o b e r t o d i P i e t r a p e r t o s a 2 il 

p r io re d i S. Michele d i Montescagl ioso a v e v a d e n u n c i a t o u n a i n v a 

s ione c o m p i u t a s u a l cune t e r r e de l m o n a s t e r o d a R o b e r t o B r i t -

t o n e . I g ius t iz ier i a v e v a n o r i conosc iu to f o n d a t o il l a m e n t o ed 

a v e v a n o r e s t i t u i t o a l p r io re il possesso del le t e r r e i n v a s e . M a l ' in

vas ione era s t a t a s u c c e s s i v a m e n t e r i p e t u t a : d o n d e l a n u o v a 

d e n u n c i a p r e s e n t a t a ne l la cu r i a p r e s i e d u t a a Craco dag l i s tess i 

g ius t iz ier i , a s s i s t i t i q u e s t a v o l t a d a d u e g iudic i , d a L e o n e Oggero 

e d a Car imel d i Montepe loso , d a l c amera r io Gugl ie lmo de l la 

con tessa F i o r e n z a , e d a a l t r i . I g ius t iz ier i , b e n r i c o r d a n d o i f a t t i 

p r eceden t i , emisero u n preceptum, v i e t a n t e ogn i u l t e r i o r e mole 

s t i a e s a n z i o n a n t e u n a pena l e d i c e n t o rega l i d ' o ro . 

Ciò c h e p r e m e d i p o r r e s u b i t o i n r i s a l to è c h e i d u e g ius t iz ier i 

si qual if icano regii, senza agg iunge re p e r ò a l c u n r i f e r imen to t e r r i 

t o r i a l e de l loro iustitiariatus. Ques to r i l ievo n o n consen te d i r i t e 

n e r e senz ' a l t ro cos t i t u i to il d i s t r e t t o g iudiz ia r io d i Bas i l i ca ta , 

del la p a r t e c ioè a g g i u n t a a l Sa l en to nel la fo rmaz ione a m m i n i 

s t r a t i v a de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o ; ce lo de l inea p e r ò i n v i a d i 

ipo tes i , la qua l e r i m a n e f e rma a n c h e se i d u e regii iusticiarii 

v e n g a n o iden t i f i ca t i c o n d u e iudices regales 3. 

N o n posso a p p r o v a r e q u a n t o scr isse la J a m i s o n a p ropos i t o 

d i u n d o c u m e n t o ed i to d a l Morea . N e l s e t t e m b r e del 1188 (1189 

s t i le b i zan t i no ) T o m m a s o d i F r a s s i n e t o , s ignore d i Tur i , e ssendo 

g r a v e m e n t e infermo, c o n c e d e t t e i n u s u f r u t t o a R o b e r t o , canon ico 

d i Conver sano , u n a ch iusa d i v i g n e : e ciò al la p r e s e n z a de l v e 

scovo e le t to Gugl ie lmo, de l regio c a m e r a r i o R o b e r t o Con te d i 

Conversano , de l regio c a m e r a r i o R o b e r t o t i t o l a r e dell'Honor 

d i Montescagl ioso , e d i a l t r i . S t a n d o al la J a m i s o n q u e s t o docu -

1 Nel Catalogo Normanno trovasi registrato che Bobertus de 
Petraperciata, pater Cuillelmi de Petrapereiata, tenet in balium de 
prineipatu Tarenti Petram Perciatam. 

2 Nel Catalogo stesso si trova pure registrato che Fulco nepos 
archiepiscopi Acherontie tenet de eomitatu (Montis Caveosi) Milliani-
(cum). 

3 Cfr. E. B E S T A , Il dir. pubblico nell'Italia meridionale, Cedam, 
1 9 2 9 , pag. 6 7 . 



mento p r o v e r e b b e che verso la fine de l d o m i n i o n o r m a n n o YHonor 

d i Montescagl ioso cos t i t u iva u n camerariatus1. Ma cos t i t u iva 

forse u n camerariatus la c o n t e a d i Conver sano ? L ' e r ro r e è pa lese : 

si s cambia il p r e d i c a t o feudale col p r e d i c a t o t e r r i t o r i a l e del la 

carica a m m i n i s t r a t i v a c o p e r t a d a i t i t o l a r i de i d u e feudi . 

R i t e n g o invece mer i t evo l e d i pa r t i co l a r e cons ideraz ione i l 

d o c u m e n t o g iudiz iar io de l n o v e m b r e 1183. Nel la cu r i a t e n u t a 

a B a r l e t t a d a R u g g e r o c o n t e d i A n d r i a e d a T a n c r e d i con t e d i 

Lecce, g r a n cones tab i l i e m a e s t r i g ius t i z i e r i d i P u g l i a e d i T e r r a 

di L a v o r o , i n t e r v e n n e fra gli a l t r i R i c c a r d o d i B a l v a n o , iustitiaria

tus Melfie et honoris Montis Oaveosi regio comestabulo et iustitiario 2. 

Qui si h a la p r o v a ch i a r a e p rec i sa c h e il P r i n c i p a t o d i 

T a r a n t o , c o m e circoscr iz ione a m m i n i s t r a t i v a , n o n e b b e for

t u n a : l ' u n i t à v o l u t a d a i s o v r a n i n o r m a n n i a l l ' epoca i n cu i fu 

compi l a to il Catalogo, m a c o n t r a s t a t a dag l i in te ress i local i , e ra 

s t a t a b e n p r e s t o scissa, so s t i t uendos i d u e d i s t r e t t i a l l ' un ico d i 

s t r e t t o , i l p r i m o i n t i t o l a t o u n i f o r m e m e n t e al la Terra Idranti, 

il secondo i n d e c i s a m e n t e a Melfi ed alVHonor d i Montescagl ioso . 

1 E . JAMISON, op. cit., pag. 3 8 9 : « Towards the close of the 
Norman period, the portion of the prinoipality of Taranto whioh 
eorresponded fairly closely with the later province of the Basilicata, 
formed the Honor of Montescaglioso, and in 1 1 8 8 a royal chamber-
lain of the Honor is found ». Ma nel doc. in esame ( D . MOREA, Ohar-
tularium Cupersanense, n. 1 3 3 ) si legge : « ante presentiam... domini 
Robberti de Baro comitis Cupersani regii camerarii et domini Rob-
berti tituli honoris Montis Scaveosi regii camerarii ». Quest'atto 
però, se non consente, non vieta di ritenere già costituito il camera-
riato di Basilicata, e investito dello stesso il titolare di Montesca
glioso. A quest'ultima ipotesi si è anzi condotti dal fatto che in un doc. 
del luglio 1 1 7 6 e riguardante Castellaneta presso Taranto ricorre 
un JJrso de TJUta Terre Tdrunti regius camerarius : M. P E R R O N E , 
Stor. della città di Castellaneta, Bari, 1 8 9 6 , pag. 2 3 . 

2 P . CARABELLESE, Il comune pugliese, Bari, 1 9 2 4 , pag. 1 7 8 , 
8 e g - — Mentre in docc. privati del marzo e dell'aprile 1 1 7 5 Riccardo 
di Balvano non vanta alcuna carica amministrativa, in un docu
mento pure privato del marzo 1 1 8 7 si qualifica regius comestabulus 
et iusticiarius : G-. FORTUNATO, Santa Maria di Vitalba, Trani, 1 8 9 8 , 
pagg. 2 9 , 3 2 , 3 8 . 



S U I P O S S E S S I D E L M O N A S T E R O D I B A N Z I 

P a u l Gu i l l aume n o n ebbe difficoltà a d affermare c h e la ch iesa 

d i S. M a t t e o d i Cas t e l l ane ta p a s s ò al le d i p e n d e n z e del la B a d i a 

d i Cava a segui to del la donaz ione o p e r a t a d a R i c c a r d o Siniscalco 

con a t t o de l n o v e m b r e 1095 (st i le b i zan t i no ) 1 . Ma con q u e s t o 

a t t o , ed i t o d a G. Guerr ie r i , i l Siniscalco c o n c e d e t t e a l m o n a s t e r o 

d i Cava n o n la chiesa d i S. M a t t e o , bens ì que l la d i S. P i e t r o : 

quamdam desertam ecclesiam positam in territorio Castellanete 

nostre ditionis et in loco qui dicitur Domo, sanctus Petrus nomine 2. 

E ciò n o n è t u t t o , p e r c h è con a l t r o a t t o d i p a r i d a t a e d i eguale 

t e n o r e , ed i t o p u r q u e s t o d a G. Guer r ie r i , i l Siniscalco d o n ò le 

n o m i n a t e d u e chiese a l cenobio d i S. Mar i a d i B a n z i : quasdam ec-

clesias desertas, unam ad honorem sancti Matthei apostoli et aliam 

ad vocabulum sancti Petri constructas, positas in territorio Castella-

neti nostre iurisdictionis et in loco qui dicitur Domo 3. 

E v i d e n t e m e n t e u n o de i d u e d o c u m e n t i è falso : m a q u a l e 

dei d u e ? L a r i spos t a è d a t a d a l l ' i s t r u m e n t o col q u a l e ne l se t 

t e m b r e 1154 R u g g e r o , a b a t e d i B a n s i , c e d e t t e a l m o n a s t e r o d i 

Cava « eccles iam s a n c t i M a t t h e i q u a m h a b e m u s i n t e r r i t o r i o 

Cas te l l ane te i n loco u b i d i c i t u r i n D o m o » 4 . D i conseguenza , 

m e n t r e v a r i t e n u t o d i p l o m a t i c a m e n t e e s t o r i c a m e n t e falso i l p r i m o 

de i r i c h i a m a t i d ip lomi , l ' in izio de l possesso s egna l a to d a l Gui l lau

m e v a r i fer i to a l 1154. 

Ques to p r i m o r i s u l t a t o t r o v a c h i a r i m e n t o e confe rma ne l 

l ' a t t o d e l l ' o t t o b r e 1100, col q u a l e A l t r u d e , uxor domini Riccardi 

Senescaici, d o n ò , coram presentia domini Amuris venerabilis 

presuli, u n u l i ve to a l la chiesa d i S. M a t t e o d i p e r t i n e n z a d e l l ' a b a t e 

1 P . GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye de Cave, 1 8 7 7 , 
app., pag. 8 6 . 

2 G . G U E R R I E R I , Il conte normanno Eiccardo Siniscalco, Trani, 
1 8 9 9 , doc. V I . 

3 G . G U E R R I E R I , op. cit, doe. VII. 
4 M . P E R R O N E , Stor. doe. della città di Castellaneta, 1 8 9 6 , pag. 2 7 2 . 



B a n t i n o , quam idem abbas laboravit ex suo proprio censu in loco 

nostre potestatis qui vocatur Domu in pertinentiis Castellaneti et 

sub suo regimine consistit1 ; n e l l ' a t t o de l n o v e m b r e 1100, col 

quale R i c c a r d o Siniscalco, in presentici domini Ursonis venera

bilis abbatis Bantini cenobii, d o n ò u n a p p e z z a m e n t o d i t e r r a a l la 

chiesa d i S. M a t t e o , al la ch iesa c h e e ra s t a t a dal lo s tesso U r s o n e 

r i cos t ru i t a : off ero terram... ecclesie santi Matthei apostoli positam 

in territorio Gastellanide nostre dimoris in loco qui dicitur Domo, 

quam ecclesiam idem prenominatus abbas ex proprio suo censu edi

ficami et sub suo regimine consistit2 ; n e l l ' a t t o de l d i c e m b r e 1100, 

col qua le A m u r e , vescovo d i M o t t o l a e Cas t e l l ane t a , s u r i c h i e s t a 

de l l ' aba te U r s o n e confe rmò a l m o n a s t e r o B a n t i n o ecclesiam 

sancti Matthei apostoli, quam idem pernominatus abbas... ex suo 

proprio censu edificavit in loco qui dicitur Domu s . 

E v i è de l l ' a l t r o a confe rma . Nel la bo l la che U r b a n o I I r i la

sciò d a Venosa il 21 s e t t e m b r e 1089 a l m o n a s t e r o d i Cava i n r i 

conosc imento de i d i p e n d e n t i possessi , è i n d i c a t o , r e l a t i v a m e n t e 

al t e r r i t o r i o d i Cas te l l ane ta , s o l t a n t o i l m o n a s t e r o d i S. S a v i n o : 

In Mutula, monasterium sancti Angeli cum cellis suis. In Castel

laneta, sancti Savini 4 . E così ne l la success iva bol la d i E u g e n i o I I I , 

d a t a t a d a Tuscolo il 6 magg io 1 1 4 9 5 . D i c o n t r o ne l la bo l la d i 

P a s q u a l e I I del 25 s e t t e m b r e 1101 in favore de l m o n a s t e r o d i 

B a n z i e s p l i c i t a m e n t e si confe rma : ecclesiam sancti l'etri et sancti 

Matthei in territorio Castellaneti cum villanis et suis pertinentiis6 ; 

1 G . G U E R R I E R I , op. cit, doc. XII I . 
2 G. G U E R R I E R I , op. cit, doc. XIV. 
3 G-. G U E R R I E R I , op. cit, doc. XV. 
4 P . GUILLAUME, op. cit, app., pag. 2 0 . 
5 P. GUILLAUME, op. cit, app. pag. 3 2 . 
6 P. K E H R , in Nachrichten dell'Accademia di Gottinga, 1 9 0 0 , 

pag. 2 2 1 . — L'espressione usata dalla bolla, e cbe vedremo ripetuta 
nelle successive conferme papali, non è delle più felici : pare cbe in
dichi un'unica chiesa dedicata ai santi Pietro e Matteo. V'è però di 
contro la concessione di Eiccardo Siniscalco del nov. 1 0 9 5 , ed inoltre 
il riconoscimento fatto da Ottone de Soliac il 2 3 maggio 1 2 9 3 in 
favore del monastero Cavese : « recognovit se nullum ius penitus 
habere patronatus vel aliquod aliud super predictis ecclesiis S. Petri 
et S. Matthei, iuribus, libertatibus et pertinentiis suis, sed ea omnia 



e così p u r e uel la success iva bol la d i P a s q u a l e I I de l 27 m a r 

zo 1106 \ 

F a c c i a m o u n passo a v a n t i ne l t e m p o e ci i m b a t t i a m o ne l la 

bol la d i r e t t a d a Ales sandro I I I il 30 genna io 1169 a l m o n a s t e r o 

d i Cava : a p ropos i t o de i possessi con fe rma t i si legge : apud 

Castellaneta ecclesiam sancti Savini, ecclesiam sancti Petri et sancti 

Mathei de Lamanu 2. 

I c o m p i u t i a c c e r t a m e n t i ci p o n g o n o d i c o n t r o i l d i p l o m a d i 

R u g g e r o I I d a t a t o d a G r a v i n a i l 21 s e t t e m b r e 1133. Con esso 

il sov rano a v r e b b e concesso a Nicola , vescovo d i Cas te l l ane ta , 

Mas ecclesias et terras cum sylvis aquis herbis et omnibus perti-

nentiis suis, sicut in praedictis (?) ecclesiae privilegiis continetur, 

quas Riccardus Senescalcus iniuste retro tempore eidem ecclesiae 

abstulerat, monasterium scilicet S. Sabini cum terris suis et cum 

omnibus rebus mobilibus sive immobilibus, et ecclesiam S. Gregorii de 

Minerba cum terris et olivis omnibusque pertinentiis suis, et eccle

siam S. Matthei de Domo cum terris et cunctis pertinentiis suis 3. 

Chiaro e pa lese d i m o s t r a s i il c o n t r a s t o fra q u e s t a p a r t e de l 

et singula ad predietum monasterium pieno iure speotare ». F . G U E R 
RIERI, Possedim. dei Benedettini di Cava nelle Puglie, Trani, 1 9 0 0 , 
pag. 8 5 . 

1 Ibidem, pag. 2 2 4 . 
2 Ibidem, pag. 2 3 9 . — Qui al precedente possesso di S. Savino 

troviamo unite le due chiese di S. Pietro e di S. Matteo di Castella
neta. Per S. Matteo v'è la cessione del settembre 1 1 5 4 su ricordata ; 
e per S. Pietro ? Il falso diploma edito dal Guerrieri e valorizzato 
erroneamente dal Guillaume delinea un'usurpazione operata dalla 
Badia di Cava in danno del monastero di Banzi ? 

3 M . P E R R O N E , op. cit, pag. 2 5 3 . Questo diploma è giunto a 
noi in una tardissima copia, del sec. XVIII . Per quanto riguarda 
la data e la conferma di esso da parte di Costanza nel 1 1 9 6 cfr. E . R I E S 
in Quellen und Forschungen dell'Ist. Stor. Pruss. di Roma, X V I I I , 
1 9 2 6 , n. 5 0 . — Riccardo Siniscalco, stando a questo diploma, avrebbe 
sottratto alla sede vescovile di Castellaneta il monastero di S. Sa
vino, risultatoci in pacifico possesso della Badia di Cava fin da prima 
del settembre 1 0 8 9 , nonché la chiesa di S. Gregorio di Minerva che 
ci è completamente sconosciuta, ed infine la chiesa di S. Matteo de 
Domo che l'atto di donazione alla Badia di Banzi del nov. 1 0 9 5 
qualifica senz'altro deserta. 



d ip loma n o r m a n n o e le c e n n a t e v i c e n d e del la chiesa d i S. M a t t e o 

d e D o m o . Come r iso lver lo ? R i t e n e n d o i l passo r i p o r t a t o u n a 

c o m o d a e t a r d a in te rpo laz ione . 

Si t r a s c u r a l 'espl ic i to r i conosc imen to d i c h i a r a t o d a l ve scovo 

A m u r i ne l d i c e m b r e 1100 sul la d i p e n d e n z a del la chiesa d i S. M a t 

teo da l m o n a s t e r o d i B a n z i ; si r i l eva invece che ne l 1226 u n a 

ve r t enza sorse t r a Marco , vescovo d i Cas te l l ane ta , e il v e s t a r a r i o 

del m o n a s t e r o Cavese c i rca l ' a n n u o censo d o v u t o da l le d u e chiese 

d i S. M a t t e o e d i S. Sab ino : ne l l 'occas ione n o n a l t ro fu v a n t a t o 

dal la sede vescovi le , la qua le , n o n solo n o n fece a l cun cenno de l 

d ip loma i n ques t ione , m a finì col r iconoscere le d u e chiese, f a t t a 

eccezione de l d e t t o censo, l ibere d a qua ls ias i d i r i t t o vescovi le 

e pa r rocch ia le \ 

E d a n c o r a . U n a t t o del d i c e m b r e 1284 ci i n fo rma che i l 

vescovo Giovann i , in cons ideraz ione che il m o n a s t e r o d i Cava 

n o n a v e v a d a a n n i cor r i spos to il t r i b u t o c o n c o r d a t o ne l 1226, 

revocò al la m e n s a vescovi le la chiesa d i S. M a t t e o : « Nos c reden-

tes . . . i d e m m o n a s t e r i u m , p r o p t e r p r a e d i c t u m c e n s u m longo t e m 

pore n o n s o l u t u m , a b o m n i i u re d i c t a e ecclesiae n e c n o n posses-

s ionum. . . p e n i t u s cecidisse, d i c t a m eccles iam c u m o m n i b u s 

iu r ibus su is e t b o n i s p r aed i c t i s v o l e b a m u s a d n o s e t d i c t a m n o 

s t r a n i eccles iam revoca re , e t c ep imus c o r p o r a l e m possess ione m 

ipsius ». Ma alle p r o t e s t e d e l l ' a b a t e d i Cava , G i o v a n n i c e d e t t e e 

r e s t i t u ì q u a n t o a b u s i v a m e n t e o c c u p a t o 2 . N e a n c h e i n q u e s t a 

occasione i l v ivo des ider io del la cu r i a vescovi le d i Cas te l l ane ta 

di a v e r e la chiesa d i S. M a t t e o fu a p p o g g i a t o a l d i p l o m a in e same . 

1 M . P E R R O N E , op. cit, pag. 273. — Alla pretesa del vescovo il 
vestarario opponeva da parte della sua Badia che « censum vel tri-
butum aliquod aut aliquid aliud Castellanetensi ecclesiae ullo tem
pore exolvisse ». Ma le due parti, considerando che « ambigua sunt 
fata causarum », preferirono addivenire ad un accordo così teno-
rizzato dal vescovo : « nihil iuris nobis vel successoribus nostris in 
eis (ecclesiis) servantes, praeter cannatam imam olei et libram imam 
thuris prò ecclesia s. Matthei et aliam libram cerae prò ecclesia 
s. Sabini », da prestarsi dalla Badia di Cava ogni dicembre, in festo 
8. Matthei. 

2 F . G U E R R I E R I , op. cit, pag. 77. 



E d infine. Circa i l 1297 u n a n u o v a con t e sa sorse fra il m o 

n a s t e r o Cavese e il vescovo B o e m o n d o . Q u e s t ' u l t i m o , o l t r epas 

s a n d o ogni p r e t e s a de i suoi an tecessor i , occupò v i o l e n t e m e n t e la 

chiesa d i S. M a t t e o . N e l l ungo g iud iz io svol tos i a v a n t i l ' a rc ive

scovo d i B a r i p e r incar ico de l c a r d i n a l l ega to , n o n fu v a n t a t o nes 

s u n pr iv i legio , m a si cercò s o l t a n t o d i a t t e n u a r e la c o m p i u t a v io 

lenza : e a segu i to d i ciò con s e n t e n z a 11 m a r z o 1299 i l vescovo 

d i Cas t e l l ane ta fu c o n d a n n a t o ad restitutionem dictae ecclesiae, 

iurium et pertinentiarum ipsius et fructum perceptorum ex eis. 

Tale s en tenza fu l e t t a il 6 ap r i l e 1299 i n p re senza del le p a r t i 

c o n t e n d e n t i , e sub i to il p r o c u r a t o r e del vescovo viva voce ad 

sedem apostolicam appellavit. Ma l ' appe l lo fu r e s p i n t o 1 . 

Si a c q u e t ò B o e m o n d o ? Si a c q u e t a r o n o i suo i sucessor i ? È d a 

escluders i : lo p r o v a u n a bol la d i B e n e d e t t o X I I d a t a t a d a Av i 

g n o n e il 7 d i c e m b r e 1341 e d i r e t t a a l l ' a rc ivescovo d i T a r a n t o . 

I n essa il pontef ice c o n f e r m a n d o la s en t enza de l c a r d i n a l l ega to 

d i ch i a rò c h e il vescovo d i Cas t e l l ane ta n o n era ne l ve ro , erat minus 

veraciter, q u a n d o asse r iva c h e la chiesa d i S. M a t t e o s p e t t a v a a l la 

s u a m e n s a 2 . 

Ques t ' inc i so del la bol la pont if ic ia è dec is ivo e conc lus ivo : 

de l inea i nve ro la n u o v a p r e t e s a a v a n z a t a da l l a cur ia vescovi le 

d i Cas t e l l ane ta : n o n p i ù u n d i r i t t o d i censo, m a u n d i r i t t o d i 

p r o p r i e t à su S. M a t t e o . E b a s t a q u e s t o a ch iar i rc i la con fe rma 

de l l ' a l t e r a to d i p l o m a d i R u g g e r o I I r i l a sc ia ta d a Carlo I I d ' A n g i ò 

il 30 d i c e m b r e 1 3 0 1 3 . Al la v io lenza si e ra s o s t i t u i t o u n falso : 

c a m b i a n d o la p r e t e sa , n o n p o t e v a s i n o n m u t a r e la difesa, che 

p e r d i r la v e r i t à , a l t r o n o n e ra che u n n u o v o mezzo d i offesa. 

G I O V A N N I A N T O N U C C I 

1 GUERRIERI, op. eit. pag. 04. 
2 M. P E R R O N E , op. cit, pag. 277. 
3 M. P E R R O N E , op. cit, pag, 255. 



SCHIAVI CALABEESI 
NELL'OSPEDALE TRINITAKIO DI TUNISI 

Si t r a t t a de l l ' o speda le dei T r i n i t a r i spagnno l i , f o n d a t o ne l 

1720 d a P a d r e F ranc i s co X i m e n e z x , che , p r o v e n i e n t e da l la p r o -

1 II decreto di fondazione fu emanato da Hussein ben Ali, capo 
stipite della presente dinastia regnante in Tunisia. Può interessare 
ai cultori di storia barbaresca la conoscenza dei particolari privilegi 
concessi ai Trinitari. Li riporto integralmente, tradotti «de la lengua 
Turquesca en la lengua Espanola », percbè a causa dell'odierna guerra 
civile che infuria nella penisola iberica, è quasi impossibile consul
tarne il testo originale manoscritto, se ancora esiste nel convento che 
lo custodisce. D'altra parte, l'opera stampata che li contiene è raris
sima, e, forse, ignorata in Italia. Ecco i vari articoli del precitato 
decreto : 

1. — « Si vinieren a este Beyno dineros, ropas, o medicinas para 
servieio del Hospital, no pagaran cosa alguna en la Aduana y seran 
Kbres de todos los derechos. 

2. — Si viniere alguna embarcacion con Bedempcion a este dicho 
Beyno los dineros, mercancias y personas podran ir, y venir Ubremente, 
y se les darà cada vez nuebo Pasaporte para que no reciban darlo de 
nuestras Nabes, y pagaran los derechos acostumbrados. 

3. — Si nuestros Vageles tornar en algun Vagel enemigo en el guai 
viniere algun Papaz, Oirujano, Medico o Criado para el Hospital 
trayendo carta, licencia, o Passa/porte en escripto de sus Superiores seran 
libres, corno tambien la ropa que traxeren para el Hospital con las cartas 
de sus Superiores, 

4. — Si el Padre Administrador o algun Papaz del Hospital 
tuviere algun pleito con qualesquiera personas, Moros, Turcos, Ohri-
stianos o Judios, la Justicia la hara el Senor Bey, no pudiendo into-
meterse Oonsul, Embaxdor, ni otra persona alguna de qualquiera estado, 
calidad o condicion que sea ; y el dicho Padre Administrador sera Patron 
y Dueno de su Hospital. 

5- — Si las embarcaciones Christianas quando vinieren a este 



v inc ia d i Cast igl ia , e p a s s a n d o p e r Alger i , g iunse ne l la c ap i t a l e 
del la R e g g e n z a il 28 m a g g i o del lo s tesso a n n o . I l « pequeno Hospi-

Beyno se contentaren sus Patrones de pagar dos pessos por cada una, 
al Hospital yo doy mi Ucencia y eonsentimiento. 

6. •— Qualquiera esciavo que se rescate sera obligado a pagar 
dos reales de piata para el sustento del Hospital. 

7. —• Que el Padre Administrador no sera obligado a pagar los 
debitos que qualquiera Christiano o otra persona de qualquiera estado, 
calidad, o eondicion que sera hubiera contràhido, sino solamente aquel-
los que constare por papel suyo, o de Notorio publico que haga fe y que 
sea auttentico, que en tal casso sera obUgado el P.e Administrador sus 
Successares a pagar las dichas deudas. 

8.' — Si algun esciavo Christiano de particular viniesse al Hospital 
enfermo, sera obligado su Patron a dar antes de ser recibido un redi da 
a ocho di cinquenta y dos asperos de este Beyno al Hospital, y un co-
bertor sera para amortaxarle, y el redi da ochio para los Christianos 
que le Uevassen a enterrar, y si sanasse se le volvera lo mismo a su 
Patron, y de qualquiera suerte se le volvera el vestido y ropa que traxesse. 

9. — Que el Serior Bey se obldga a dar quatro chiristianos para 
servicio del Hospital, y assi mismo otros quatro para enterrar los di-
funtos Christianos esclavos suyos. 

10. —• Si entre los Christianos hubiesse algunos pleitos y dife-
reneias siendo leves o civiles el Padre Administrador sera Juez superior; 
y si fuessen graves o criminales reconoscera la causa el Ex.mo Bey. 

11. — Si algun Sacerdote o Religioso cayesse esciavo sera tratado 
benignamente hasta que Bios le de su Ubertad, y no se le impedirà el 
que vista los habitos propios de su estado o Beligion. 

12. — Que todos los Christianos saran bien tratados cada uno 
segun su estado, calidad, o eondicion, que sea, y los Patrones seran 
obUgados perpetuamente sin ningun impedimento a dexarlos ir a Missa 
los Domingos y fiestas que los Christianos observan. 

Todos los supraescriptos capitulos y nos obligamos a observar 
inviólablemente tanto yo, corno el dicho Padre Fr. Francisco Ximenez 
y se quedara dicho Padre con una escriptura auttorizada y sellada con 
nuestro selllo y yo con otra auttorizada y signada con su firma. Dada 
en este nuestro Palacio del Bardo el dia veinte y uno de la luna Chaban 
del ano de mil dento y treinta y dos ; que concuerda a veinte y nuebe 
de Junio del ano mil setecientos y niente. 

Assen Bey de Tunez. 
Fr. Francisco Ximenez Trinitario de la Provincia de Gastilla. 
Cfr. F . FRANCISCO X I M E N E Z , Colonia trinitaria de Tunez. 

Publicalo IGNACIO B A U E R , Tetuan, Tip. Gomariz, M C M X X X I V , 
pp. 207 e segg. 



Udito » d i S a n t a Croce 1 c r ea to d a l « Venerable Hermano Pedro 

de la Concepcion », era s t a t o la v e r a c a u s a de l v iaggio de l l ' i n t r a 

p r e n d e n t e r e d e n t o r i s t a . Gli sch iav i d i Tun i s i , e spec i a lmen te 

quelli d i n a z i o n a l i t à spagnuo la , s c r ivevano spesso a i T r i n i t a r i 

d i A l g e r i 2 p e r farl i e d o t t i del la mise r ia i n cui v e r s a v a n o gl ' in

fermi del la Tunis ia . I l s u i n d i c a t o o s p e d a l e t t o d i S a n t a Croce 

« no tenia renta alguna, estaba desam/parado de camas, de medicinas y 

de todas las demas cossas necessarias que los enfermos necessitaban » 3 . 

Esso si c o m p o n e v a d i u n a sola « pequena eslancia », con p o c h i 

le t t i senza lenzuola , e v i e r ano s o l t a n t o d u e o t r e i n f e rmi «en 

grandissima miseria sin la assistencia corporal necessaria... » 4. 

I l Bey , sul le p r i m e , s t ab i l ì c h e l ' ospeda le sorgesse ne l m e d e s i m o 

bagno d i S a n t a Croce, ed occorse la be l la p e r s e v e r a n z a de l m i s 

sionario spagnuo lo p e r c h è la cos t ruz ione si facesse a l t r o v e B . 

1 Antica cappella di un bagno, officiata da Cappuccini italiani. 
2 Un professore dell'Università di Barcellona, Josepb Queralt, 

nel 1693, aveva ottenuto dal D e y Hadji Cbaban Kodja, miglioramenti 
sensibili per l'amministrazione ed il funzionamento dell'ospedale 
trinitario algerino. Cfr. L'Orare des Trinitaires pour le rachat des 
eapUfs par P A U L D E S L A N D R E S , Toulouse-Paris, 1903, voi. I, pp. 427-

428. Le condizioni, però, fatte da Hussein ben Ali a F. Ximenez sono 
state di gran lunga più favorevoli e benigne. 

3 Cfr. F . X I M E N E Z , op. cit., pp. 169. 
4 Cfr. F . X I M E N E Z , op. cit., pp . 172. 

5 Le ragioni cbe impedivano a P. F. Ximenez di accettare l'ere
zione dell'ospedale nel bagno di Santa Croce erano identicbe a quelle 
invocate dai medici presso il Bey di Tripoli : — « I malati cristiani 
erano in altro tempo esposti nei Bagni, e in questo il rumore e la 
confusione influivano in modo grave sulla loro salute ; Osman per 
consiglio dei chirurgi fece adattare una specie di ospedale in una sala 
bassa del vecchio Serraglio di Dragud, e in essi son portati al pre
sente i malati... » Cfr. Histoire chronologique dm Boyaume de Tripoly 
de Barberie, ms n. 12219-12220 della Biblioteca Nazionale di Parigi, 
voi. 1,60 r e v, in SALVATORE AURIGEMMA, Una descrizione di Tri

poli del secolo XVII, « Rivista delle Colonie italiane », fase. 3, 1932, 
P- 186. Il cronista trinitario è più esplicito : « Estan estos banos ordi
nariamente immundos y asquerosos, donde frequentemente ai Tur-
cos y Moros borrachos, que con le embriaguez cantan desentomados 



Alla fondaz ione del la p i a i s t i t u z i o n e — s e m b r a u n a f ro t to l a 

s e t t a r i a — si oppose ro c o n a c c a n i m e n t o « los Padres Capuchinos 

que por modestia no se dicen » 1 . A lcun i d i cos toro e r a n o c o n v i n t i 

c h e la c reaz ione de l n u o v o ospeda le li a v r e b b e p r i v a t i del la s t i m a 

e de l r i s p e t t o secolare degl i sch iav i , i qua l i , s enza d u b b i o , n o n 

a v r e b b e r o p i ù e la rg i to e lemosine, e, n e l c o n t e m p o , t u t t i i r i g u a r d i 

si s a r e b b e r o t r a s fe r i t i a i p a d r i T r i n i t a r i . A l t r i , invece , p r e v e d e v a n o 

che i l r e c e n t e i s t i t u t o , pe r s p o n t a n e a evo luz ione d i cose, a v r e b b e 

assorb i to le p r a t i c h e de i r i s ca t t i , g ià d e v o l u t e a i Cappucc in i . 

Qu ind i , n o n p i ù la l ibe raz ione degl i sch iav i d i Genova , d i 

Sicilia, d i N a p o l i , ecc., e, p e r conseguenza , p e r d i t a def in i t iva 

degl ' incass i c h e p r o v e n i v a n o d a l c a m b i o e da l le p rovv ig ion i . 

P e r t a n t o , i f ra t i del la Miss ione i t a l i a n a si a d o p r a r o n o ala

c r e m e n t e p e r d i s suade re i l B e y da l l a concess ione 2 , a n z i ce r ca rono 

d i fare a l l o n t a n a r e l ' i n t ruso s p a g n u o l o m e d i a n t e « grandes cantida-

des de dinero a los principales Ministros del Bey», p r o m e t t e n d o , 

dan grandes voces y gritos y causan terribles alborotos lo que fuera 
de grand perjuicio a los enfermos. » Cfr., op. cit, p. 1 8 6 . 

1 1 Cappuccini, venuti in Tunisia nel 1 6 2 4 , « sous le titre de Pro-
cureurs des esclaves chrétiens », dovevano portare « aux malheureux 
captifs dans les bagnes et aux chrétiens libres », stabiliti in Barberia, 
« les consolations et les secours de la religion. » Cfr. Mémoires pour 
servir à VMstoire de la Mission de Capucins dans la Bégence de Tunis 
( 1 6 2 4 - 1 8 6 5 ) , par le R. P. A N S E L M E D E S A E C S , etc. revus et publiés 

par le R. P. APOLLIAIRE D E VALENCE, e t c , Rome, 1 8 8 9 , pp. 1 0 - 1 4 . 

All'inizio del loro apostolato, è probabile che i Cappuccini abbiano 
avuto la collaborazione spirituale di un religioso calabrese, Fra Fran
cesco da Longobardi, ch'era caduto in mano dei corsari tunisini nel 
1 6 2 5 nel golfo di Gaeta, e che restò schiavo fino al 2 3 aprile del 1 6 2 9 . 

2 La generosità del Bey deve ricercarsi, quasi certamente, nel
l'interesse che aveva di conservare in vita sana gli schiavi. Il suo, e 
quello di tutta la casta privilegiata, era inequivocabile : lo schia
vo, in quanto forma di ricchezza vivente, doveva resistere il mag
gior tempo possibile alle fatiche della produzione, ed essere riserva 
sicura di denaro contante per il giorno dell'eventuale riscatto. 
Per questo, anche a Tripoli il Bey « destina (agli ammalati) ogni 
giorno una piccola quantità di carne per far loro il brodo ; quanto alle 
medicine necessarie, esse si vanno a prendere alla bottega di farmacia 
del Castello ». Cfr. SALVATORE AURIGEMMA, op. cit, p. 1 8 6 . 



i n compenso , d i edificare essi a l t r o ospeda le , e pe l qua l e a v r e b 

bero p a g a t o t r i b u t o a n n u o 1 . 

F i n a n c o la Sac ra Congregaz ione d i P r o p a g a n d a F i d e e r a 

con t r a r i a , m a , s u p e r a t e difficoltà d ' ogn i gene re , i l a v o r i s ' ini

z iarono n e l magg io de l 1722 2 , e n e l g iugno de l successivo 1723, 

nella cappe l l a de l p io luogo fu ce l eb ra t a la p r i m a messa 3 . Oggi, 

del s e t t ecen te sco edifizio, i n « rue de l'Eglise » del la c i t t à i n d i g e n a 

europe izza ta , è r i m a s t o u n solo a t r i o de l c h i o s t r o 4 ; il r e s to è 

spa r i to , o si è t r a s f o r m a t o i n a d i a c e n z e e n a v a t e del la chiesa d i 

S a n t a Croce 5 . 

1 Cfr . F. X I M E N E Z , op. cit, pp. 1 7 2 - 1 7 3 . 
2 I I nuovo ospedale riuscì molto comodo anche per la sua vici

nanza al « cementerio deidicato a San Antonio Abad donde todos los 
Christanos Catholicos assi libres corno cautibos son sepultados ». Cfr. 
F. X I M E N E Z , op. cit, p. 1 8 7 . Prima, i morti, bisognava portarli, 
per seppellirli, dal bagno di Santa Croce, o dagli altri bagni di San 
Sebastiano e Santa Lucia, assai più. distanti dal predetto ospedale. 

3 Cfr. F. X I M E N E Z , op. cit, p. 1 9 2 . 
4 Una lapide latina del 1 8 9 5 ricorda ai fedeli di Cristo le origini 

dell'ospedale trinitario. 
6 Nel 1 8 1 8 , dopo l'abolizione della schiavitù in Tunisia, i Tri

nitari lasciarono la Reggenza. L'anno precedente, il console di Spagna 
aveva offerto invano l'ospedale al Bey ; i Cappuccini, che avrebbero 
potuto o dovuto continuare l'opera unitaria, « préférèrent leur tran-
quillité au bien de la Mission, et le laisserent louer à un Ture ». Cfr. 
P. DESLANDRES, op. cit, voi. I , p. 4 3 5 . Doveva trascorrere quasi 
un ventennio prima che i Cappuccini si decidessero a utilizzare il 
locale della vecchia istituzione trinitaria. Resasi insufficiente la loro 
cappella dedicata alla Santa Croce, sita al N. 3 1 della «rue de la 
Kasbah » un loro Prefetto, Padre Luigi da Taggia, col concorso finan
ziario della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, del conte Raffo, 
e di tutta la popolazione cristiana, chiese ed ottenne la concessione 
del suolo e la erezione di una nuova chiesa, al posto dell'ospedale 
spagnuolo, ed alla quale, si crede che, per ricordare la vetusta cap
pella dei Cappuccini stessi, sia stato dato il nome di Santa Croce. 
Sulle complesse vicende della Missione italiana si vedano E. PLANTET, 
Correspondance des Bey de Tunis et des Consuls de France avee la 
eour. 1 5 7 7 - 1 8 3 0 . Paris, 1 8 9 4 - 1 8 9 9 , voi. I I e I I I , passim ; A. R O U S 

SEAU, Annales tunisiennes, Alger, 1 8 6 4 , passim ; A N S E L M E D E S ARCS, 
op. cit, passim, e per i nostri giorni «Les Pètes du centenaire de 



l a vecch i d i s a d o r n i a r m a d i della s ac res t i a es is te la r acco l t a , 

u n p o ' a l la r infusa e n e g l e t t a , de i l ib r i pa r rocch ia l i , fra i qua l i , 

il p r i m o del la ser ie c o m p r e n d e gl i A t t i d i m o r t e e d i m a t r i m o n i , 

d a l 2 lugl io 1756 a l 24 s e t t e m b r e 1831 \ 

È l ' e r ed i t à p i ù sugges t iva che a b b i a n o l a sc ia ta gli a v v e n t u r o s i 

Cappucc in i . A t t r a v e r s o lo spoglio del le p a g i n e ingia l l i te affiora la 

v i t a del le co l l e t t iv i t à i t a l i ane a c c o m u n a t e i n t e r r a m u s u l m a n a 

dal l ' esc lus ivo v incolo rel igioso. 

E fra i v i v i , sposal izi e b a t t e s i m i , ed i m o r t i c h e si avv i cen 

d a n o nel le s c r i t t u r e inegua l i de i v a r i P r e f e t t i del la Missione, ecco 

emerge re n o m i n a t i v i d i oscur i ca labres i . Come, e q u a n d o , r i d o t t i 

in s c h i a v i t ù ? D o v ' e r a c o m i n c i a t a l a loro odissea , e chi e r a n o ? 

N o n si h a n n o no t i z i e s icure d ' incurs ion i b a r b a r e s c h e sul le cos te 

d i Ca labr ia negl i u l t i m i a n n i de l secolo X V I I I . e ne i p r i m i de

cenn i de l X I X 2 . 

N e p p u r e gli a r c h i v i d i Tunis i , p e r ora , sp iegano la p resenza 

d i sch iav i ca labres i ne l l ' ospeda le de i T r i n i t a r i d i Spagna . M a gli 

A t t i n o n concernono s o l t a n t o de fun t i p resso i p re fa t i r e d e n t o r i s t i ; 

pa r ecch i — d i cu i si r i p r o d u c e il b r e v e t e s t o i n t eg ra l e — si rife

r i scono a sogge t t i c o m p l e t a m e n t e e s t r ane i alle cu r e de i f ra t i 

ospi ta l ie r i . Ciò si d e v e al la regola c h e o s se rvavano e Cappucc in i 

e T r i n i t a r i . Sia gli u n i c h e gli a l t r i , r e g i s t r a v a n o il decesso degli 

sch iav i m o r t i «en los Jardines, en el mar, en los Maeerias ,3 o 

en otras partes ». 

Curiose le m o d a l i t à p e r c o m u n i c a r e agl i i n t e r e s s a t i l ' a v v e 

n u t a mor^e de i r i c o v e r a t i . S c r i t t o il n o m e de l t r a p a s s a t o su l l ' ap 

pos i to reg i s t ro , si d a v a a v v i s o a l p a d r o n e del lo sch iavo , od al 

l'église Sainte Croix », 1 6 janvier 1 9 3 8 , in « La Tunisie Oatholique », 
N. 4 del 2 3 gennaio 1 9 3 8 , p. 5 1 . 

1 P e r note ed appunti bibliografici sull'Archivio dei Cappuccini 
in Tunisi, Cfr. ACHILLE EIGGIO, Cronaca tabarchina dal 1 7 5 6 ai pri
mordi dell'Ottocento, ecc., in « Revue Tunisienne », nouvelle sèrie, 
n. 3 1 - 3 2 , 1 9 3 7 , pp. 3 5 3 e segg. 

2 Studiosi di nostra storia regionale — fra cui, maggiormente, 
il Barone Filippo De Nobili che ringrazio con sincera gratitudine — 
hanno confermato le mie infruttuose ricerche al riguardo. 

3 Aziende agricole dei dintorni di Tunisi. 



«Guardian Baxi» se lo s c o m p a r s o a p p a r t e n e v a a l B e y , affinchè 

si c o n s t a t a s s e de visu l a r e a l t à del la m o r t e . O t t i m a p recauz ione 

p e r c h è spesso, dopo l ' i n te r ro , e senza la p r e d e t t a c o n s t a t a z i o n e , 

i p r o p r i e t a r i fingevano d i n o n c redere a l decesso n a t u r a l e e chie

d e v a n o u n indenn izzo a l l ' a m m i n i s t r a t o r e de l l 'ospeda le ! 

Se il de fun to era s t a t o al servizio de l B e y , il « Guardian Boxi » 

— cioè, colui che sorveg l iava la t u r b a — m a n d a v a q u a t t r o sch iav i 

per i l s eppe l l imen to , g i u s t a le n o r m e fissate d a l pr ivi legio bey l i -

cale \ AU'infuori d i u n A t t o del 1795, gli a l t r i , che v a n n o d a 

1803 a l 1807, si p r e s u m e d e b b a n o riferirsi a l la corsa t u n i s i n a de l 

per iodo napoleon ico . È necessar io , p e r t a l e i n t e r p r e t a z i o n e ipo

te t i ca , r i a s sumere in succ in to , i r a p p o r t i de l la Tun i s i a c o n la 

F r a n c i a r e p u b b l i c a n a e consolare . 

H a m o u d a - B e y , che gove rnò d a l 1782 al 1814, seguì a m a l i n 

cuore la pol i t ica t u r c a de l l ' epoca , m a ciò n o n g l ' i m p e d ì d i d ichia

r a re g u e r r a al la F r a n c i a 2 . L e os t i l i t à d u r a r o n o d a l 1799 a l l ' ago

s to de l 1800, pe r essere r ip rese — d o p o u n a rmis t i z io — il « 22 flo-

r é a l » de l 1801, e cessare de f i n i t i vamen te il 23 febbra io del 1802. 

Ne l l ' i n t e rva l lo che v a da l l ' in iz io de l conf l i t to a l la p a c e (1799-

1802), si e r a n o a v u t i i n n u m e r e v o l i i n c i d e n t i m a r i t t i m i . I co r sa r i 

t un i s in i n o n solo a g g r e d i v a n o i f rancesi , m a non a v e v a n o a l cuno 

sc rupo lo p e r a t t a c c a r e le n a v i c r i s t i ane a l l ea te del la P o r t a . Gli 

schiavi ca labres i dei reg i s t r i d i S a n t a Croce sono, forse, pr ig ionier i 

d i gue r r a , i n c o r p o r a t i ne i b a g n i de l l ' o rd ina r i a s c h i a v i t ù ? I l B e y 

si a d a t t a v a alle p i ù i m p e n s a t e sofist icherie ! 3 . È p iù p r o b a b i l e , 

1 Cfr. F . X I M E N E Z , op. cit, p. 229. 
2 In data 4 gennaio 1799 (15 nivose an VII) il Devoize, console 

a Tunisi, scriveva al Talleyrand : « Hier le Bey me fit appeler 
de très grand matin pour me signifler sa déclaration de guerre à la 
Republique ». Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, col. I l i , p. 371. 

3 « Le 18 ( nivose an VII) l'aviso « L'Assaillant », venant de 
Malta, relacba dans la nuit à La Goulette ; quatre cnaloupes armées 
de Turcs s'en sont emparées et ont conduit l'equipage au palais 
du Bey »... Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, voi. I l i , pp. 373-374. 

Più tardi, il 7 aprile del medesimo anno, il Devoize protesta presso 
il Bey perchè « les equipages des bàtiments de guerre qui sont venus 
mouiller avec confiance sous les canons de vos fortes sont restés 
esclaves... ». 



pe rò , ch 'ess i s i ano s t a t i v i t t i m e d i ope raz ion i c o r s a r e , pos t e r io r i 

a l la p a c e de l 1802. L a corsa in tens i f ica ta i n q u e l t o r n o d i t e m p o 

—• fra i l 1802 ed i l 1806 — r ive s t e c a r a t t e r e eccezionale e con t i 

n u o , a n c h e c o n t r o n a v i a d d e t t e a i b i sogn i guer resch i del la R e p u b 

bl ica . D ' a l t r o n d e , e ra s t a t a la m e d e s i m a F r a n c i a a d a izzare e 

sos t ene re la t e r r ib i l e guer r ig l ia m a r i n a r a de i b a r b a r e s c h i . I l 2 1 giu

gno de l 1803, il console Devo ize accusa r i c e v u t a de i mode l l i d i 

p a s s a p o r t o del la R e p u b b l i c a i t a l i ana , a d uso de i corsa r i , e ne l l 'A r 

chiv io del la R e s i d e n z a Genera le d i F r a n c i a i n Tun i s i a si conse rva 

a n c o r a « un assez grand nombre de pet.its feuillets manuscrits, d'un 

format presque toujours identique ( 0 , 1 5 x 0 , 1 0 ) relatifs aux navires 

corsaires tunisiens. Ces billets rédigés en arabe et qui portent au 

verso le seeau du Bey ètaient adressés au Consul de France. Ite 

Vinvitaient à delivrer un passaport au rais cor saire X..., pantani 

du pori de.... avec le navire X , arme par X, , pour alter 

en course »K 

I l solo B e y , a p a r t e c e n t i n a i a d i a r m a t o r i p r i v a t i , n e l 1803, 

m a n d ò in corsa o t t o n a v i ( f regate , sc iabecchi , ecc.) , a r m a t e , com

p le s s ivamen te , d a 148 c a n n o n i e m a n o v r a t e d a 1030 u o m i n i . Ne l 

l ' a n n o p r e c e d e n t e le n a v i e r ano s t a t e s e t t e , con 144 c a n n o n i e 

1380 ind iv idu i . E d o p o d u e a n n i , ne l 1806, a n c o r a q u a t t r o scia

becch i con u n a f rega ta , for t i d i 156 bocche d a fuoco e 1320 ele

m e n t i d i c i u r m a e c o m b a t t e n t i 2 . 

I corsar i del la Reggenza , s eguendo u n a loro p r a m m a t i c a 

i n v e t e r a t a , n o n r i s p e t t a v a n o n e p p u r e gli amic i . I l Ta l l ey r and , in 

d a t a 11 s e t t e m b r e 1804, i n f o r m a v a i l Devo ize che u n bastimento 

napoletano, carico di legname, e diretto a Tolone, e ra s t a t o c a t t u 

r a t o d a i t un i s in i . L o p r e g a v a , perc iò , d i o t t e n e r e d a l B e y la res t i 

t u z i o n e del la p r e d a , n o n c h é la p r o m e s s a che , pe r l ' avven i re , le 

n a v i s t r an ie re , no legg ia te d a i f rancesi , n o n sa rebbe ro s t a t e p i ù 

assa l i t e 3 . 

È ce r to , i n t a n t o , che i l pas so d i p l o ma t i co de l l ' accor to console 

1 Cfr. P I E R R E GRANDCHAMP, Documenta relatifs aux corsaires 
tunisiens ( 2 octobre 1 7 7 7 - 4 m a i 1 8 2 4 ) , Tunis , 1 9 2 5 , p . 5 . 

2 Cfr. P . GRANDCHAMP, op. cit., pass im. 
3 Cfr. E . PLANTET, op. cit., voi. I l i , p . 4 5 8 . 



n o n e b b e fo r tuna , p e r c h è a n c o r a , n e l 1806, il T a l l e y r a n d s tesso lo 

au to r i zzava a t r a t t a r e col B e y il r i s c a t t o d i 172 pr ig ionier i , d i cui 

era s t a t a r e d a t t a u n a « Liste des sujets des pays réunis à l'Empire 

frangais ou pris au service des armées de V Empereur, actuellement 

esclaves dans le royaume de Tunis » 1 . D e t t a l i s t a c o m p r e n d e v a 

39 genovesi , 16 svizzeri , 3 del l ' i sola d ' E l b a , 36 corsi o Cisalpini , 

73 napoletani e 5 r o m a n i . 

È n o t o r i o che la qualifica d i « n a p o l e t a n o » era a s s e g n a t a 

anche agli a b i t a n t i delle a l t r e regioni de l l ' I t a l i a mer id iona le . Si 

p u ò a rgu i re , qu ind i , c h e fra i 73 i n d i v i d u i del l 'e lenco a c c e n n a t o 

vi fossero inclusi , a lmeno i n p a r t e , i ca labres i che figurano dece

d u t i ne l l 'ospedale t r i n i t a r i o . 

Ta le ipo tes i è con fo r t a t a d a l f a t t o che il 14 luglio de l 1806, 

il Devoize comun ica a l Ta l l ey rand che è r iusc i to , f ina lmente , a 

concludere col B e y a un arrangement pour Vaffranchiment des 

esclaves». M a s iccome a l c u n i d i quel l i d a lu i e l enca t i ne l l a n o t a 

l i s ta si sono c o n v e r t i t i a l l ' i s l ami smo « et d'autres sont morts dans 

l'intervalle », egli n o n p u ò « fixer la somme qui doit former le present 

à faire au Bey... » 2 . 

P o t r e b b e a m m e t t e r s i , infine, n o n o s t a n t e il m u t i s m o del le 

re lazioni consolar i de l l ' epoca , che p a r e c c h i de i ca lab res i i n que 

s t ione s i ano m o r t i i n segu i to a fer i te r i p o r t a t e ne l b o m b a r d a m e n t o 

deU 'ammirag l io n a p o l e t a n o c o n t e d i T h o r n , c o n t r o L a G o l e t t a 3 . 

1 Cfr. E . P L A N T E T , op. cit, voi. I l i , p. 4 6 5 . 
2 Cfr. E . P L A N T E T , op. cit, voi. I l i , p. 4 6 7 . 
3 II Thorn «aveva rimessa... all'uno de' consoli cristiani una 

dichiarazione ostensibile... in cui lagnandosi dell'insolenza barba
resca nelle aggressioni di mare e di terra, minacciava fra non molto 
voler farne (se il Bey non pensava a reprimerla) una vendetta di 
ben altra conseguenza... » Cfr. P . CARONI, Ragguaglio del viaggio com
pendioso di un dilettante antiquario sorpreso da' corsari condotto in 
Barberia e felicemente rimpatriato, Milano, 1 8 0 5 , p. 6 5 , Di tale episo
dio, che dimostra l'attività dei corsari tunisini contro il regno di 
Napoli, è data conferma in una lettera del Devoize «Commissaire 
general, chargé d'affaires de la Eépublique Francaise près le Bey 
de Tunis », al ministro della Marina e delle Colonie Decrès, datata del 
1 2 messidor, an 1 2 ( 1 ° luglio 1 8 0 4 ) , nella quale si precisa che la Divi-



I n effett i , i n que l p o r t o , « travagliavano... quattro o cinque

cento schiavi », q u a n d o « alle quattro dopo mezzogiorno di quél 

martedi 26 giugno (1804). . . », u n a c o r v e t t a , « abbassata la bandiera 

britannica e arborata la napoletana » fece u n a « scarica improv

visa dell'artiglieria »1. 

Semplice deduz ione , q u e s t a , n o n a v v a l o r a t a d a e l emen t i si

cur i d i cont ro l lo , m a si d e v e s c a r t a r e p u r e l ' a l t r a , che p o s s a far 

pensa re a sch iav i f a t t i sulle sp iagge d i Ca lab r i a . Success ive t e s t i 

m o n i a n z e p r o v a n o che l 'ospedale spagnuo lo , ne l p r i m o decennio 

de l l 'O t tocen to accolse u n n u m e r o cons iderevo le d i pr ig ionier i 

d i gue r ra . 

I n u n a l e t t e r a del 17 s e t t e m b r e 1809, d i r e t t a a D o n M a r t i n 

d e G a r a y , p r i m o segre ta r io del la « J u n t a c en t r a i s u p r e m a gube r -

n a t i v a » d i S p a g n a , è r i fer i to che neWahópital des Trinitaires 

espagnóls... sans distinction aucune de classe et de natimi, en y 

admet les captifs malades, a l'exception des musulmans et des juifs. 

Actuellement, la plus grande partie des chrétiens esclaves sont Sici-

liens. Il y aussi des nationaux de l'Etat romain, des Sardes, des 

Napolitains, quelques Grecs pris sous pavillon et passaport an-

glais. Le nombre total est de deux mille six cent environ-»2. 

I l p r i m o reg i s t ro del le m o r t i d i S a n t a Croce conva l ida la p re 

cisa informazione i n v i a t a alle a u t o r i t à del la S p a g n a a n t i - n a p o -

leonica. F i n d a l 1804 l 'ospedale r i g u r g i t a v a d i a m m a l a t i p rove 

n i en t i d a ogni p a r t e d ' I t a l i a : l '8 m a r z o d i q u e l l ' a n n o m u o r e 

sione napoletana comandata dal Thorn, batteva bandiera inglese, ed 
era composta di un vascello e di tre fregate. E racconta cbe... «le 
vaisseau lacba une bordée contre la forteresse de La (Roulette et 
tua sept turcs qui servaient une batterie. On porte à environ vingt 
le nombre de ceux qui ont péri à bord de la fregate Tunisienne ou 
que s'ètan jetés à la mer se sont noyés. Il y en a eu un plus considerable 
de blessés... » Cfr. Relation du court voyage d'un antiquaire amateur 
surpris par les corsaires, ete. ( 1 8 0 4 ) . Traduction francaise de M A E T H E 
CONOR et P I E R R E GARRIGOU-GRANCHAMP. Avec des Lettres inèdites 

de l'epoque, Tunis, 1 9 1 7 , pp. 5 6 - 5 7 . 
1 Cfr. E. CARONI, op. cit., pp. 6 0 e segg. 
2 Cfr. Arnoldo Soler chargé d'affaires d'Espagne à Tunis et sa 

correspondance 1 8 0 8 - 1 8 1 0 par GASTON L O T H , Tunis, 1 9 0 5 , pp. 7 3 - 7 4 . 



u n Car lo t to Saif, s a r d o ; il 24 apr i le G i o v a n n i Schi r ro , a l t r o sch iavo 

sa rdo ; i l 5 m a g g i o Giuseppe Castel lacelo del l ' I so la d ' I s ch i a , 

del « r egno d i N a p o l i » ; il 23 de l s u d d e t t o mese , u n Nico lò Or inò 

« di M a r s a l a » ed i l 21 g iugno a n c o r a uri s a r d o , c e r to R a i m o n d o 

M a t t o u , t u t t i sch iav i . L e gue r re , d u n q u e , del fo r tunoso ciclo r i 

voluzionar io f rancese a v e v a n o e s a u r i t o le r i sorse o r d i n a r i e del

l 'ospedale , ed il r i s c a t t o s tesso degli sch iav i e r a i n p i e n a deca 

denza . Scr ive il Caron i : « Ben di rado e quasi per accidente, 

vien taluno riscattato a denaro : quello che vien mandato dalla pietà 

de' fedeli d'Europa appena basta a que' religiosi per servirsene alle 

istantanee urgenze degli schiavi »1. 

P o c h i a n n i p a s s a n o ed il R . P . Gabr i e l d e S a n t a Colonna 

« a d m i n i s t r a t e u r d e l ' h o p i t a l r o y a l d ' E s p a g n e » supp l i ca l a « M a -

jes té C a tho l i que » p e r c h è gli v e n g a concesso u n suss idio « p o u r 

solder le déficit d e 5,500 p i a s t r e s d ' E s p a g n e » e p e r so l levare gli 

infelici sch iav i « j u s q u ' a u j o u r h e u r e u x d e l ' e x t i n c t i o n d e l 'escla-

vage d a n s ces con t rées » 2 . 

Così, gli u l t i m i « c a p t i v i » ca labres i — con la v i s ione n o s t a l 

gica del le m a r i n e e de i m o n t i b o s c h i v i de l la t e r r a a v i t a — v i d e r o 

il t r a m o n t o de l la p i ù t i p i c a mi s s ione c r i s t i a n a in T u n i s i a b a r b a 

resca. 

Tun i s i . A C H I L L E R I G G I O 

1 Op. cit., p. 1 0 5 . 
2 Cfr. G. L O T H , op. cit., p. 5 8 . 



A T T I 

Dato il numero esiguo dei documenti forniti dall'Archivio di Santa 
Croce, si ritiene opportuno pubblicarli in esterno nello stato cronologico 
in cui si trovano, ed anche se alcuni mancano, nei soggetti, della speci
fica di « schiavo ». Si noti che l'indicazione « ospedale » in poche regi
strazioni è stata omessa. E' difficile stabilire la vera causa della lacuna, 
a meno che non si tratti di morti avvenute in località diverse. 

I 

Adi 3 8bre 1789 

Saverio Morelli, figlio di Carmine Morelli di Bagnara in Calabria, 
e di Anna M a . Ornani (?) di Bonifazio in Corsica sua legg. : Consorte: 
colpito dal vajolo volò alla gloria in età d'anni 4 , ed il suo corpo 
fu sepolto nel Cimitero di S. Antonio Abate nel sepolcro de bambini 1 . 

Io F : Clemente da' Monzaboddo Pref. Cappno 

II 

Adi 3 maggio 1795 

Paolo Bosso di S° Lucido in Calabria schiavo del Bey passò a 
miglior vi ta nell'ospedale de' Padri Trinitarj munito de santi sacra
menti consunto dalla veccbiaia 2 . Il suo corpo fu sepolto in S. Ant° 
nel sepolcro degli schiavi 3 . 

1 Carmine Morelli era un « franco », oppure schiavo ? Non erano 
rari, come risulta dai libri parrocchiali della chiesa dei Cappuccini, 
i matrimoni degli schiavi, specialmente con donne dell'isola di Cor
sica. Notizie sul cimitero di S. Antonio e sui Prefetti di Santa Croce 
sono riportate in A. RIGGIO, op. cit. passim. 

2 « I vecchi o invalidi che non si vogliono più in casa lasciansi 
andare nello spedale de' P P . Trinitari, o v « anche quelli che vi si 
trovano per malattie cercano sempre di farvi più lunga che loro può 
riuscire la convalescenza, atteso che il men tristo nutrimento e l'ese
cuzione della fatica è sempre valutata quale unica risorsa nel loro 
stato». Cfr. F. CARONI, op. cit, p. 105. Le norme per il ricovero 
erano già state introdotte dal fondatore, e, fra le altre, era prescritto 
che nessun schiavo potesse entrare senza previo consenso del padrone. 
Cfr. F. X I M E N E Z , op. cit, p. 2 2 4 . 

3 « Los Catholicos Romanos tienen aparte su cementerio fuera 
de la Puerta de la Marina, cinto « de murallas de mamposteria ». 
All'epoca dello Ximenez — a quanto racconta egli stesso — i musul-



III 

Adi 22 maggio 1801 

Nella connata epoca Raffaele Bruno di Calabria, sorpreso da 
grave infermità dopo essere stato munito dei SSmi Sacramenti passò 
all'altra vita e fu sepolto in S. Ant°. 

IV 

Adi 17 9bre 1802 

Vito Maria Vitale del (?) Santa Maria in Calabria mòri al 
Bardo 1 indi il suo corpo fu sepolto in S. Antonio. 

F. Alessandro 

V 

Adi 26 9bre 1803 

Nunziato Basilico di Calabria morì nell'ospedale Schiavo munito 
dei SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

vi. 
Adi 7 Aprile 1804 

Gaetano Astorino di Cotrone Schiavo munito de SSmi Sacra
menti morì all'ospedale e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

mani di Tunisi erano talmente nemici dei cristiani che li persegui
tavano anche da morti : <A los que los lleban a enterrar tiran 
piedras los Morillas y gritan OMfa, Ohifa (dall'arabo « carogna »), 
por oprobio ». Cfr. F. X I M E N E Z , op. cit., pp. 228-230. 

1 Residenza dei Bey, oggi trasformato in Museo, a pochi chi
lometri da Tunisi. Al tempo della fondazione dell'ospedale, conte
neva « bellos patios, salas, oficinas, fuentes, Mezquita, Serrallo, 
Jardines, bano, carceles, calles y tiendas de mercaderes, de suerte 
que mas parece una piqueìia ciudad, que un palacio de un Bey». 
E gli schiavi « que assisten en el Bardo, son cautivos christianos, 
unos habitan en el bano o prission que ay destinada para ellos, y 
son los que estan senalados para el trabaxo de las fabrica del Palacio, 
o otros sitios. Los demas assisten en la habitacion del Bey los quales 
sirven de pages y de guardarropos. Dos de estos pages estan siempre 
de Guardia en su presencia, y el B e y tiene en ellos y en los Rene-
gados para que le guarden su mayor conflanza. » Cfr. F. X I M E N E Z , 
op. cit, pp . 30-33. 
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VII 

Adi 3 luglio 1804 

Filippo Fiore di Palmi (?) in Calabria morì nell'Ospedale munito 
de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F . Settimio 

V i l i 

Adi 13 8bre 1804 

Giuseppe Gargale di Ciro Schiavo munito de SSmi Sagramenti 
fu sepolto nel Cimiterio di S. Antonio. 

F. Settimio 

I X 

Adi 14 Xbre 1804 

Antonio Aliotta di Cosenza in Calabria Schiavo morì oggi deca
pitato p ordine del Bey alla Goletta 1 ove fu sepolto. 

F . Settimio 

X 

Adi 14 Xbre 1804 

Vincenzo Vesornario (!) di Fuscaro in Calabria morì oggi decapi
tato per ordine del Bey alla Goletta ove fu sepolto. 

F . Settimio 

X I 

Adi 23 Xbre 1804 

Vito Starito (?) d' (?) di Calabria morì Schiavo nell'ospedale 
munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F . Settimio 

X I I 

Adi 29 Xbre 1804 

Raffaele Consarino di Catanzaro morì nell'Ospedale munito de 
SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio da Montalboddo Cappuccino 

1 Con certezza, giustiziato per delitto comune. Così per l'Atto 
susseguente, di cui il protagonista sembra sia un « franco ». La tradi
zione orale vuole che l'uso di eseguire le condanne capitali alla Go
letta, si è mantenuto fino all'arrivo dei francesi (1881). 



X I I I 

Adi 2 feb.o 1805 
Agata Fulco del Bianco in Calabria schiava d'anni.... (?) morì 

e fu sepolta in S. Antonio . 1 . 
F. Settimio 

X I V 

Adi (?) 1805 
Francesco Malara Calabrese Schiavo morì nell'ospedale munito 

dei SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

X V 

Adi 10 Luglio 1805 

Giulio di Marco di (?) in Calabria ricevuti i SSmi Sacra

menti morì nell'Ospedale e fu sepolto in S. Antonio. 
F. Settimio 

X V I 

Adi 15 Ag.sto 1805 

Giovanni Borsini di Cirella schiavo munito de SSmi Sacramenti 

morì e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

X V I I 

Adi 21 Ag.to (senza anno) 

Domenico Liagosi di Reggio in Calabria Schiavo morì nell'Ospe

dale munito de SSmi Sacramenti é fu sepolto in S. Antonio. 
F. Settimio 

X V I I I 

Adi 18 8bre 1805 
Domenico Maselli Schiavo nativo di Bianco in Calabria morì nel

l'Ospedale munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

1 L'Atto non indica se la Fulco, senza dubbio presa in qualche 
scorreria dei tunisini sul littorale fra Capo Spartivento, Brancaleone 
e Bovalino, morì nell'ospedale. I Trinitari accettavano anche le 
donne, sia « franche » che schiave. Nell'ospedaletto del bagno d'i 
Santa Croce, tenuto dai Cappuccini, invece, non potevano essere 
ammesse, a causa della scostumatezza degli uomini (musulmani e 
cristiani). E neppure potevano ricevere i sacramenti in casa del pa
drone, giacché i sacerdoti non avevano diritto ad accesso. Per con
seguenza, l'ospedale spagnuolo migliorò le condizioni delle donne 
schiave. Cfr. F. X I M E N E Z , op. cit, p. 187. 



X I X 

Adi 20 8bre (senza anno) 

Leonardo Cosentino nativo di Ciro Calabrese morì nell'ospedale 

munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 
F. Settimio 

X X 
Adi 6 9bre 1805 

Francesco Pisa Calabrese schiavo morì nell'ospedale munito de 

SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 
P. Settimio 

X X I 
Adi 12 9bre 1805 

Francesco Favarella di Calabria Scbiavo morì nell'Ospedale 
munito dei SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

X X I I 
Adi 18 9bre 1805 

Bruno Micò di Bianco in Calabria Scbiavo morì all'ospedale 
munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

X X I I I 
Adi 5 Xbre 1805 

Ignazio Di Matteo di Cosenza Schiavo morì nell'Ospedale munito 
de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

X X I V 
Adi 23 Grenn.» 1806 

Paolo Marchese di Pietrafltta in Calabria Schiavo morì nell'Ospe
dale munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

P. Settimio 

X X V 
Adi 20 Luglio 1806 

Giuseppe Torcia Calabrese Schiavo morì nell'ospedale munito 
de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F. Settimio 

X X V I 
Adi 11 7bre 1807 

Giuseppe Sacca di S. Andrea in Calabria Schiavo morì nell'Ospe
dale munito de SSmi Sacramenti e fu sepolto in S. Antonio. 

F . Settimio 



EPISTOLE DI BARLAAM CALABRO 

EPISTOLA VII A NILO TRICLINIO 

(I Padri e i Filosofi nelle questioni teologiche) 

I l c o n t e n u t o del la p r e s e n t e ep is to la pe r l a s to r ia de i f a t t i è 

s t r e t t a m e n t e connesso a quel lo del la p r e c e d e n t e , i n q u a n t o m e t t e 

in e v i d e n z a u n a fase de l la po lemica s v i l u p p a t a i n t o r n o a l d o g m a 

de l la process ione dello Sp i r i to S a n t o , sugl i a t t r i b u t i d iv in i e su l l ' ap 

p l icaz ione d i p r o c e d i m e n t i d i m o s t r a t i v i filosofici a l m i s t e r o de l la 

T r i n i t à ». 

L a po lemica , c o m ' è facile r i l eva re , n o n si e ra c o n t e n u t a 

ne i l im i t i doveros i de l la r ec ip roca cons ide raz ione , m a si e r a r i 

v e s t i t a d i u n ' a n i m o s i t à ed a c r i m o n i a — s o p r a t u t t o da l l a p a r t e 

d i P a l a m a s — c h e si m a n i f e s t a v a n o i n giudiz i offensivi pe r l ' av 

ve r sa r io . E B a r l a a m offeso e a d d o l o r a t o del le ing iur ie , m a sopra 

t u t t o d e i t e n t a t i v i d i m e t t e r e i n c a t t i v a luce l a s u a p e r s o n a l i t à 

e d i p o r r e i n d u b b i o l a s u a fede o r todossa , si r ivo lge a Ni lo Tr i 

clinio p e r c h è facesse d a g iudice , e c o n s t a t a s s e , d i e t ro e s a m e d i 

a u t e n t i c i e i r re fu tab i l i d o c u m e n t i , se n o n fosse ing ius to che egli 

dovesse essere t a l m e n t e t a c c i a t o d i eres ia e d i d i spregio alle r ive 

laz ioni de i P a d r i 2 . 

I l pe r sonagg io cu i è i n d i r i z z a t a l ' ep i s to la è poco , anz i pe r 

nu l l a conosc iu to . N o n ope re egli h a c o m p o s t o c h e s iano s t a t e 

t r a m a n d a t e , n o n ca r i che h a r i v e s t i t o p e r c h è figuri fra i pe r sonagg i , 

a n c h e marg ina l i , del la s to r i a de l t e m p o . 

Gli e lenchi del le p e r s o n a l i t à eccles ias t iche p r e s e n t i ne l concil io 

a n t i b a r l a a m i t a e r i p o r t a t i ne i t o m i s i n o d i c i 3 n o n ce lo menz io -

1 Ved. ep. VI neH'Arch. Stor., anno V, f. 1 e VI, f. 1, 2, 3, 4. 
2 Le parole con le quali l'Autore riferisce l'ingiuria saranno 

trascritte in seguito. Ved. pertanto a pag. 54. 
3 Sono tre e riportati dal Migne, Patr. Or., 151, c. 717 segg. 



n a n o af fa t to ; d o v e v a essere q u i n d i u n o d i quegl i u o m i n i equi l i 

b r a t i e g ius t i a i q u a l i u n a v a s t a c u l t u r a •— sia p u r e l e t t e r a r i a 

m e n t e i m p r o d u t t i v a — c o m p l e t a l a p e r s o n a l i t à e conferisce d i g n i t à 

e p re s t ig io . 

Ce rch iamo p i u t t o s t o d i c o o r d i n a r e i v a r i e l e m e n t i d i n o s t r a 

conoscenza ed emers i da l lo s t u d i o del le ep is to le p a s s a t e i n r a s 

s e g n a e d a i d a t i s tor ic i p r e c e d e n t e m e n t e n o t i , p e r a v e r e u n ' i d e a 

p i ù c h i a r a del lo s v o l g i m e n t o de i f a t t i . E s s i h a n n o l a loro p r i m a 

c a u s a ne l l ' a s t io d e t e r m i n a t o da l l a l o t t a de l m o n a c o ca labrese 

c o n t r o gl i E s i c a s t i 1 , ne l le gelosie e nel le r i v a l i t à 2 , c h e a v e n d o 

c r e a t o u n a d i spos iz ione os t i le e r a b b i o s a degl i u n i c o n t r o gli a l t r i , 

s u s c i t ò negl i a n i m i i m p u l s i m o r d a c i e v io len t i , a n c h e nel le con

t rove r s i e d i c a r a t t e r e p u r a m e n t e d o t t r i n a l e . 

I n r i s p o s t a al le osse rvaz ion i r i vo l t e d a P a l a m a s e d a i s i s t e m i 

d a q u e s t i a d o t t a t i nel le t r a t t a z i o n i de i d o g m i , il m o n a c o ca labrese 

a v e v a ins i s t i to ne l d i m o s t r a r e l ' a s s u r d i t à de l l 'uso de l p roced i 

m e n t o sil logistico in a r g o m e n t i teologici , e a v e v a messo in ev i 

d e n z a c o m e m o l t i d o t t i i n c i a m p a s s e r o negl i s v a r i a t i con t rosens i 

conness i a d e t t o s i s t e m a . 

P a l a m a s a c c u s a il co lpo sc r ivendo u n a s econda l e t t e r a a d 

A c i n d i n o 3 , e d i ciò ci i n f o r m a e s p l i c i t a m e n t e u n p a s s o del la p r e 

s e n t e ep i s to la : « ypxrpzi [ó 7raXocfià£] Xóyov eù&Ù£ 7rpò£ TÒV 

'AxtvSuvov, èv $ svia usv T W V èy.ol stp7)(jivwv cpaiverai à7topwv, 

x à Ss 7tspì TOU fa ì t e i a U7rèp omó8si£iv elvai Xe^ tev ra , 7cpo<pav<o£ 

àvoupSv ». 

R i s u l t a e v i d e n t e d a q u e s t e b r e v i p a r o l e l a m a l a d i spos iz ione 

de l l ' avve r sa r i o che o v e n o n possa c o n d a n n a r e qua l cosa , s en t e , 

pe rò , l a necess i t à d i m e t t e r l a i n d u b b i o . 

1 V . lo studio introduttivo all'Epistole : Areh. stor., anno I , 
f. 3 . 

2 Barlaam aveva fondato a Costantinopoli una scuola di filo
sofia che fu frequentatissima. Era stato nominato poco dopo il suo 
arrivo nella capitale dell'Impero, Abate del monastero di S. Salva
tore, fra i più importanti della città ; infine era stato prescelto come 
rappresentante della Chiesa Orientale di fronte ai Legati del Papa. 

3 La critica non l'aveva indirizzata direttamente all'avversario, 
ma al suo discepolo Acindino. 



Alle accuse B a r l a a m fa segui re u n t r a t t a t o — che t u t t o c i 

i n d u c e a iden t i f ica re con la V I ep i s to la —• col q u a l e d i m o s t r a 

c o m e n o n s i ano s t a t e c o m p r e s e le r a g i o n i e spos te neg l i s c r i t t i 

e d i s p u t e p r e c e d e n t i . L ' i n c o m p a t i b i l i t à de l l ' u so de l s i l logismo 

a p o d i t t i c o negl i a r g o m e n t i teo logic i s t a nel le leggi f o n d a m e n t a l i 

de l s i l logismo s tesso che n o n a m m e t t e p r o t a s i che n o n s iano 

b a s a t e s u c o n c e t t i n a t u r a l m e n t e n o t i , i n n a t i o s i l log i s t i camente 

acqu i s i t i . Or q u e s t e condiz ion i n o n sono c o n s e n t i t e d a i m i s t e r i 

i ncomprens ib i l i de l la re l igione, ove gli a t t r i b u t i d iv in i a s s u m o n o 

u n va lo re e significato inconcepib i le . L ' w i o filosofico, a d esempio , 

n o n co r r i sponde a l c o n c e t t o d e l l ' u n i t à d iv ina , come n o n cor r i 

s p o n d e a l l ' u n o il c o n c e t t o teologico de l t r i n o e d i ogn i a l t r o a t 

t r i b u t o , s i ano essi cons ide ra t i ne i r a p p o r t i d i c a u s a o d i es i s tenza 

o d i p a r t e c i p a z i o n e 1 . I l c o n c e t t o del la p roc reaz ione u m a n a e dei 

r a p p o r t i de i s ingoli v e r s o i d i s c e n d e n t i o p redecessor i n o n è il 

m e d e s i m o d i quel lo de l l a p rocess ione d i u n a d i v i n a i pos t a s i n e 

r a p p o r t i con le a l t r e d u e . Q u i n d i v e n e n d o m e n o il significato 

u m a n o i n u n a v e r i t à r i v e l a t a , l a v e r i t à s tessa n o n p u ò essere p o s t a 

a p r inc ip io b a s e d i u n o sv i l uppo si l logist ico. 

Q u e s t e idee s u o n a r o n o al le orecchie d i P a l a r n a s c o m e u n a 

eres ia che p o n e v a i P a d r i a l d i s o t t o de i filosofi p a g a n i , e le v e r i t à 

d a essi r i v e l a t e su l p i a n o d i ogn i a l t r a s e n t e n z a t a n t o r id ico la 

q u a n t o m i s t e r i o s a : TOUTOV SVJ TÒV é[iòv Xóyov &eao-àfjievo< aù&i£ 

ó cpiXóarocpo£ ypàcpst. eù9-Ù£ 7tpÓ£ jxs ercpov Xóyov, èv «<> àXXoc T E 

TuoXXà [ÌOU xaT / jyopet x a l òri Swcaùpo) x a l OXÓTZTCÙ TOÒ£ àyóou£ 

TOCTépa£ YjfjL&v, xaTst,pcov£Òof/.ai OCÙTCOV x a l fxaXXov aÙTOii? 

7TpO(7aVSXCO 'ApKJTOTÉXsi XOCÌ IIX«TCùVt. 

L ' a c c u s a t o c c ò v i v a m e n t e B a r l a a m n o n t a n t o ne i p r inc ip i 

q u a n t o ne i s e n t i m e n t i rel igiosi . I n c o m b e v a l a necess i t à d i difen

ders i a n c h e p e r c h è l a m a g g i o r p a r t e de l m o n d o cler icale c o s t a n t i 

n o p o l i t a n o , cu i si u n i v a l a n u m e r o s a sch iera de i m o n a c i a t o n i t i , 

s o t t o l ' inf luenza d i Gregor io P a l a r n a s , e ra os t i le a l Ca labrese e 

a s so rb iva a v i d a m e n t e le d i f famazioni spa r se su l suo c o n t o . 

E B a r l a a m t r a s c r i v e i b r a n i p r i n c i p a l i del le sue ope re t e o -

! E p . V I : Arch. St., anno VI. 



logiche e filosofiche c h e a t t e s t a n o p r o p r i o il c o n t r a r i o d i q u a n t o 

l ' avve r sa r io si e ra p reso b r i g a d i d i v u l g a r e . Ess i , t r a t t i d a diffe

r e n t i p a r t i de l l ' ope ra sul la P rocess ione dello Sp i r i t o S a n t o » e 

da l l e « Soluzioni al le obbiez ion i d i Giorgio L a p i t a » a f fe rmano il 

m e d e s i m o p r inc ip io . 

L e asserz ioni de i P a d r i sono ind i scu t ib i l i : a d essi b i sogna 

affidarsi c i e c a m e n t e p e r c h è è imposs ib i le a l la r ag ione u m a n a com

p r e n d e r e i m i s t e r i d i v i n i 1 ; non è lecito ai Cristiani sottoporre 

i dogmi della loro pietà ai sillogismi apodittici e alle comuni idee, 

salvo che non li vogliano sovvertire 2 . E il c o n c e t t o d e l l ' A r e o p a g i t a 

è spesso r i c h i a m a t o c o m e s icuro p i l a s t r o d ' a p p o g g i o . D i m o s t r a 

che l a filosofia e la t eo log ia i n ciò che r i g u a r d a i d o g m i si esclu

d o n o r e c i p r o c a m e n t e , p e r c h è le leggi del la conoscenza u m a n a 

p e r d o n o la loro v e r i d i c i t à q u a n d o si d e b b a n o r i fer i re a l m o n d o 

supe r io re del la t eo log ia . 

A b b i a m o l ' e sempio nel le v a r i e sc ienze o v e le leggi d i cia

s c u n a n o n sono app l i cab i l i a d u n ' a l t r a : i p r i nc ip i de l la fisica a d 

e sempio n o n possono app l i ca r s i ne l l a m a t e m a t i c a , c o m e le leggi 

cu i sono s o t t o p o s t i u n a specie d i a n i m a l i n o n sono i d e n t i c h e a 

que l le d i a l t r i . U n a cons ide raz ione infine d e v e conv ince re l ' u o m o 

de l la i dea e spos t a : che è imposs ib i le che c r e a t o r e e c r e a t u r e 

s i ano s o t t o p o s t e a l le m e d e s i m e leggi o c h e que l le che n o n si a d d i 

cono a D i o n o n si a d d i c a n o n e m m e n o al le c r e a t u r e . 

T u t t i i b r a n i sono p o r t a t i c o m e i n t e g r e t e s t i m o n i a n z e c h e 

r i specch iano s e n t i m e n t i e c o n c e t t i rel igiosi d i a m e t r a l m e n t e o p 

p o s t i a que l l i a t t r i b u i t i g l i . 

I l r e s to de l la l e t t e r a è u n a p r e g h i e r a a Ni lo Tr ic l in io , p e r c h è 

si faccia n u n z i o a P a l a m a s de l suo i m m u t a t o s e n t i m e n t o d i c a r i t à 

c r i s t i ana , m a l g r a d o l'offesa r i c e v u t a , e d i e so r t az ione a vo lgere 

l ' a n i m o e il c u o r e a l l a f u t u r a p a t r i a c o m u n e . 

L ' e p i s t o l a nu l l a d i n u o v o ci h a r i fe r i to , n e i conf ron t i con la 

p r e c e d e n t e , pe r quel lo c h e r i g u a r d i il pens ie ro , m a r i ve s t e u n a 

p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a l e t t e r a r i a , p e r c h è c o m p r e n d e b r a n i sa-

1 Ved. pag. 59 e sgg. 
2 Cfr. : pag. 63. 



l i en t i de l le d u e ope re su l la «Process ione dello Sp i r i t o S a n t o » e 

del le « Soluzioni al le obbiezioni d i Giorgio L a p i t a », t u t t o r a i ned i t e . 

D a l l a t o s tor ico r i specch ia u n a fase del la l o t t a fra B a r l a a m 

e l a m a g g i o r a n z a de l c lero c o s t a n t i n o p o l i t a n o e a t o n i t a : d i quel la 

l o t t a che è r a p p r e s e n t a t a d a l cozzo d i p r inc ip i i filosofici oppos t i , 

m a c h e h a le r a g i o n i p i ù p r o f o n d e ne l la r i v a l i t à de i d u e p r o t a 

gon i s t i e s o p r a t u t t o ne l l a d i v e r g e n z a inconci l iab i le del le loro 

m e n t a l i t à . 

G I U S E P P E S C H I E Ò 



EPISTOLA VII DI BARLAAM 

Cod. Marc. Tou èv TCÒCCTIV èXa^icrou BapXaàfi, TOU ' IraXou T W 9tXoo"ocpcoTàTC[) 

C C C X X I I x a l èv xupico TO^S(.VOT<XTC») fxoi x a l ratrpl xupiw NsiXco TÓJ TpixXivio) 

fol. 118r 

'ApsTfl T E x a l Xóyw x a l <ruvsc7si TOCVTOia xsxoo-|j,Y)fj!Ìvov sìSco£ 

ere, xpiTYjv à£i6> ysvéa&ai TÓJV èfxol 7ipÒ£ TÒV -9-S(77té<T!,ov ou[i.j3s-

PtqxÓTWV rpvjyópiov • oùy_ iva xpivy)£ 7TOTSpo£ aocpwTepo^ 75 [i,aXXov 

OTTOuSaìoi?, O T I yàp ouSsjjiav è(j.auTW ao<piav 77 àpsTTjv £6vot.Sa — 

5 7tco£ àv x a r à T a ù r a 7tapapàXXscr&at TO à^icóaaijAt ; — oùS'a5&!< 

iva T I T W V où xaXcov auTou xaTa^Y)<p«n), xaTTjyopiav y à p oùSeu-iav 

xaT'aÙTOu <pspco, àXX'èTCel ào-é(Bsiàv (xou èv T Ó ) 7upò£ è[i.s aùrou 

Xóytp xaTayivcóo-xsi<, Sso[i,ai aou iva, àxoùaa£ x a l TT)V è p ) V rapi 

TOUTCOV a7toXoyiav, xpivfl£ TOTepov T O I O U T O £ SEJXÌ olov aÙTÓ£ fxs 

10 u7teiXv]9sv ri où TOIOUTOS 1 ' $i7)y7)o-à[i,evo£ Sv) croi è£ àpxvj?' awXwc; 

x a l àXvjtì'có?' -rà crufj(,(3s[3Y)xÓTa, s ro iTa x a l T I £ •?] xaT'èfi.ou xaryjyopia 

TOU àv&pwTCou, èvsxà crou xprcou sSsY]xb)v, SrjXov 7coir]crco. 

" E a ^ s Ss OÙTGXTI rapi TOÙTCÙV. 'Optov eywys w£ r à 7tXsiaTa 

T W V Y]ji.sTépMV SoyjxaTWV èvavTicoc; zyp. 7tpÒ£ TOÙ£ èx TCOV xoivwv 

15 svvoicòv yt.vofiivou£ a7roSsixTi,xoùc; auXXoyiar[jioÙ£, coore xivSuvsùsiv 

fol. 118v yj T O Ù £ TOIOUTOU£ cruXXoyicrp.où?' / x a l STCI T W V &sitov Yjy7)o-a[iévou^ 

àXvT&eic; eivai x à TCOV eòasfìsiog Staypàyacr&ai Sóy[AaTa, 7) TOÙTOU£ 

T W V viX7)T7)picùv TOxpaxcopyjcyavTa^ ÙTOpópiov TTJ£ tì-eoXoyiaiJ TY]V 

à7CoSeiXTixr)v è7Uo-Tr)[A7)v TO^cracr&ai, Seiv àv)&y)v (X7) T'OCÒTÒ^ 

20 Si'à7roSsi!;scùv Ta tì-sìa èpsuvav, àpxoufJisvo£ Tai£ 7tspl aÙTcov T W V 

Xoyicov à7tocpàvcrs(Ti x a l TCpòc 7càvTa£ aÙT0Ò£ Taùra Sia(i,apTÙpscr&ai, 

w£ oùv_ ocrióv ècrav tjjxTjv a7roSsixTixoi£ auXXoyio"fAoì£ s7UiTpé7teiv 

x a l xoivai£ èvvoiai£ TT)V TOpl Ta xa-9-'r)(ià£ Sóy^aTa £Y)Tr)aiv. Taù ra 

Ss Siavooù[i.svÓ£ T S x a l Xéycov, cruvcoSia &y.r^ x a l T O Ì £ èvSo^oTaTouJ 

Epistulam septimam cum ceteris codices Marcianus CCCXXXII 
(M) et Vaticanus MDCCLVI ( V ) nobis praebuerunt. 

Locos vero ex ilio «Hrpì éxTropeùaso); 7tveti^.aToi; à y b u » et ex 
scripto quod «Aucreii; upò? Aa7vi9-r]v t ò v xórepiov» inscribitur, excerptos, 
Vaticanus omittit . Quae opera integra codices Vaticani MCX (B) 
et MCVI (D) continent. 



BARLAAM L'ITALO A NILO TRICLINIO 

Conoscendo t i o r n a t o d i v i r t ù , in te l l igenza e d i ogn i a s s e n n a 

tezza , des idero c h e t u sia g iud ice d i q u a n t o è a c c a d u t o fra m e e 

l 'es imio Gregor io 1 : n o n p e r c h è g iud ich i ch i de i d u e sia p i ù d o t t o 

o p i ù v a l e n t e p e r c h è n o n m i r iconosco a l c u n a sap ienza o v i r t ù — 

e de l r e s to c o m e p o t r e i m e t t e r m i a conf ron to con lu i i n q u e s t o 

c a m p o ? — n è d ' a l t r a p a r t e p e r c h è c o n d a n n i q u a l c h e suo o p e r a t o 

n o n bel lo , p e r c h è n o n i n t e n d o e spor re a l c u n a accusa c o n t r o d i 

lu i ; m a h o b i sogno d i t e p e r c h è conosc iu ta l ' i r r ive renza ne i mie i 

r i g u a r d i c o n t e n u t a ne l suo s c r i t t o c o n t r o d i m e e a s c o l t a t a a n c h e 

la m i a difesa c o n t r o q u e s t e accuse , t u g iud ich i se io s ia t a l e c o m e 

lu i m i h a s t i m a t o o d iverso . 

N a r r a n d o t i d u n q u e l ' a c c a d u t o , fin d a p r inc ip io , s ch i e t t a 

m e n t e e conforme a l la v e r i t à , fi e spor rò po i q u a l e sia l ' a ccusa d i 

cos tu i , p e r cu i h o b i sogno d i a v e r t i a g iud ice . 

E c c o t i c o m e s t a n n o le cose . 

O s s e r v a n d o c o m e mol t i s s imi de i n o s t r i d o g m i s t i a n o i n con

t r a s t o con i s i l logismi a p o d i t t i c i b a s a t i su le c o m u n i idee , in m o d o 

d a m e t t e r c i i n condiz ione o d i cons ide ra re v e r i q u e s t i s i l logismi 

a n c h e negl i a r g o m e n t i teologic i e s o p p r i m e r e i d o g m i del la rel i 

g ione , o p p u r e , e l imina t i i s i l logismi, g iud i ca re la sc ienza a p o d i t 

t i c a e s t r a n e a a l la teo logia , m i p r o p o s i d i n o n t r a t t a r e le ques t ion i 

teologiche con d imost raz ioni , m a ponendo in valore le r ivelazioni 

delle sc r i t t u re d i affermare con t ro t u t t i costoro 2 , come n o n sia 

r ive ren te usa re i si l logismi apod i t t i c i e le comuni nozioni nel

l ' indagine sui nos t r i dogmi . Cons iderando ed esponendo que-

X E Gregorio Palarnas. 
2 Palarnas, amici e seguaci. 



25 T W V TOtTspcov Y)[i.wv 9pov£iv, ot 7UoXXaj(où TCÓV éauTwv o-uyYpa|X[jt,àT6>v 

Ù7cèp Ttàaav è7uaT7|fA7)v x a l à7róSsi^iv Tà xpicruavcSv SóyjjiaTa 

Staps[3atouvTai slvai. 

' E T O I SS TOXXIV étipwv aÙT0Ò£ TY)V fisv à7tóSst£iv èrcl t f iv 

•9-EIMV à7rayopsuovTa?', a5-5h£ Se èv ol£ rapi Soyfi.aTcov SiaXèyovTai, 

30 X P W ( A ^ V 0 U ? ' T<P òvó[xaTi T O U T M , « &>£ à7TO§É8eixTai » XsyovTa£ « x a l 

à7uo§si£ofxsv » x a l Tà Totaùra, SITTÒV xaTavoY)aa£ aÙTÒ£ T Ò TTJ£ 

àTOSet^sw?' 6vo[Jia, vjxio-Ta 7)Y7]crtxLt.7]v aÒTou£ sauTO?£ TOpOTOTTSiv, 

àXX'à7cayopsuew |i.èv TOC?' o-7)[Aat.vofxsvoi£ T Ò èrspov, ^pTJcf&ai Ss T O ) 

XOOTW. TaÓTY] oòv TYJ Siavoóa xa l èv T O Ì ^ 7tpò£ XaTivou£ Xóyoi£ 

35 a u r a Taù ra ìo"x u P^°f j L a L ) Ò S T E •&eìa mcrcà [i.èv où [XSVTOI à7roSsixTà, 

xaTaTOtcrai (3OUXÓ[ASVO£ aÙToÙ£ [xvjSèv 7cspl T & V ftsicov [XYjT'èvvosiv 

[XYJTS Xéyew, roxpà Tà # S I M S C Ù £ Y][Ì,IV èx T W V ispwTÓrcov Xoyiwv 

èxTO9a<T(Jiiva • Ivi o5v T W V TOIOUTCÓV fjiou <juyypa[X[xàTCov èvmyàv 

ó &sw£ rp7)yópto(? ypifopei Xóyov sù&ù£ 7tpÒ£ TÒV 'AxivSuvov, èv $ 

40 èvia [ASV TCOV è\xol £tpy)[xévtóv 9aivsTai a7copwv, Tà Ss TOpl TOU Tà 

fol. 119r •&s1a trop aTOSsi^iv slvai, Xs^EVTa, 7rpo9avw£ àvaipcóv • / &sao-àu.svo£ 

TOIVUV aÙTÒ£ TOUTOV aÙTOu TÒV Xóyov, y p a 9 w 7tpo£ aÒTÒv sù&ò<? 

ÉTspov Xóyov, èv o) TOC T E à7Top7)&ÉVTa ax? èy'&fAai, aÙTW XéXuxa, 

xa l I T I xa&ap<ÓTSpóv T E xa l aa9so-Tspov èvsSstc;àp)v 6TOÙ£ ù r a p 

45 à7roSs!Ì;iv slvat Tà &sta 9povsEv iizrik&è [xoi • TOUTOV ST) TÒV èfiòv 

Xóyov -&Eat7à^svo£ a5ìri£ ó 9tXóo-o9o£ ypa9£t, sù&Ù£ 7cpó< fxs èrspov 

Xóyov, èv ai àXXa T E 7roXXà fxou xaT/jyopsi, x a l O T I Siaaupco x a l 

CTXÓTCTW TOÙ£ àywu£ TOXTÉpa£ Y)[xcov, xaTsipcovsuo[iai aÙTcov, xa l 

[i.àXXov ^ aÙTO?£ 7Tpoaavsj(G) 'Apio-TOTÉXst x a l IlXàTGiVi. • x a l 97]al 

50 Sia TOUTO 7jvayxào"&ai TOXXIV ?cpÓ£ [te ypa9Etv, iva fi.s xaTaTOto"/) 

Tyj ISicoTsta TÓJV 7raT£pcov jjiaXXov r) T O I £ IXXTJCTI TÒV VOUV TCpotysxEiv " 

auTT) [JLÈV oùv 7} xaTY]yopia àcrÉ|3£i,av àvrixpui? yjfxcóv xaTayivcoaxouara, 

TOÌ(? yàp xaipiwTaTOKj T W V r)(X£T£pa)V Soy[xàTwv èvavTicoiJ l)(£i 

7) a7rò T W V Xoyio-jjifov Sis^oSo?'. W S T E zi T I ^ oisTai Sslv èv Tot£ 

55 TOiouTot,?' (AaXXov èxsivoi£ ^ xoti^ XoyionJ TOV vouv TCpoaéxsiv, oùx 

29: 7T£pì Tivcov SoyjxaTcov : V. 33 : àTrayopeóo^sv M : 

41 : ài; xa -9-ìta V. 45 : aò-ròv V. 
35 : \xbi om. M. 



s t e idee c r edevo d i p e n s a r e a n c h e i n c o n f o r m i t à de i n o s t r i P a d r i 

magg io r i , i q u a l i i n m o l t i l uogh i del le loro ope re affermano che 

i d o g m i c r i s t i an i e su lano d a l c a m p o d i ogni sc ienza d i m o s t r a t i v a . 

Ma p o i c h é v e d e v o c h e essi m e n t r e r i n n e g a n o la d i m o s t r a 

z ione nel le ques t ion i teo logiche , u s a n o invece ne i d o g m i in d i scus 

s ione le frasi « come si è dimostrato e dimostriamo » e cons imi l i , 

a v e n d o p e n s a t o a l l ' a m b i g u i t à del la p a r o l a « d i m o s t r a z i o n e », non 

ebb i m i n i m a m e n t e i n t e n z i o n e d i farl i c ade re nel le loro s tesse 

i ncong ruenze , m a d i p ro ib i r e a coloro che i nd i cano u n a specie, 

d i se rv i r s i po i de l l ' a l t r a . Con q u e s t o i n t e n d i m e n t o , d u n q u e , io 

sos tengo a n c h e negl i s c r i t t i c o n t r o i L a t i n i q u e s t i s tessi p r inc ip i , 

e cioè c h e i m i s t e r i d iv in i sono credibi l i , m a n o n d i m o s t r a b i l i , 

vo l endo convincer l i che de i sac r i m i s t e r i n o n è poss ibi le p e n s a r e 

n è d i r e qua lcosa d i supe r io re a l le d i v i n e r ive laz ioni del le sac re 

s c r i t t u r e . 

I m b a t t u t o s i d u n q u e i n u n o de i mie i s c r i t t i che t r a t t a n o d e t t i 

a r g o m e n t i , il vene rab i l e Gregor io sc r ive s u b i t o u n a l e t t e r a a d 

Ac ind ino , ne l la q u a l e espone , merav ig l i andos i , a l cun i de i m ie i 

p u n t i , a s sa lendo po i i n s o l e n t e m e n t e que i pass i che d i cono che 

i m i s t e r i d iv in i esu lano d a ogni d i m o s t r a z i o n e . A v e n d o l e t t o d u n 

q u e q u e s t o suo opuscolo , gli scr ivo s u b i t o u n ' a l t r a ep is to la , nel la 

qua l e gli spiego, c o m e posso , i pa s s i d u b b i , e p e r d i p i ù gli d i m o 

s t ro p i ù c h i a r a m e n t e ed esaur ien temente pe rchè io consider i i p ro 

b lemi d iv in i a l d i sopra d i ogni d imos t raz ione 1 . I n segui to a que 

s to m i o scr i t to il filosofo m i scrive d i bel nuovo accusandomi d i 

mo l t e a l t r e cose : che p r e n d o in giro e i r r ido i S a n t i P a d r i , che 

uso del l ' i ronia cont ro d i loro e che p i ù che a d essi t engo i n con to 

Aris to te le e P l a t o n e ; d ice ancora d i essere s t a t o i n d o t t o a scri

v e r m i d i nuovo propr io pe r p e r s u a d e r m i d i affidarmi p i ù a l l ' igno

r a n z a dei P a d r i che alla d o t t r i n a de i Greci. 

Ques ta è d u n q u e l 'accusa che ci c o n d a n n a d i empie tà , pe rchè 

i l r i su l t a to delle considerazioni è i n con t ra s to con i p r inc ipa l i n o 

s t r i dogmi . Cosicché n o n è possibi le che colui che pensi alla necess i tà 

X È la VI Epistola. 



s'crS-' 8roco? rà x p à r i o r a xpicrriavcov, o y s ro iouro? où S i a y p à ^ s r a i 

c'cars oùx àv s'ir) sùae[3y]? * or i S S roàvra [i,àXXov 7] roiaùrT) 

a ì r i a sjjiol ropocT^xsi, STJXOV [xev x a l si; aùrou TOU Xóyou àcp'oG 

sSo^sv èxsivo? r a u r a fiou xaryjyopsiv forai rfj 07) S-scnrscriÓTaTi, 

60 àv aureo èvru^y)?, STJXOV Sé 001 x a l vouv 7TOIY)o-co, roxpaypa<j;à[i.svo? 

svrauS-a ex rcov r\^r\ yeysvyjjjisvcov fiot Xóycov, ocra \x.oi a-ufA(3s[37)xsv 

sipvjo-xlai rospi r9j? ropò? rà Xóyia aìSoìi? x a l sùXa|3sia? " x a l OTOO? 

7rpò? a u r a sveiv Sei r o ù ? roicrroù?, èv ot? Siacpopà ne; aùrcov Ttpò? 

fol. 119v rr)v àv&pcomv7)v cro9iav àvaepaiverai. / èv (xèv oSv reo spòrco rcov 

65 ropò? Xarivou? ysysvyjfiivcov [Jioi Xóycov ypa9C0 r a u r a . 

< OTfJiai roàvra? àv ójxoXoy^crai r p i a s lva i , ropò? à Sei CTXOTCÌIV 

< TTJV rr)? 7Tpoxsifiiv7)£ ÙTOotì-éasco? ójAoXoyiav r\ Sia9C0viav • sv fxèv 

< TTJ? rcov rpicov ropocTcóraov x a r ' oùcriav r a u r ó r ^ r a , Ssùrspov Ss 

< r/)v 7cpocrco7tixY]v aùrcov Sia9opàv, x a l rp i rov r à èv rfj &sia 

70 < yp«9?i TTSPL •9soXoyia? pvjrà • r à y à p x a r à 91X00-09107 Sóyjxara 

< xaipsrco • oùSs yàp te, aùr?)? rò TTJ? rp iàSo? è|xuY)'9'7)fi,sv fi,uo-T7)piov • 

< oùxouv oùSs ropò? aùrvjv àva9spovra? Ssirjcrsi Cqrsiv TTJV ójxo9coviav, 

< où r ' àXXou rcov TYJ? mfarsco? Soy|i.àrcov, ours rrj? roxpoùcry)? 

< Ù7ro&éo-eco? • àXX's'irosp à p a SUVTJSSITJ r s raùrTjv à^oSs i^a i foi? 
75 < sìpy)fisvot? rpicrl o-uvàSouo-av • x 'àv ropò? r a t ? xarrjyopiai? x a l 

< roxaa 7) Xoyixv) ropay^arsia àvaips&TJ, Sri Ss x a l roxo-a yj 9UCTIX7] 

< x a l 7) [xsrà r à 9ucrixà, 6aa r s IlXàrcov x a l 'Apia-roréXT]? x a l 

< si' ri? ro iouro? é9iXocrÓ97)o-s ropò? Ss x a l 7) [jia9-y)[jiaTix7) x a l 

< àroXco? TOcaa yvcoo-i? x a l 9iXoo"09ia OCTT) k\ àv9-pco7tivy]? 7CS7tópicrrai 

80 < Siavoia?, xàv r a u r a roxvra Ssi^fl r s àvaips&évra èx r?)? Y)[xsrspa? 

< ÙTto&sasco?, sco? àv TT)V ropò? r à sìp7j[xsva rpia Siacrco^T] ófi.o9cov£av, 

< 7)y7)rsov aùrr]v xaXco? rs x a l àXTj&co? sy_siv • x a l où TCSIOTSOV 

< r o i ? r' àvavr i a Xéyouov x a l yàp ùrosp9us? àv sfrr) s ì yscofisrpixà 

< (ièv è7ticTxsTCró[xsvoi 7rpoj3X7j[jiara 7tpò? u-óva? rà? sv ysco(i.v)rpia 

66: axoTOÌv x t X : usque ad <òX-r\%rt\ vo(i.ioufj.ev ùTcàpxsiv> (fol. 122 y ) om. 
V. principium horationis relatae indicans « o l j i a i , . . . axorcstv» et finem 
verbis «f/i/pi t o u » x a l èkì t ^ ; ìxt ic j tou fol. 66 ; 3. 

In foli margine notam legimus: «l'Ss tòv Xóyov t ou aÙTou BapXaà^, 
o5 àpxv) ' £Ì î sv xptTTjV Ttva à ^ Ó T s p o i ^/ojxev xtX» •— Sed, ut supra 
diximus, codices vaticanos MOVI (D) et MCX (B) consultavimus. 
67: òttó^sotv M. 70: où y à p : D . 76: 7taaa, M; B. om; 

78: ècpiXoaócpTjaav B " D . 80: t s : t i ; B - D . 



d i r icorrere alle n o r m e specula t ive p i ù che alle sc r i t t u re n o n d i 

spregi t a l m e n t e i p r inc ip i fondamenta l i della rel igione c r i s t i ana 

così d a n o n renders i i r r iverente verso d i essa. 

P e r ò , g iacché p i ù che q u e s t a p a r t i c o l a r e r ag ione m i in t e res sa 

il t u t t o , e spo r rò al la t u a v e n e r a b i l i t à a n c h e la p a r t e del la s tessa 

ope ra ne l la q u a l e egli h a c r e d u t o t r o v a r e lo s p u n t o d e l l ' a c c u s a 

c o n t r o d i m e . Ora , d u n q u e , t i espongo il c o n t e s t o t r a s c r i v e n d o qu i 

q u a n t o del le d i s p u t e g ià a v u t e m i è c a p i t a t o d i d i r e sul r i s p e t t o 

e la r i v e r e n z a d o v u t a al le Sac re S c r i t t u r e e sul c o m e si d e b b a n o 

c o m p o r t a r e i c r e d e n t i verso d i esse, q u a n d o dovesse so rgere u n a 

d ive rgenza d i i n t e r p r e t a z i o n e secondo la r ag ione u m a n a . 

N e l p r i m o capi to lo r ivo l to a i L a t i n i io sc r ivo q u a n t o segue : 

« Credo che t u t t i p o t r e b b e r o c o n v e n i r e c h e t r e sono i p u n t i 

« s u i q u a l i b i sogna os se rva re la poss ib i l i tà o de l p r o p o s t o ac -

« c o r d o o d i u n a d ive rgenza : u n o è l ' i d e n t i t à sos tanz ia le del le 

« t r e P e r s o n e ; il secondo la loro d i s t inz ione personale ; e il t e rzo 

«i d e t t i teologici della sacra sc r i t tu ra . I n t a n t o poiché i dogmi 

« sono es t rane i alla filosofìa, n é del res to ques t a ci h a m a i i s t ru i t i 

«sul mis te ro della Tr in i t à , n o n dobb iamo cercare l 'accordo o 

« t r a t t a r e a lcuno dei dogmi della fede o u n p u n t o del p resen te 

«presuppos to , r iferendoci alle leggi della filosofia, m a , se è pos-

« sibile, d imos t r a re che anch 'esse sono concordi con i t r e pr inc ip i 

«espost i . Ora anche se ol t re alle categorie no i u s i amo t u t t i i 

« d e t t a m i della logica, della fisica e della metafisica, anche se adot -

« t i a m o i s i s temi escogi ta t i d a P l a t o n e , Ar is to te le o d a qualsiasi 

« a l t r o filosofo, le nozioni m a t e m a t i c h e e i n s o m m a ogni r i t r o v a t o 

«specula t ivo d e t t a t o dal la ragione u m a n a , se le deduzioni della 

« filosofia si ident i f icano con i t r e p r inc ip i teologal i espost i , è g ius to 

« considerare d e t t a i d e n t i t à come b u o n a e vera , ed è b e n e n o n cre-

« d e r e a coloro che sostengono i l con t ra r io . D ' a l t r a p a r t e esami-

« n a n d o p r o b l e m i geometr ic i alla luce delle sole leggi della geo-

« m e t r i a come omogenee agli a rgomen t i che si t r a t t a n o , s a r e b b e 

« a s s u r d o cercare la cor r i spondenza d i essi con gli a r g o m e n t i t eo-

« logici i n ques t ione e n o n oppor s i a coloro che usassero ques t e 

«s tesse d imos t raz ion i geomet r iche pe r que i t r e p r inc ip i teolo-

«ga l i che sono a d esse es t ranei . A sua vo l t a n o n ci impor t e -

« r e b b e se qua lcuno dicesse che ques t i p r inc ip i teologali n o n si 



85 < àp^àc; w£ óu-oysvstc; TOÌ< ^VJTOUJJIÉVOT.̂  TYJV TOUTOV è^TJTOÙFASV ó[xo-

< cpwviav, xal oùx Yjvsixó^stì-a TWV èmxstpouvTWV Tà aÒTà Ss(.xvó|i,sva 

< s£ àXXoTptwv TPTCOV àp^wv, oùSs IjxsXs TI TJ^IV SI' TIC; aìrax 

< scpaaxs [XV; o"ujj.<pwvstv TATE; àpi.-9-JJL7)Ti,X ĉ; r] sTspac; È7TTO-TY)[A7]c; 

FOL. 120r < àp}(aìc;, / WCTOCUTWC; Ss àpi-9-u.Y)Tixà 7) cpuerixà r] àXXaTTa axoraóusvoi, 

90 < Ttpòc; Tà o ìxs ìa xa l ó[xoysv7] Tà fjtóvov èS-swpoupisv à^pavTa arcò 

< TWV àXXoTptwv SiacpuXaTTOVTsc;, TÒ RAPI TOUTWV TOU 'ApiffTOTsXouc; 

< TOcpàYYsXua [J.VY)U.OVSUOVTSC; • Tà Ss èv TFJ 7]fJisTspa MORAI £y)Tou[JIEVA 

< où 7RPÒC; Tà< oìxstac; àp^àc; àvowofxsv, àXX'àvscjój.IS&a TWV àfAa&wc; 

< xa l frpaasojc; Tà URAP Xóyov x a l vouv è£ àvtì-pw7ttvy)c; Siavoiac; 

95 < àvsXsiV STOXSlpoÓVTOV >. 

'Avàyvwìh Ss xa l TAÙRA, èx TOU SsuTspou TWV TCpòc; XaTtvouc; 

Xóywv òVra * 

< 'AXXà [i,7]v TOffoÓTO) Sso[j.sv CCTOTCOV vofju^siv èv TOÌC; rapi 
< Q'sou Xsyo(i,svoic; TYJV TWV TOIOUTWV à^wjjKXTWv àvaipsoav, TWV 

100 < èx TWV 7toXXwv ^.sv Styjpyjjxsvwc; o-uXXsysvTwv xa l sic; TT)V 

< y o x ^ àvsyx^svTwv, svosiSwc; Ss sv aÙT?j ócpto*Ta[jisvwv, wtrrs 

< ToùvavTiov ;i.àXXov x a l àrorav x a l àvóaiov TJYOUJXS&a, zi TIC; TOIC; 

< à^wu-ao-i TOUTOIC; -8-sóv TS xa l Tà RAPI sxswou Xsyójxsva ri URC'AÙTOU 

< yiyvó^.sva bnoxsZa&ca acjioS • Tà xupiwTspa yàp o y s TOIOUTOC; 

105 < TWV [Aucmxwc; Yjfùv TrapaSo&svTwv SoyfxaTWV àvaipy]aei, st y s 

< Tate; xoivatc; èvvotatc; [/.aXXov aÙTwv TOO-TSUCTSI, xa l racpaxaXou&stv 

< è&sX^crsi.. yjfxstc; Ss SISÓTSC; OTI oi xa&óXou TWV OVTWV Xóyoi 

< S't TS À7TÓPPOI, aiTivéc; slcav èx TOU RCPWTOU TWV OVTWV SIC; TÒV 

< XA-9-'7)[xàc; vouv 7UPOU7UOO*TavTa XAL àvsu TOUTWV àrappusvTSc;, et TS 

110 < AÙTOL Y] TOU VOU TUYXÀVOUCRTV OVTSC; oùtua èx TWV XAFREXAATA TS 

< aUXXsysvTsc; x a l upòc; TYJV <JA>/7)V racpaysvójjisvoi r] TYJV ap/RJV 
< svuTcàpxovTsc; TW èv aÙTotc; (patvojjtsvcp àvayxaiw r) àSuvaTW, où 

86: aù-rà o m - M . 87: TpioW ora. D. 88: exeptac M; 90: xà 

[lóvov: -rà a ò r à (jlóvov B; 101: àvsvsxfrévTOiv : B . 103: Xeyoji.eS-a M. 
104 : ywójjtsS-a M. 104 : xupióxspa D . 



«accordano con le leggi geomet r iche o d i a l t r a scienza. Cosi p u r e 

«d i scu tendo su ques t ion i a r i tme t i che o fìsiche o d i a l t ro genere, 

«no i ci dobb iamo riferire so lamente alle leggi della scienza cui 

«esse appa r t engono , t e n e n d o a m e n t e i p r inc ip i i ncon tami -

« n a t i c h e ci v e n g o n o dag l i a l t r i e r i co rdandoc i in m e r i t o de l p r e -

« c e t t o d i Ar i s to t e l e . Ma ciò c h e no i c e r c h i a m o nel la n o s t r a fede 

« n o n lo conosce remo al la luce de i c o m u n i c o n c e t t i e p r i n c i p i , 

« e q u i n d i ci o p p o n i a m o a coloro che i g n o r a n t e m e n t e e a r d i t a -

« m e n t e ce rcano d i p o r r e e d i a b b a s s a r e i m i s t e r i super io r i a l -

« l ' a l t ezza del la r ag ione u m a n a ». 

Legg i a n c o r a q u e s t e r ighe , s t r a l c i a t e d a l secondo discorso 

t e n u t o a i L a t i n i : 

« M a a b b i a m o b i sogno d i cons ide ra re a s s u r d o l 'uso d i s imil i 

« ass iomi nel le ques t ion i t eo logiche , degli ass iomi che raccolgono 

« d i s t i n t a m e n t e d a m o l t e cose i conce t t i , i q u a l i sono p o r t a t i 

« a l l ' a n i m a i n t e l l e t t i v a e si fondono in essa. Cosicché magg io r -

« m e n t e c r e d i a m o sia a s s u r d o e p r o f a n o c h e q u a l c u n o p o s s a con-

« s i d e r a r e g ius to d i s o t t o p o r r e a q u e s t i ass iomi D i o e q u a n t o d i 

« L u i d i c i amo e d a L u i conosc iamo. I n t a l m a n i e r a i n f a t t i , s a r a n n o 

« s c a l z a t i i p r inc ipa l i d o g m i r ive la t i c i m i s t i c a m e n t e , se p i ù c h e 

« a q u e s t i si c r e d e r à al le c o m u n i ' i d e e e si v o r r à con esse t r a t -

« t a r e le ques t ion i t eo log iche . 

« N o i invece s a p e n d o che i conce t t i degli esseri un iversa l i 

« a n c h e se a lcuni sono v e n u t i nel la n o s t r a m e n t e prees is ten te a l 

« p r i m o degli esseri, anche se n o n sono de r iva t i d i r e t t a m e n t e dal-

« l ' idea d i ques t i esseri, m a r app re sen t ano l 'essenza del pen-

« siero, in q u a n t o racco lgono d a ogni cosa l ' i m m a g i n e e la presen-

« t a n o a l l ' essere p e n s a n t e , o c o n t e n g o n o il p r inc ip io p r i m o col 

«necessa r io o l ' i nd imos t r ab i l e in essi m a n i f e s t a n t e s i \ s a p e n d o 

1 In breve vuole significare che per la dimostrazione delle ve
rità teologiche non ci si può appellare alle nozioni, siano esse innate, 
in quanto preesistenti nella nostra anima intellettiva, siano acquisite, 
perchè per la trattazione di esse verità deve essere impegnata la sola 
nostra facoltà intellettiva. 

In questa frase parentetica Barlaam ha voluto riassumere la 
definizione del « concetto » secondo la dottrina scolastica. Nella 



<T7)V TWV 6XwV àp/TJV àXXà T7]V àv&pwmVOV VOUV U7r0XS?O*&at, 

fol. 120v < àvayxà^ouoav, où TOÙTOIC; olófxs&a Sstv / jcpTJa&ca èv Tote; raspi 

115 < &sou Xóyot<, oùSè [iiXsi TI YjfJÙV x 'àv TI TOUTWV àvaipsS-vj * Siò 

< x a l xaTap^àc; TOU rapwTou Xóyou auro TOUTO Sts[ji,apTupàfi.7)V • w£ 

< Tà èv T7) nlaxsi £r)Toùfj.sva, où rapòc; TO£ xowàc; svvoiac; àvacpépovTsc; 

< ^T)TOU[J!.SV s ì aÙTaic; ó|j.09wvsi • àXX'slrasp àXXoic; àpa TOIC; ò\xo-

< Xoyou[xévoic; Tvjc; èxxXTjaicxc; Sóyfjwcmv ójjuxpwvouvTa a u r a Ssil;afi.sv, 

120 < ttxv TcàvTa o-u(x(39j àvat.psìo--9m Tà xaTà 9iXoo"o<piav SóyfxaTa, 

< èc;apxsiv yjfuv >. 

nàXw Sè x a l èx TOU raéprrou TWV rapò?; XaTtvouc; Xóywv, 

èxxsicr&wcrav x a l T a ù r a * 

< Tò xupoc; àraav èv TOOC; Si'àrao8slc;swc; xaTaXiqraToic; a l xowa l 

125 < s x 0 U O T V svvotai Tà aÙTÓraiaTa à^iwfAaTa • ó [Asv yàp àv èx 

< TOUTWV àraoSstxvÙTjTat., TOUTO Toìt? àXTj&saiv syxptvsTai * oùSè 

< TS&ÉVTOC; àvatpsìo-9-ai Tiva au(i,(3aivsi, TWV XOIVWV èvvoiwv TOUTO 

< yàp OÒS'ÒTIOUV àXvj&siac; [XSTSXSIV vofAi^sTat, • ouSs yàp raiarÓTepov 

< x a l àX7)ì>so*TSpov TWV XOIVWV èvvoiwv èv Tate; àraoSsó^saiv y]yoù|j!,stì-a 

130 < s lva i ' Sto TauTac; rapotì-u^ouiiivoic; à s l 9uXaTTstv, àvàyxT) èaTlv 

< s't TS ùrasvavTtov aÙTatc; 9avsi7), TOUT' àveXslv. èral Ss TWV raapa-

113: -rìjv àv&: M. 114: àvayxcc^a M* 118: <2pa: o m : M; 119: 
aòrà orili Mi 125: yàp: om 4 D . 131: TI D . 



« che q u e s t i conce t t i n o n i m p o n g o n o d i p o r r e c o m e b a s e specula -

« t i v a il p r inc ip io d i t u t t e le cose, m a la n o s t r a f aco l t à i n t e l l e t t i v a , 

« n o n ci cons ide r i amo c o s t r e t t i a usa r l i ne i r a g i o n a m e n t i teologici , 

« n è ci i n t e r e s sa d i i m p u g n a r n e a l c u n o . P e r ciò e sponevo q u e s t o 

« m o d o d i vedere ne l p r i m o discorso, dove affermavo che la v e r i t à 

«nel la fede n o n la cerchiamo riferendoci alle comun i idee e osser-

« v a n d o se a d esse è concorde, m a d imos t r ando se essa si accorda 

«con gli a l t r i dogmi della Chiesa e se t u t t o concorre a d autor iz-

« zarci a concepir la secondo i p r inc ip i i filosofici » 1 . 

A n c o r a u n a v o l t a q u e s t i p r inc ip i sono con fe rma t i ne l c o n t e 

n u t o del q u i n t o d iscorso r ivo l to a i L a t i n i . 

« Gli ass iomi d i pe r sè c redib i l i e le c o m u n i idee h a n n o a u t o -

« r i t à negl i a r g o m e n t i comprens ib i l i a t t r a v e r s o la d i m o s t r a z i o n e . 

« I n f a t t i ciò c h e d a essi p u ò essere d i m o s t r a t o è a m m e s s o t r a le 

« v e r i t à , m e n t r e p e r ciò c h e si vuo le d i m o s t r a r e occorre riferirci 

« al le c o m u n i idee , p e r c h è l ' a r g o m e n t o n o n si cons idera p a r t e c i p e 

« del la v e r i t à . I n f a t t i ne l le , d i m o s t r a z i o n i no i n o n cons ide r i amo 

« nu l l a che sia p i ù credib i le e p i ù v e r o del le c o m u n i idee . P e r c i ò 

«co lo ro c h e a m a n o a t t e n e r s i a q u e s t e d e b b o n o , p e r t r a t t a r l e 

« os se rva re c h e n e l l ' a r g o m e n t o n o n v i s ia qua lcosa d i c o n t r a r i o 

« a d essa. 

prima ipotesi allude al concetto, considerato secondo il principio 
platonico, cioè, innato ; nella seconda, invece, si riporta al pensiero 
aristotelico-tomistico, secondo il quale i nostri concetti (obbiettivi) 
non possono esistere a priori (perchè a priori esiste soltanto la 
« species » l'immagine di una cosa), ma a posteriori, cioè soggette 
alla realtà delle cose. Infine si riferisce alle « TipwTca àp /a t » del 
sillogismo, con i caratteri dell''«indimostrabile e del necessario» defi
niti da Aristotele. 

1 Le idee umane possono essere usate nella dimostrazione di 
qualche argomento teologico, ma solo quando le deduzioni che da 
esse si traggono, corrispondono alla verità rivelata. La filosofia può 
avere un valore dimostrativo solamente quando le sue deduzioni si 
accordino con le definizioni dei dogmi. Tuttavia la sua auto
rità è sempre relativa e in ogni modo subordinata a quella della 
teologia. 



< SOS-SVTCOV 7][JUV SoyjJidcTcov imo TCOV TOxvispcoTàTcov Xoyìcov orco 

< Sia O-TOUST)? ècTiv aura cpuXà^ai, 7roXXà? àvàyxv) TCOV xoivcov 

< àvaipsìa-9-ai èvvoicov • ars yàp rapi TS xócrjxou ysvécrsco? x a l TYJ? 

135 < [xsXXoùcry]? so-scT-9-ai, àiroxaTao-Tàasco? x a l àvaa-Tàcrsco? TCOV vsxpcov 

< 7] [xiv 7TAPSSÓ-9-Y), xa l ocra Sia TS Mcocrsco? xa l TCOV 7rpo<p7)Tcov, xa l 

< uTc'auTou TOU ScoTYjpo? xal SECTTOTOU xpicrTOu, ÙTOp Ttàcrav 9ucrtv 

< èysvsro, auro TS TÒ cppixTÒv TYJ? àvav&pcoTtyjcrscù? [Aocrojpiov xa l 

< oì rapi rpiàSo? Xóyoi, Taùra 7càvra TOCTOUTOU SSÌ ra i? xoivai? 

fol. 121r 140 < èvvoìai? àxoXou-9-sìv, MCTS (i.óvoi? serri mcrrà / ol? oùSsv CCTOTTOV 

< Soxsì TOU? ùrcsvavrìou? aùroi? àv-9-pcoTcìvou? Xoyiarfxoù? avaipsicr&ai. 

< oùx àpa -9-sfAi? xP t a T I ' ( X V 0^?' T<* sùcrs[3£ia? aùrcov SóyfJiaTa 

< cruXXoyio-fAoi? à7roS£ixrixoi? x a l xoivai? èmrpÉTOiv èvvoìai? sì 

< ji.7] [xsXXoucriv aura àvaipYjasiv s i r a sv roì? ó|i,oXoyou|iivoi? T tapà 

145 < TOÌCTI xpicrriavoi? Sóyji.acri, où 7UCTTSÙO[Ì,SV r a i ? xoivai? èvvoìai?, 

< àX'àvaipoùfisv aura? • STCI S S TOI? àjJi9icr(3Y)T0U[ASV0i? raùrai? 

< 7ticrTsùo"0[xsv, xal àvsXsìv aura? sùXapTpóus&a • x a l 7rco? oùx 

< àXoyov, sì aÙToì fiiv oì ex TCOV xoivcov èvvoicov CTùXXoyicrfxol x a l 

< rà ó[j.oXoyoù[j.sva 7]fj.ìv àvaipoùcriv, Y)[x.sì? S'èXmcro;i.sv Si' aùrcov 

150 < sùp7)crsiv r à ^vjTOÙ^sva, 7tco? yàp Sia TOÓTCOV XTTjcrótxs&a aTOp 

< oùx s^ojj.sv, Si' cbv xivSuvsùo[jisv àTOXécrai [ xa l ] aTOp sy^ousv ; reco? 

< rà èv roì? cpavspoi? a m a r a , èv roì? a9avscrscriv s'arai m a r à ; r) 

< TI? ó Xóyo? r à [i,sv ójjioXoyoù^sva TCOV Soyfxàrcov ÙTOp èvvoiav 

< xa l aTOSsi^iv sivai, r à Ss ^7)Toù|Jisva àXcorà ra i? xoivai? Ù7ràpxsiv 
155 < svvoìai? ; 

134 : t o u M. 145 : ttkjt/jcto^sv M. 146 : àvaipouaiv • D . 151 : xal 
M. B . om; 



« Chi p o i vogl ia s t u d i a r e con a t t e n z i o n e a l cun i d o g m i tara

te m a n d a t i c i da l l a s ac r a s c r i t t u r a , d e v e p e r forza r iferirsi a m o l t e 

« delle c o m u n i idee 1 . I n f a t t i q u a n t o è s t a t o r i ve l a to sul la crea

te z ione de l m o n d o , sul la fine f u t u r a del le cose e sul la r e su r r e -

« zione de i m o r t i , e q u a n t o è s t a t o t r a m a n d a t o d a Mose, d a i P r o -

te feti e dal lo s tesso S a l v a t o r e e S ignore n o s t r o Gesù Cr is to , t u t t o 

ee q u a n t o r i m a n e a l d i s o p r a d i ogni legge n a t u r a l e . 

ee L o s tesso a r d u o m i s t e r o del la u m a n i t à 2 e i conce t t i del la 

et T r i n i t à d e v o n o essere t u t t i t r a t t a t i ne i r a p p o r t i con le c o m u n i 

te idee i n m o d o che s iano credibi l i a que i soli cui n o n s e m b r a a s 

ti s u r d o riferirsi a conce t t i c o n t r a r i a quel l i u m a n i . Ora n o n è 

« leci to a i Cr i s t ian i s o t t o p o r r e i d o g m i del la loro p i e t à a i sillogi-

te smi a p o d i t t i c i e al le c o m u n i idee , s a lvo che n o n li vog l i ano sov-

<e ve r t i r e . Cosicché n o n c r e d i a m o alle v e r i t à a c c e t t a t e a t t r a v e r s o 

ee le c o m u n i idee , che a n z i e l imin iamo ; m a c r e d i a m o a i d o g m i 

« a p p u n t o p e r c h è sono c o n t r a r i a d esse, del le qua l i pe r cau t e l a 

« n o n ci s e rv i r emo . 

« Come n o n s a r e b b e a s s u r d o r i cor re re a d esse se gli s tessi 

«si l logismi, a i qua l i sono d i ba se , ci a n n u l l a n o a n c h e quel lo in 

« cui s i a m o d ' a cco rdo , m e n t r e no i s p e r i a m o d i t r o v a r e p e r loro 

« t r a m i t e ciò che c e r c h i a m o ? 

« I n f a t t i c o m e pos s i amo a c q u i s t a r e pe r mezzo del le c o m u n i i d e e 

« ciò che n o n a b b i a m o , q u a n d o u s a n d o l e ci m e t t i a m o in per icolo d i 

« p e r d e r e ciò che p o s s e d i a m o ? Come m a i le cose incredib i l i i n ciò 

« che è ch ia ro d i v e r r a n n o credibi l i in ciò c h e è oscuro % 3 I n o l t r e 

« c h e r a g i o n a m e n t o s a r à quel lo i n cu i gli e l emen t i d i c o m u n e ac -

« cordo r i fefent is i a i d o g m i , sono super io r i a l la m e n t e u m a n a , 

« m e n t r e i d u b b i d e r i v a n o da l le c o m u n i idee ? ». 

1 per costatarne il contrasto. 
2 di Cristo. 
3 Si osservi il giuoco di parole, più evidente nelle proposizioni 

antiteticlie del testo greco. Come mai, dice l'autore, l'incredibile, 
il soprapensabile del dogma, cbe è cbiaro attraverso la rivelazione, 
potrà divenire credibile attraverso l'oscurità e il dubbio in cui ci 
troveremmo se trattassimo gli argomenti teologici con i sistemi della 
filosofìa % 



164 : Xowreìv Mi 167 : sDa^évoi D . 168 : &>c M : D . 170 : ^ : M. D. 
177: Tipo -roùTOu Xóyco B. 177: •/) Ha i : M. 

IlaXiv ST) èx TOU aùrou Xóyou TTJ? aÙTyfc ovra Siavoìa£ x a l 

Taùra YSYpàtp-9-tocra • 

< £Ti Ss x a l èx rcovSs s a r a i <pavspòv co£ eùXóyco£ oùSel? 7)(xa? 

< xararaìaei auXXoyiajJiòs' o r i x a l ó u lò? àpx,yj IOTI TOU 7rvsù[i.aro£ • 

160 < àvàyxyj yàp TÒV mpo£ TOÙTO auXXoyiajAÒv s£ r 'èx SUO SIYJ 

< silre x a l TEXSIÓVCOV, r) ruàaa? ey_siv rà? 7tpoTàasi£ èx TYJ£ &eìa£ 

< ypa97Jc; sl'X7)[X[xéva?, x a l oòSe|i,ìav s£ àv&pcoTcìvou Xoyiafxoù, yj 

< 7ràaa£ è£ àv&pcoravcov Xoyiafxcov x a l oùSsfxìav èx ryj£ Xoyìcov, yj 

< TÒ XoiraSv rà£ Ltsv aùrcov è'jreiv èx TCOV Xoyìcov, rà? 1 S S èx TCOV 

165 < Xoyio-fi.cov ÓTCOIOI eìaìv oì roXeiaroi TOU Ocofià auXXoyiafAoì, • eì 

fol. 121v < [ASV o5v oùSsjJiEa èarlv èv reo auXXoyia[i,co 7Tpóraai£ èx TCOV 

< ìspCÒV SÌX7)!Ì.[XSV7] XoyìcùV, SÌXÓTCOC? / OÙ 7ttaTeÙaOfASV aÙTCÌS " TCpCOTOV 

< [JISV TÒ TOU àyìou Aiovuaìou TY]poùvTe£ TOxpàyyeXjxa, o£ 

< sfpv] « xa-9-óXou roiyapoùv où roX|i,Y)Teov SÌTOJIV oure [Ì,YJV évvoyjaaì 

170 < TI nspi ryj£ ÙTOpouaìou x a l xputpìa? •&SÓTY)TO£, rapa rà &eicoScò£ 

< y][xiv èx TCOV ìspcov Xoyìcov éxraiyaafjiéva ». àvàyxyj o5v s ì {iiXsi 

< yjjxiv TOÙTO cpuXàcjai TÒ TOxpàyysXpia, oùSsvì roiourcp auXXoyiafi,co 

< 7tiarsùaai. STtsira aipeaiv Y)JÌ.IV Tcpoxsifiivyjv Suo rivcov y) TÒ? 

< TcpoTacrsic' TOU TOIOÙTOU cruXXoyicTjAou ini rcóv &sìcov raarsuaavTac; 

175 < àXyj&sìi? slvai, ^SUST] vojxìaai Ù7ràp/si.v r à pyjrà TCOV àyìcov 

< roxTépcov rà Seixvùvra èx ji.óvoù TOU 7iaTpòi? èxTOpsùsa&ai TÒ 

< TcveujAa TÒ àyiov, àrap èypa^àfiyjv èv reo spòrco Xóyco, ir) r a u r a 

< àXYjfryj y)yyjcia[JLévou? ùroxp/siv, ysuSeiC rà? 1 TOU èvavrìou auX-

< Xoyiajjiou TCporàaei< Ù7toXajxpàvsr,v, aìpsTCOTspov Yiyyjaójxe&a r o i £ 

180 < p ) r o i £ TCOV àyìtov TOcrépcov TCOV v i xy jTy jp ìcov 7tapaY_copY]aavTa£, 

< Si'aùrcov àveXeìv roÙ£ àv&pco7tìvou£ Xoyia[xoÙ£ x a l 9sù8ei£ aÙT0Ù£ 

< è m TCOV S-sìcov Y jye ia& a i , yj èx TOU mar sùs iv T a t i ? àv&pco-n:ìvai£ 

< èvvoìai£, rà TCOV àyìcov àvearyjaat • 9Éps y à p w a àXrj&éaraTa 

< TCOV àvtì-pcomvcov èvvoicov yjyoùjxe&a y; SyjXov ori r a u r a ol£ 



A n c o r a u n a vo l t a , ne l lo s tesso d iscorso , scrissi a l t r e cose del lo 

s tesso c o n c e t t o c h e sono le s eguen t i . 

« I n o l t r e d a q u a n t o d ico s a r à ch i a ro c h e l o g i c a m e n t e n e s -

« s u n si l logismo ci c o n v i n c e r à c h e a n c h e il F ig l iuo lo è p r inc ip io 

«de l l o Sp i r i t o S a n t o . E n o i n o n c r e d e r e m o a l s i l logismo che t r a t t i 

« q u e s t o a r g o m e n t o , sia c h e sia f o r m a t o d i d u e p ro t e s i , sia d i p i ù , 

« e che a b b i a t u t t e le p ro t e s i p rese da l l a s ac r a s c r i t t u r a , e n e s s u n a 

« da l raz ioc in io u m a n o , o v v e r o c h e t u t t e s iano a t t i n t e da i g iudiz i 

« u m a n i e nessuna dal le r ivelazioni , oppure che a lcune d i esse a p -

« p a r t e n g a n o alle sc r i t t u re e a l t r e a i g iudiz i u m a n i come sono la 

«magg io r p a r t e de i sil logismi d i T o m m a s o . Se po i ne l sillogismo 

« n o n v i è a lcuna p ro ta s i p resa da i S a n t i P a d r i , è na tu ra l e che no i n o n 

« crederemo a d esso. N o n crederemo a d esso s i l log ismo s o p r a t u t t o 

« perchè ci a t t e n i a m o a l l ' insegnamento d i S a n Dionisio il qua le dice 

«che n o n è ammiss ib i le che si possa d i r e o pensa re u n a qualcosa 
(< della supersus tanza e del la occul ta d iv in i t à , a l d i fuori d i q u a n t o 

« ci è s t a t o significato per d iv ina r ivelazione della sacra s c r i t t u r a »*. 

« Q u i n d i è necessar io , se ci è a cuore d i u b b i d i r e a l consiglio, 

« d i n o n c rede re a d u n s imile s i l logismo. 

« I n o l t r e p o s t a c i la sce l ta d i d u e cas i e c ioè c h e c r e d e n d o 

« ve r e le p r o t a s i d i u n siffat to s i l logismo in a r g o m e n t i teologic i 

« b i s o g n a cons ide ra re b u g i a r d i i d e t t i de i S a n t i P a d r i c h e d i m o -

« s t r a n o l a process ione del lo Sp i r i to S a n t o d a l P a d r e solo, c o m e 

« scrissi ne l p r i m o d iscorso ; o p p u r e c h e c o n s i d e r a n d o v e r e le 

« r ive l az ion i b i sogna s t i m a r e false le p r o t a s i de l s i l logismo con-

« t r a r i o , no i cons ide re remo che sia prefer ibi le a t t e n e r c i a i d e t t i 

«de i S a n t i P a d r i t r i o n f a t o r i 2 , e con ques t i a l lon tanare i calcoli 

« u m a n i , g iudicandol i falsi nelle ques t ion i teologiche, p iu t t o s to 

« c h e credere alle deduzioni u m a n e e m e t t e r e a l b a n d o i d e t t i de i 

« san t i . I n f a t t i no i r e p u t i a m o ver i ss imi a lcuni conce t t i u m a n i e 

« cons ide r i amo ev iden t i i conce t t i d i cui si servono i m a t e m a t i c i per le 

«d imost raz ioni , come a d esempio che grandezze ugua l i a d u n a 

« s tessa sono a n c h e u g u a l i fra d i loro ; che se a g randezze ugua l i 

1 Dion. Ar : rapi ókicov ÒUO(Ì.<XT<OV : x&tp . X, : 8' 
2 epiteto clie troviamo sovente nella patrologia greca. 



185 < [Aa&7)fiomxoì rapòc; TOC; àrcoSs^sic; xP W V T a t > ° ^ O V T ( * T £ <*ÙTCO 

< l'era, xa l àXXyjXotc; l'aa • xa l si TOIC; l'aoic; l'era TcpooTS-9'̂ , Tà 

< oXa ècrtiv l'era * xa l TÒ oXov TOU Lispouc; \xsiC,6v ècm ' x a l ocra 

< ToiauTa • àXX'sàv TIC; xa l èx TOIOÙTCOV àTroSslcJT] òri xa l 

< s x TOU uloù èxTropsùeTai TÒ TO/eufxa TÒ àyrov, è r a l sùpiaxojiev pvjTà 

190 < TCOV àylcov àrroSslxvuvTa Sri oùx èxTtopsusTai xa l sx TOU ulou, 

fol. 122r < TOÙTOIC; mtrTOTaToic; xP^^óp.sS-a Tsx[JL7jpiotc; TOU p ) àX-q&YJ elvai • 

< è m y s TCOV tì-sicov Tà àXvj&scrTaTa èxslva àcjicófJiaTa ' » / 

npoxslcr&coo-av SYJ TauTa sx TOU aÙTou Xóyou ' 

< E l [xsv yàp •Jjv àyayxatov arcsp STCTai TOIC; àXXoic;, TOUTO 

195 < xa l TÓ) S-sco sTOcr'&'ai. x a l arcsp oùx èy/copslv TOIC; àXXotc;, TOUTO 

< jj.7) Ss TO •9-stjS ùiràpxst.v, àxóXou&ov àv \mripye xa l toc; xoivàc; 

< svvoiac; Tàc; èra TCOV àXXcov TcpayitaTcov àXvjD-stc;, xa l èra S-eou 

< àXTj&eìc; aÙTàc; fiystaS-ai. 

< ' E r a l S S oufr'ocrtov OUT 'sùcrspèc; Ù7roXa[Ji(ìàvew T a i n à sTtsatìm 

200 < T<ji S-sco xal Tote; «ÙTOU 7TOi7)fjiacri.v 7} T' aÙTà (j.vj èy^copstv Tei 

< atew xa l TOIC; àXXoic; ùuàpxsw, ourco yàp àv stv) TCOV àXXcov 

< oùSèv Stacpspcùv, Ttcoc; oùx SIXOTCOC; sùXapTjcróiJ.s&a TOÙC; èra TCOV 

< àXXcùv àX^-fJ-sùovrac; Xóyouc;, àXYj&sìc; scjavàyxTjc; xa l STCI TOU 

< &sou aÙToùc; Y)ysicr9m ; èri rcXslvoi. Siacpopa St,' SCTTTJXS Tà òVra 

205 < riavrà àiro TOU TOivjcravToc; aÙTà &sou r) àTc'àXXrjXcov, àXXà [JIY)V 

< èv aÙTotc; TOIC; oùeriv : sieri TIVSCJ xoival svvoiat al aòral , ère'àXXcov 

< [XSV àXTjS-stc; ècp'sTsptùv Ss I^SUSSIC; • olov èrti JJLSV [m$-Y]|mTt,xcov 

< àX7)-8-etc; èra Ss epueuxeov ipsuSstc; r) àvàracXiv xàXXai èra [xèv 

< èfiApùxcov àXTj&sùoucrai èra S'àipù/cov ou • ó^oltoc; S'sùpoi TIC; àv 

2io < Xóyouc; xa&óXou cpuTotc; [xèv èicpapfxó^ovTac;, £cóoic; S'ou ' xal èv 

< aÙTolc; Ss TOLC; ófAoysvscnv cóaaÙTCoc; TÒ TOIOUTOV sùplcocsTai, • a 

< yàp èra TCOV TCSĈ CÓV £cócov cóc; àX7]#7J TIC; àèjicóo-st.s, TaÙT ' èra TCOV 

< èvùSpcov r] 7m;vcov, xa l tpsuSy) TtàvTa sùprjcrsi • TÒV aÙTÒv Ss 

< TpÓTrov xa l xaTà Tàc; àXXac; Siacpopàc; • OUTS yàp Tà ÙTCÓrroSa 

215 < TOIC; aTOO-tv, OUTS Tà svatfxa TOIC; àvalixoic;, OUTS Tà ^cooToxouvTa 

< TOIC; còoToxouaiv 'iSot TIC; àv SióXou ureo TCOV aÙTcov 7teptsxó[Jt.sva 

185: Trpò B. 186: s i : èàv D . 187: (xspou? ^ D . 188: àXX'èàv D; 
182: sóptaxovTai M. 188: xal M-D. om. 194: vOv: M. D; 

195: Toii-o D ; TOUTO M. 2 0 1 : à v M o m . 2 0 3 : x a l o m D . 205 : TtàvTT) D. 
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«si aggiungono grandezze ugua l i t u t t e le grandezze o t t e n u t e sono 

« ugua l i ; che il t u t t o è maggiore della p a r t e , e così via . Ma se d a 

«ques t e a rgomentaz ion i u n o d imos t rasse che lo Spir i to San to p ro -

«cede anche da l Figliuolo, a l c o n t r a r i o degli sc r i t t i dei S a n t i che 

«d ich ia rano che n o n procede anche da l Figl iuolo, noi u se r emmo 

« i d e t t i d i costoro come a rgomen t i cer t iss imi , comprovan t i che ogni 

« ass ioma ne l c a m p o teologico n o n è ver i t iero ». 

Nel lo s tesso discorso si legge a n c o r a q u a n t o segue : 

« S e o ra d u n q u e è necessar io che ciò c h e consegue i n a l t r e 

« scienze o d isc ip l ine d e b b a u g u a l m e n t e consegui re a n c h e n e l 

« c a m p o teologico e che ciò che n o n suss is te in esse n o n d e b b a 

« suss is te re n e m m e n o negl i a r g o m e n t i d iv in i , si d o v r e b b e conse-

« g u e n t e m e n t e cons ide ra re le c o m u n i idee c o m e ve r i t i e r e sia 

« ne l c a m p o teologico c h e negl i a l t r i e s t r ane i a q u e s t o . Ma p o i c h é 

« n o n è r i spe t t o so n é r i v e r e n t e cons ide ra re che p e r D io e p e r le sue 

« c r e a t u r e suss i s tono le m e d e s i m e leggi, o che quel le s tesse che 

« n o n si a d d i c o n o a D io n o n si a d d i c o n o n e m m e n o al le sue c rea-

« t u r e , p e r c h è in t a l m o d o n o n ci s a r e b b e n e s s u n a differenza fra 

«g l i a l t r i esseri , c o m e p o t r e m o accogl iere c o n t r o ogni coerenza , 

« i r a g i o n a m e n t i ve r i t i e r i su a l cun i c a m p i e cons idera r l i conse-

« g u e n t e m e n t e v e r i a n c h e in quel lo teologico ? I n o l t r e con p i ù 

« fo r te differenza sono d i s t i n t e - t u t t e le cose d a D i o , le c rea-

« t u r e d a l loro c r e a t o r e . M a nel le s tesse scienze, c r e a t u r e o cose, 

« l e m e d e s i m e c o m m i idee sono ve r e p e r a l cune e p e r a l t r e 

« false. A d esempio ve r e p e r le q u e s t i o n i m a t e m a t i c h e , false p e r 

« la fisica e v icever sa ; a l cune ve rac i p e r gli esseri a n i m a t i e p e r 

« g l ' i n a n i m a t i n o . S i m i l m e n t e si p o t r e b b e d i r e d i c o n c e t t i un i -

« ve rsa l i a d a t t i agl i esseri vege ta l i m e n t r e agl i a n i m a l i n o . N e m -

« m e n o negl i s tessi esseri omogene i si t r o v a la m e d e s i m a legge. 

« I n f a t t i le leggi che si cons iderassero v e r e p e r gli a n i m a l i t e r r e -

« s t r i , p e r gli a c q u a t i c i e i vo la t i l i r i s u l t e r e b b e r o t u t t e false. Ne l la 

« s tessa m a n i e r a si p o t r e b b e d i r e p e r le a l t r e specie . I n f a t t i n e s -

« s u n o p o t r e b b e v e d e r e s o t t o p o s t i a s s o l u t a m e n t e a l le s tesse leggi 

« gli a n i m a l i p r o v v i s t i d i p ied i e quel l i senza , i s angu ign i e quel l i 

« s e n z a s angue , i m a m m i f e r i e gli ov ipa r i . O r a se n e m m e n o gli 

« esseri omogene i sono s o t t o p o s t i alle s tesse leggi, p e r qua l e n e -

«ces s i t à gli ass iomi v e r a c i pe r le c r e a t u r e d e b b o n o essere d a no i 



fol. 122v < Xóycov • / oùxouv sì oùSs r à ó fxoysvY) TCOV OVTCOV TOI£ aùroìc; 

< àXXY)Xoi£ Xóyoi£ CTUVSOUVTOU, èx 7roìa£ àvàyxYj£ Tà èrcì TCOV 

< XTiCT[x«TCOv àXyj&suovTa à£icó | j iaTa, x a ì è r c ì TYJC; àxTicrrou oùcrìa£ 

220 < TYJ£ àcruyxpÌTCo£ TOÓVTCOV ùrapxsijjisvYj^ àXvjìrYJ v o f A i o u f i s v ÙTOcp/eiv ; 

"OfJioia Srj TOÙTOI£ x a ì èv TOI£ 7rpò< Aarrfih)v TÒV XÙTO-IOV 

èfi,oi£ cruyypatu.fi.acri y é y p a i p a T a ù r a . 

< " O r a p rapì TCOV cpucuxcòv EÌ'TOJXSV, TOÙTO x ' à v T a ù r a èpou fxev • 

< eòe; arcaci raaTsùcravTEc; •9-soTOcpàSora sivai Tà Tcoioùvra yjjJiag' sic; 

225 < SÙO-S(3T) rsXsiv Sóyfxara, oùSsjjia TCOV xoivcov èvvoicov [xàXXov 

< Tuio"TSuc7op.sv aùrcov • éxeivcov xupicorépav TOxercov èvvoicov yjyoùjxsvoi 

< coi? Taùra r à Xsyófxsva xoivà à^icojxara èx irfi 7tpcÓTy)£ TCOV OXCOV 

< apyrfi à r c o p p u é v T a sic; TÒV y][i.sTspov voùv reo è v a ù r o ì c ; cpocivo^évcp 

< àSuvàrcp r] àvayxaìco où TTJV oixsìav àp^Yjv, àXXà TÒV àv&pcoravov 

230 < vouv Ù7TOX£it7-9-ai à v a y x à^s t , COCTTS oùSsfxìa àvàyxY] rà ùrcò •&£OU 

< yiyvófAsva, fj rapì S-sou Xsyófxsva, cóc; cTUfAtpcovoùvra raìc; xoivaic; 

< èvvoìaic; ^7)T£iv " Ssi TOÌVOUV r à fxsv TCOV Xoyìcov Ù7TOX£ia&ai à s ì • 

< s'i TI SE àvrìc]ouv èx TCOV àv-9-pco7cìvcov Xoyiou,cov cpaìvoiro, raipàcr&ai 

< TOUT ' àvsXsiV >. 

235 " O T I [Ì,ÈV o5v [xàXiciTa TOXVTCOV o'iojxai Ssiv TEICTTSÙSIV TOIC; tì-sìoic/ 

7][xcov 7 raTpàc r i rapì Tcàvrcov cbv Xsyoucri x a ì TTJV CTTJV ìspav tpuxV 
oifxai èx roùrcov xaTaraiaarrjo-scr&ai, x a ì T c à v r a c ; ocroi r o ì e ; roioùroie; 

TCOV è[i,cov auyypafAfAàrcov svTsùcjovTai, ocra y£ arcò c ruyypa (X [ i .àTcov 

rapì T7)£ TOU ysvvqo-avToc; Siavoìac; serri Tsxu.7]pacr-9-ai. Ssojjiai Ss 

240 tro» T9]C xprjcrTÓTrjToc;, tv 'èvru^cov ( j iSTà Trj£ yiyvofjisvrjc; èrasixsìac; 

fol. 123r TCO àSsXcpciS s ì fxsv [AYJSSVÒC; TTJV ^U/YJV aùrou ra&ouc; s x T a p à r -

T0VT0C? / , TOIOUTÓV [AS TCJJ OVTl ÙTCSlXTjCpCOC; S V S X a èfJWJc; cò<psXsìa£ 

sypatps TÒV Xóyov, eoe; cpYjcriv, oùx S7uì Sia[3oX7) Tyj è[xfj, àXX 'sTcì 

SiopS-cócrsi TCOV oùx òp&coc; jioi SsSoyfiivcov, x a T a r a ì e r Y j c ; aÙTÒv OTI 

245 x a ì ropò TCOV aùrou Xóycov roioùrouc; vjLiacJ ÙTOap^ovrac;, otou£ 

224: rapi érti M - D . 
231 : yvófxsva : D . 
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« c o n s i d e r a t i t a l i a n c h e p e r la i n c r e a t a sos t anza che è i m p a r e g -

« g i a b i l m e n t e super io re a t u t t i gli esseri e incomprens ib i l e ? ». 

Conce t t i s imil i a q u e s t i h o s c r i t t o a n c h e a L a p i t a d i Cipro ne i 

mie i s c r i t t i 1 . 

« Ciò c h e d i c e m m o p e r le leggi fisiche lo pos s i amo d i r e a n c h e 

« i n q u e s t o c a m p o . A v e n d o u n a v o l t a c r e d u t o c h e i d o g m i c h e 

« c i a v v i a n o a l la r e t t a v i a sono i sp i r a t i d a D i o , a n e s s u n a del le 

« c o m u n i idee no i p r e s t e r e m o fede p i ù che a d essi. F a c e n d o po i 

« c o n t o d i u n a noz ione p i ù i m p o r t a n t e d i t u t t e ques t e , d i c i amo 

« c h e le i dee c h i a m a t e comuni assiomi, p e r il necessar io o i n d i m o -

« s t r ab i l e i n essi c o n t e n u t o , v e n u t i da l l ' i dea p r i m o r d i a l e a l la n o -

« s t r a m e n t e , n o n i m p o n g o n o d i p o r r e c o m e b a s e s p e c u l a t i v a il 

« p r inc ip io c o m u n e , m a l ' i n t e l l e t to u m a n o 2 . Cosicché n o n è ne -

« cessar lo che le r ive laz ioni o noz ioni t eo logiche concord ino con 

« l e c o m u n i idee . Occorre pe rc iò c h e i p r o c e d i m e n t i specu la t iv i 

« c e d a n o il pas so al la s c r i t t u r a . 

« Se p o i si dovessero d i m o s t r a r e c o n t r a r i a l pens ie ro u m a n o , 

« b i s o g n a t e n t a r e d i e l im ina re q u e s t o i n c o n v e n i e n t e » . 

Che p i ù c h e a d ogni a l t r o , d u n q u e , occor ra c redere a i n o s t r i 

s a n t i P a d r i su t u t t o quel lo che d icono , p e n s o , d a q u a n t o h o espos to , 

n e s a r à c o n v i n t a a n c h e la t u a v e n e r a b i l i t à e q u a n t i s ' i m b a t t e r a n n o 

i n s imil i m ie i s c r i t t i , a l m e n o p e r q u a n t o da l le ope re si possa con

g e t t u r a r e su l pens i e ro del lo s c r i t t o r e . 

H o po i b i sogno del la t u a b o n t à p e r c h è i n c o n t r a n d o t i col fra

te l lo 3 , con la c o n s u e t a benevo lenza (nel caso che q u a l c h e angosc ia 

dovesse p e r t u r b a r e il suo a n i m o , p e r c h è a v e n d o m i c o n s i d e r a t o in 

m o d o t a l e d a essere cos t r e t to a scrivere, n o n pe r in famarmi , m a , 

come dice lui , p e r il m io bene e per ret t if icare le m i e e r ra te opinioni) , 

t i p rego d i convincerlo che essendo le mie parole an te r io r i alle sue 

1 È il trattato che comprende le soluzioni alle obbiezioni rivol
tegli da GIORGIO L A P I T A — È riportato integralmente dal cod. vat . 
gr. 82r e segg. 

2 Cfr. a pag. 12 il passo quasi identico del II discorso sulla 
Processione dello Spirito Santo : si T E àTOppoi a m v É i ? sicnv (TCOV Xóycov 

X T X TCÌS èv aÙTOti; 9aivo[xévcp à v a y x o a c o rj àSuvàvTco où TTJV TCOV oXcov àpxrjv 

àXXà TTJV àvtì-pcoravov vouv ù7ro/<EÌ<7-9m à v a y x à ^ s t . 
3 Palamas. 



aÙTÒc; TcpouS-utxstTO ratstv, àyarcàv ixèv toc; Taùrà rapì TWV aÙTwv 

aùrw 9povouvrac; : TWV S S TOIOÙTWV Xóywv àcpé[i,svov, ETCÌ TÒ 

su^ser-irat XotTtòv TpaTEscr&at, ùrcsp TOU xa ì sic; TÒV scjyjc; /póvov 

(3s(3atav y]fjtLV TYJV TOIOCÙTYJV Tyjpoucrfrai Sói;av • ST S' T'erwc; TOX&WV 

250 TI àv&pwravov xa&' Yjptwv 7rs7Tot7)Tai Xóyov — oùSèv yàp àratxòc; 

TOIOUTOV TI Tca-9-siv aÙTÒv av&pwTcivov OVTOC, — àva[XV7)0"-&ÉVTa TY)C; 

SVTOXYJC; sxetvyjc; v] roxeTav rctxptav xaì &u[AÒv xa ì òpy/jv x a ì xpauyvjv 

xaì (BXao^Tjji.ìav àpO-pwvTa Y)|i.tov, xsXsùcrstc; erùv TOXOT) xax ta 

(mkikyyx evSueraerthxt oìxTtpjjicTw xaì. xP Y) a* r° T yJ T a ^SOTCOIÒV 

255 àyànrqv TOU èvavrìou [xbouc; àvTaXXa^àfxsvov • x a ì ypàipstv Tauro 

(xóvov 8cr'àv àyàrr/jc; ovro yswy)p.aro o la T ' ^ x a ì TrofqTtxà àya7r/)c; 

yevecr&ai ' rapì Ss v^wv [rJ] àXXwc; s'/stv 7) wc; TOXVTWC; àyarcwvTwv 

aÙTÒv * Xoy inoliai yàp ouTwerì rapì TOUTWV, wcrys Ttpòc; ere T'àXvj&sc; 

sìpYJerQ-at. s ì [xèv k\ àyvotac; ùratX7)9wc; fj,s TOIOUTOV àv-9-PWTCOC; 

260 olov TWV TcaTspwv òXtywpouvro, [xàXXov ^ aÙTOtc; àXXotc; Tterì 

Tcpoeravé^siv, s t r o UTCÒ 9tXav&pwTctac; ÈraxstpiQeys TTJC; ToiauTY)c; \xz 

STcaXXàcjai Sóc^c;, [rqSèv TT]V àyvoiav ÙTcoXoyt̂ ójxsvoc;, -rî c; ys 

Ttpoaipscrswc; òp-9-wc; s^oùerrjc;, /àptv aÙTW TTJV (jtsytcrTTjv Sstv l^stv 

otou-at, stS'aS&tc; Sta fJ.txpo9U}(iav Ttvà TÒV Xóyov raTcotvjTat, 

265 otojjtat Ssìv x a ì OUTWC; àv-9-pwTroc; wv àv&pwTcw ovTt cruyyvwjjtr]V 

fol. 123v e^etv xffe àv&pw7UVT)c; àtr&svstac; / -qxto-T'àv èmyvwtAwv wv x a ì 

TCpòc; r à ÈjjLauToù x a x à a9opwv, à TtàfATroXXa, ovro xaì u i y terra 

xa ì Tcàerac; TOCVTWV àfiapTiac; vtxwvro, oùSsvì àfiapTavovTt x a ^ £ " 

Tcàvstv s a • s r a t r o [XSVTOI et y ' s x TOX&OUC; TÒ Tcpàyu.a O-U(APS(3Y]XSV, 

270 où [i,àXXov TO TTJC; 7)fi,STSpac; 9Ùerswc; àer&svèc; r) TOU x o t v o u TOU 

y s v o u c ; è x & p o u sTct(3ouXy)V TOU xaxou a t r t w t x s v o c ; , èrcì pxàj37) TJJ 

xa ì à[X90Tspwv Tà Totauro |J,7)YJXVWEASVOU, xaXwc; e ^ s t v y j y o u f x a t 

T/]V Ttpòc; TÒV àSsX9Òv àyàTCTjv àusTàTCTWTov Staryjpwv TOUTO TÒV 

ATTTOV, x a ì ù r a p à u ^ O T s p w v àu.ùvser&at. 

250 : àvOpcùmvov xa&'^u.5v : àvSpcórttvov Sia^oX^c Ivsxa TÒV TOCTOUTOV 

xa&'v)!J.òiv V. 253 : xsXeuaei? soripsi : xeXsucJst M. V. 262 : ys : TE V. 
264: [xixpo^uxta? M. 268: àfjtapTiav V. 2 7 2 : T à o m . V. 273: Ttpòc: 

roxpà V. 273: SixTv;psìv scripsi: 



preferisca ques t e che sono t a l i qua l i egli cercava d i scrivere, in 

q u a n t o con tengono il medes imo conce t to d i quelle sue. 

Ma m e t t e n d o d a p a r t e s imil i d iscuss ioni conv inc i lo d i l asc ia r 

a n d a r e il r e s t o , e d i c u s t o d i r e que l la s i cu ra g lor ia che è al d i sop ra e 

al d i fuori d i ogni t e m p o . 

Se po i h a s c r i t t o l ' ope ra c o n t r o d i no i , p e r c h è v i n t o da l l a d e b o 

lezza u m a n a (giacché nu l l a v ' è d ' a s s u r d o che essendo essere u m a n o 

i n c i a m p i ne l le debolezze del la n o s t r a n a t u r a ) lo c o n v i n c e r a i che si 

r icordi de l sacrificio del la Croce e freni l ' impu l so d i ogni col lera, a n i 

mos i t à , i ra , r a b b i a e ca lunn ia ; lo consigl iera i con l a cons ide raz ione 

delle pun iz ion i , a r ives t i r e i l cuo re d i generoso s e n t i m e n t o , sos t i 

t u e n d o a l l 'od io l ' u t i l e e d i v i n a c a r i t à e d i sc r ive re s o l t a n t o quel le 

cose che s i ano t a l i d a essere fon te d i c a r i t à . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a noi , devo ass icurare che i s en t imen t i verso 

d i lui sono a s so lu t amen te amorevol i . 

P e r t a n t o in p r o p o s i t o c r e d o d i a v e r t i d e t t o t u t t o confo rme a l la 

v e r i t à . Se egli po i m i h a p reso , pe r e r ro re , c o m e u n o s p r e g i a t o r e dei 

S a n t i P a d r i c h e segua i filosofi greci p i ù c h e ques t i , e p e r u n i m p u l s o 

d i c a r i t à e b b e i n t e n z i o n e d i a l l o n t a n a r m i d a u n s imile ind i r i zzo , n o n 

s a p e n d o d i t r o v a r s i d i f ron te a u n e r ro re , e ssendo b u o n a l ' i n t en 

zione, cons idero necessa r io c h e egli s ia p e r d o n a t o . 

Se po i h a s c r i t t o u n q u a l c h e t r a t t a t o p e r u n bas so s e n t i m e n t o , 

p u r essendo io u n u o m o c o m e lu i m i desc r ive , cons ide ro u g u a l 

m e n t e dove roso u s a r e i n d u l g e n z a p e r ch i c o m e u o m o è sogge t t o 

al la m i se r i a u m a n a : u s a r e i ndu lgenza , p u r essendo egli il m e n o 

possibi le i n d u l g e n t e , a n c h e p e n s a n d o a i mie i s tessi pecca t i , c h e d i 

ogni gene re e g rand i s s imi , e s u p e r a n d o quel l i d i t u t t i , n o n m i m e t 

t o n o in d i r i t t o d i i nve i r e c o n t r o a l c u n p e c c a t o r e . 

In f ine se l ' a c c a d u t o è d e r i v a t o d a u n caso , a v e n t e l a giust if ica

z ione n o n t a n t o nel la debolezza de l n o s t r o essere q u a n t o nel la t e n 

denza al m a l e del la c o m u n e a v v e r s a n a t u r a , che imbas t i s ce s imi l i 

d a n n i per il ma le degli u n i e degli a l t r i , considero che è b e n e m a n 

t ene re c o s t a n t e l ' amore verso il fratello e con esso a l lon tana re la 

causa per il b e n e d i a m b e d u e . 





V A E I E 

P E R U N A S T O R I A 

D E I T E S S I L I N E L L A N T I C A E C O N O M I A C A L A B R E S E 1 

Assai florida — com'è noto — fu, sin dai tempi più remoti, la 
pastorizia e quindi la produzione della lana nel Mezzogiorno 2 , segna
tamente nelle Puglie e soprattutto in Capitanata. 

La lana dauna — come c'informa Stratone •— era superiore alla 
tarantina per morbidezza, ma la tarantina la superava per lucentezza 
tanto che il poeta Marziale non isdegna di paragonare la morbidezza 
della carnagione della sua amata Arozia alla lana dell'agnello tarantino 3 . 

1 Mancano opere sull'arte tessile italiana in generale e poco nu
merose sono quelle sui tessuti d'arte cbe abbiano riferimenti all'arte 
tessile dal Mezzogiorno. V. le utile note di E. E R C U L E I a prefazione 
del catalogo « Tessuti e merletti » dell'esposizione 1 8 8 7 a Eoma. 
Roma, Civelli, 1 8 8 7 . La più recente opera è quella di P. P O D R E I D E R , 
Storia dei tessuti d'arte in Italia, Bergamo. Arti Grafiche 1 9 2 8 : ma 
ha solo pochi cenni sulle sete di Catanzaro che pone... in Basilicata. 
V. oltre le opere ricordate nelle note seguenti, P. MICHEL, Hecherches 
sur le commerce, la fabrication et l'usage des élofies d'or et d'argent 
au Moyen-dge. Paris, 1 8 5 2 . D U P O N T - A U B E R V I L L E , L'ornement des 
Ussus. Paris 1 8 7 7 . G. F I L A N G I E R I D I SATRIANO, DOC. per la storia, 
le arti, le industrie delle provincie napoletane, Napoli 1 8 8 3 - 1 8 9 1 . I . E R 
RERÀ, Collection d'anciewnes étoffes reunis et descrites. Bruxelles, 1 9 0 1 . 
G. SANGIORGI, Contributi allo studio dell'arte tessile. Milano, Bestetti 
e Tumminelli. 0 . P A L K E , Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 
1 9 2 1 . L U I G I SERRA, L'antico tessuto d'arte italiano Libreria dello 
Stato 1 9 3 7 . TOESCA, Storia dell'arte italiana, Torino 1 9 2 7 , voi. I , 
pag. 3 4 7 e 4 6 0 Voi. I I , pag. 1 8 0 5 . A. V E N T U R I , Storia dell'arte italia
na, Milano, voi. I I e voi. V. 

2 Nella Rivista di Politica Economica di Roma mi sono recen
temente occupato del problema dei tessili nell'antica economia delle 
Provincie meridionali, fase. : sett-ott. 1 9 3 4 - marzo e dicembre 1 9 3 7 
e maggio 1 9 3 8 . 

3 Per la lana nell'antichità v. T H E D E N A T in DAREMBERG SAGLIO, 

Dici, des antiq, I I I , 1 9 0 4 , pag. 9 1 4 segg., ORTH e KROLL in P A U L T -



Decaduta nell'alto medioevo 1 particolare rifioritura ebbe la 
pastorizia nel Mezzogiorno con l'avvento degli Aragonesi 2 . 

Anche Calabria e Lucania ebbero il loro risveglio, tanto vero che 
in Calabria fece notevole progresso la fabbricazione dei tessuti di lana 
in provincia di Cosenza, specie a Normanno, Morano, Altomonte, 
Spezzano, Rogliano. Ed altresì in provincia di Catanzaro la lavora
zione domestica della lana era generalmente diffusa 3 . 

Ma la produzione in cui più emerse la Calabria fra le regioni 
meridionali fu quella della seta. 

A Ruggero II normanno, è in genere attribuito il merito di 
avere introdotto quell'arte in Sicilia trasportando verso la metà 
del X I I sec. provetti lavoratori della seta da Atene, Tebe e Corinto 4 . 
Rapidamente l'industria si sarebbe diffusa da Palermo nell'isola, 
nella vicina Calabria ed oltre 5 . 

WISSOVA, Beai Encycl. X I I , 1 9 2 4 , col. 5 9 4 seg. ; I. P L A Y , De lanae in 
antiquorum ritibus usu, Giessen, 1 9 1 1 ; Encicl. Ital. s. v . lana. 

Per i tessuti d'arte nell'antichità v. L . D E RONCHAUD, La tapis-
serie dans l'antiquité - Le péplos d'Attiene - La déeoration intérieure du 
Parthénon restituée d'après un passage d'Euripide. Paris, Rouam, 1 8 8 4 . 

1 L . SCHULTE, La lana come promotrice della -floridezza economica 
dell'Italia nel Medio Evo. « Att i congresso storico » 1 9 0 3 , voi. I l i , 
p. 1 1 7 . Secondo l ' A . dalle tariffe doganali di Pisa e Siena appare che le 
lane di Puglia, Roma, Sardegna, Toscana, venivano allora in ultima e 
penultima linea. Ma scarse sono ancora le monografìe sul commercio 
della lana nel M. E. nelle singole città : classica quella del Doren sul 
comm. della lana a Firenze. Cfr. pure I. L A B A R T E , Eistoire des arts 
industriels au moyen-àge et à l'epoque de la Benaissance. Paris, Morel, 
1 8 7 2 . Sulle corporazioni dei tessili nel Mezzogiorno v. lo scritto citato 
più oltre del PESCIONE, R. CAGGESE, Boberto I d'Angiò e i suoi tempi, 
I, pag. . 2 7 8 segg. e G-. M. M O N T I , Le Corporazioni del Mezzogiorno 
d'Italia prima del 1 3 4 7 negli « Studi in onore di F. Cammeo », Padova, 
Cedam, 1 9 3 2 . Vi si riproduce un documento del 1 3 1 5 . 

2 Cfr. G. CAKANO D O N V I T O , op. cit. pag. 4 e segg. dell'estratto. 
8 A K I A S , La quistione meridionale. Zanichelli, Bologna, Voi. I, 

passim. 
4 Sull'abilità di queste comunità di tessitori v. A . SCHAUBE, Storia 

del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo. Torino, Utet , 1 9 1 5 , 
p. 2 9 4 segg. 

6 OTTONE D E F E I S I N G A , De gest. Friderici, I, c. 3 3 . Parlando della 
guerra ( 1 1 4 8 ) di Ruggero II contro Emanuele Comneno scriveva : 
«Maxima praeda direpta opiflces etiam qui sericos pannos texere 
solent ob ignominiam Imperatoris, illius silique principis g lonam, 



Secondo il Muratori l'introduzione della tessitura serica ha ori
gini più remote 1 : l'Amari sostiene ch'essa sarebbe stata introdotta 
dagli Arabi in Sicilia nel I X e X secolo e di là si sarebbe propagata 
nella penisola 2 . Ma nessun documento è venuto fin'ora a corroborare 
tale asserzione, mentre sappiamo che la Spagna già nel X secolo, 
sotto il califfato di Abder Ebamn III aveva una fiorente industria 
serica a cui largamente attingeva il commercio mediterraneo 3 . Il 
Marincola S. Floro sostiene 4 — fondandosi su un documento del 1 0 8 9 

captivos deducuit. Quos Eogerius in Palermo Siciliae Metropoli 
collocans, artem illam texendi suos edocere praecepit. Et ex hinc 
praedicta ars illa prius a Grsecis tantum inter chnstianos habita, 
Bomanis coepit patere ingeniis». 

E Ugo Falcando nella sua cronaca descrivendo le officine tessili 
presso il palazzo reale racconta che durante il lavoro era prescritto 
il silenzio e che si componevano drappi serici a varii colori. «Hic 
eium videas amita, dimita, trinata, idest vulgaris telae sericae uno 
filo, sen licio, duobus aut tribus contexta ». 

Sul famoso pàllio trapunto d'oro e di perle con il leone che 
abbatte un cammello, trovantesi a Vienna, v. F. BOCH, Die Kleino-
dien des heil. rómischen Beiehes deutscher Nation. Vienna 1 8 8 4 . 
Cfr. inoltre M. FRANCISQUE, Becherches sur les étofjes de soie au moyen-
àge. Paris 1 8 5 2 . I p. 7 7 . G. S. BOULGER, The history of silk. London, 
1 9 2 0 . S. TESCIONE, L'arte della seta in Napoli. Napoli , 1 9 3 2 , cap. I. 

1 MURATORI, Dissertazione sopra le antichità italiane, Napoli 
1 7 5 2 (diss. X X V ) . 

2 Storia dei Musulmani in Sicilia, I. ediz. voi. II, pag. 4 4 8 e 
voi. I l i , pag. 1 1 pag. 4 4 7 e segg. e pag. 7 9 8 . V. pure F. D A N I E L E , 
Begali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati, Napoli 
1 7 8 4 . 

3 L ' A M A R I (O. C. voi. II , p. 4 4 8 u. s.) si basa soprattutto sul M. S. 
di Parigi, Anciens Fonds 6 6 0 , fogl. 1 6 3 recto che parla di trentamila 
scilcke o sciuMe ch'egli interpreta come tagli d'abiti siciliani ma che 
altri spiegano in differente modo. Ciò che sembra sicuro dai documenti 
finora venuti in luce è che l'industria serica era diffusa in Campania, 
in Calabria e in Sicilia prima dell'arrivo dei Normanni, ma essi crea
rono la grande arte serica col far venire di Grecia operai provetti e 
con l'impiantare l'opificio regio di Palermo. Cfr. TESCIONE, op. cit., 
pag. 7 . Belli esemplari di tessuti arabi in Meisteruierke Muhamme-
danischer Kunst auf der ausstellung. Miinchen, 1 9 1 0 . Voi. I l i (Die 
stoffe ecc.). Mùnchen Bruckmann, 1 9 1 2 . 

4 Al quale è dovuto l'unico serio lavoro sull'industria serica in 
Calabria : Statuti dell'arte della seta in Catanzaro, preceduti da una 



—- cbe l'arte serica si sarebbe sviluppata ancor prima cbe a Palermo 
a Catanzaro, portatavi direttamente dall'oriente : ad ogni modo 
fu certo sotto i Normanni cbe essa si sviluppò e perfezionò. 

E da Catanzaro proveniva lo stupendo parato di velluto verde 
ricamato d'oro cbe ornava la grande sala dei Durazzo a Castel 
Capuano \ 

Quest'arte •— di cui parte importante era la coloritura 2 su cui 
Federico II impose una speciale gabella e cbe poi venne avocata allo 
Stato — ebbe un periodo di decadenza sotto gli Angioini, per quanto 
in Catanzaro essa continuasse a fiorire protetta da privilegi e immunità 
cbe vennero ratificati ed ingranditi sotto gli Aragonesi 3 . Picco era 

relazione, sull'origine, progresso e decadenza dell'arte della seta in Catan
zaro. Catanzaro 1 8 8 0 . Questo scritto venne ripubblicato col titolo origi
nale : Capitoli, ordinativi et Statuti da osservarsi da quelle persone che 
esercitavano la nobilissima arte della seta in Catanzaro, dal Consi
glio Provinciale dell'Economia di quella città nel 1 9 2 9 . 

Del S. Floro si veda ancbe Le forze economiche della Prov. di Ca
tanzaro. Catanzaro, 1 8 9 6 , e Una scuola di setificio in C. Catanzaro 
1 8 9 8 . V . pure I. GRIMALDI , Studi statistici sull'industria agricola e 
manifatturiera della Calabria ultra II. Napoli, 1 8 4 5 . 

Ì M A R I N C O L A S. FLORO, Capitoli, ordinativi etc., pag. 1 5 . La no

tizia è presa dalla cronaca del D'Amato. Egli ricorda un codice mem
branaceo del 1 2 9 5 dell'Arcbivio di Napoli in cui vi è un inventario di 
diversi tessuti serici di Cathasarito. 

2 Per la storia della colorazione dei tessuti v. : R . PFISTER, Tein-
ture et alchimie dans l'Orient hellénistique. Praga, Semin. Kondako-
vianum 1 9 3 5 , p. 1 - 5 9 ; G . ROSETTI, PUctho de l'arte de tentori che 
insegna tenger pani telle banbasine et sede si per larthe magiore come per 
la comune. Venetia 1 5 4 0 . ripubbl. da I. GUARESCHI, Torino, Utet , 1 9 1 1 ; 
PORTAE, Magìae naturalis, Amsteloduni, 1 6 6 4 ; TALIER, Bell'arte di 
tingere in filo, in seta, in cotone, in lana, in pelle. Venezia, Stamp. 
Stella, 1 7 9 3 ; BELLENGHI, Processo sulle tinte che si estraggono dai 
legni. Ancona, Sartoriana, 1 8 1 1 ; H U M M E L , La tintura delle fibre tes
sili. Milano, Hoepli, 1 8 8 9 . 

3 Cfr. di G I U S E P P E P A L M I E R I : Pensieri economici ; inflessio
ni sulla pubblica ricchezza ; Bella ricchezza nazionale ; F I L I P P O ONO
RIO, Teatro politico ; I. M I L L E N E T , Des principaux produits de la 
partie continentale du Boyaume de Naples. Napoli 1 8 3 4 ; G. M . G A 
LANTI, Descrizione geografica e politica delle Sicilie. Napoli 1 7 8 7 ; OR. 
BORDIGA, Notizie storiche sulla bachicoltura e sulla industria della 
seta nelle provincie meridionali in « Att i del E. Istituto d'Incoraggia
mento di Napoli », L X I I , 1 9 1 1 ; B. CROCE, Storia del Pegno di Napoli, 
Bari, Laterza 1 9 2 5 , pag. 1 4 . 



il commercio crie dei tessuti serici di Catanzaro facevano mercanti 
della penisola ed ebrei : quest'ultimi, sorprattutto tra il 1 4 8 2 — 
anno del diploma di Federico I d'Aragona cbe li parificava ai cri
stiani nei diritti e doveri civici — e il 1 5 0 2 anno dell'applicazione 
nel Regno del decreto di Ferdinando il Cattolico cbe ne ordinava 
la espulsione 

Ai secoli X V e X V I risalgono in genere i capitoli, gli statuti 
municipali cbe ordinavano quest'arte 2 . 

Il X V I I secolo contristato da guerre e da pestilenze fu fatale 
per quest'industria cbe cominciò a decadere sempre più anche per le 
disposizioni vessatorie del governo 3 . 

Carlo III di Borbone cercò ravvivare l'industria della seta con 
privilegi, con franchigie e con istruzioni. All'uopo istituì Commissioni 
per proporre scoperte di miglioramenti e mezzi d'incoraggiamento ; 
emanò editti relativi alle filature, tinture e fatture di stoffe ed altri 
lavori di seta, ed offrì in occasione della nascita del primo infante 
reale, un donativo di quarantacinquemila ducati, per mantenere nel 
Monastero e Conservatorio di SS. Filippo e Giacomo, circa trecento 
monache e figliole appartenenti a famiglie dello stesso ceto. 

Eccitossi allora emulazione fra i fabbricanti di sete, sicché ta
luni tessuti giunsero a contrastare il merito degli esteri. Il loro esem
pio servì pure di sprone alle manifatture di lana, di cotone e di lino, 
le quali però, in verità, se progredirono di numero, poco avanzarono 
nel merito. Produssero tuttavia il vantaggio di scemare la quantità 

1 CATANZARO, Di alcune pergamene antiche spettanti alla citta 
di Catanzaro. SPANÒ B O L A N I , I giudei in Seggio di Calabria... Arch. 
Stor. per le prov. Nap. a. V. f. II pag. 3 3 7 . 0 . D I T O , La storia cala
brese e la dimora degli ebrei in Calabria. Rocca S. Casciano 1 9 1 6 , 
pag. 2 8 5 e segg. M . FERORELLI , CU ebrei nell'Italia Meridionale 
dall'età romana al sec. XVIII. Torino, 1 9 1 5 . P. ANDREOTTI , Storia 
dei Cosentini. Napoli, 1 8 6 9 , II , p. 1 7 7 . CARANO-DONVITO, QU ebrei 
nella storia economica di Puglia. Roma, Rivista Poi. Econom. Luglio 
1 9 3 3 . 

2 Oltre lo scritto già citato del MARINCOLA S. FLORO, Capitoli ecc. 
v. per Napoli R. P E S C I O N E , CU statuti dell'arte della seta in NapoU. 
« Arch. Stor. prov. Napolet. » V, 1 9 1 9 , p . 1 6 6 segg. e per Cava dei 
Tirreni, G . A B B I G N E N T E , CU statuti inediti di Cava dei Tirreni, voi .TI , 
cap. X I I e segg. e la breve memoria del marchese C. GENOINO nel 
catalogo dei « Tessuti e merletti dell'esposizione 1 8 8 7 ». Roma 1 8 8 7 , 
pag. 1 8 1 - 1 9 2 . G . GALLO, Documenti sull'arte della seta. (Bisignano) 
in « Brutium », 1 9 3 4 , n. 5 pag. 1 4 . 

3 0 . D I T O , op. cit., pag. 2 9 9 - 3 0 4 . 



1 V. CAMILLO M I N I E E I RICCIO, La real fabbrica degli arazzi nella 
città di Napoli del 1 7 3 8 al 1 7 9 7 . Napoli, Furchheim, 1 8 7 9 . C. P O S 
SENTI, L'arazzeria napoletana. B.A.N.E.N. , 1 9 3 6 , p. 5 4 9 segg. 

2 Cfr. : Gr. CAEANO-DONVITO, Gli ebrei nella storia economica di 
Puglia, pag. 2 4 e ss. dell'estratto. 

3 Prammatica VI del 3 febbr. 1 7 4 0 . 
4 Prammatica VII del 1 8 sett. 1 7 4 6 , andata in vigore il 3 0 luglio 

1 7 4 7 . 
5 Gr. TESCIONE, L'arte della seta a aNapoli e la colonia di 8. Leucio, 

Napoli S. I. E . N. 1 9 3 2 . 

di quelle stoffe che s'intromettevano dall'estero per l'uso comune, 
ed occuparono gente che viveva nell'ozio e nella indigenza. 

Per merito di re Carlo riprese vigore anche l'arte dell'arazzo in 
voga in Italia nei sec. X V e XVI . Nel 1 7 3 7 chiusasi l'arazzeria to
scana per la morte del granduca, re Carlo chiamò al suo servizio i 
maestri arazzieri l i cenz ia t i 1 . 

A maggior incremento della mercatura lo stesso Carlo Borbone 
ammise nei domini e dipendenze delle Due Sicilie gli ebrei, già cac
ciati sotto gli Spagnoli 2 , ai quali concesse grazie, privilegi, immunità 
ed esenzioni per cinquant'anni, e cinque anni di proroga per tra
sportare altrove i propri effetti s . 

L'esito deluse le sovrane aspettazioni, poiché non vi concorsero 
se non avventurieri senza capitali e senza credito ; e non spiegarono 
se non esorbitanti usure che eccitarono l'odio del popolo e del clero 
e indussero il Re ad ordinare la loro espulsione, senza distinzione di 
sesso di età e di condizione 4 . 

Di mano, in mano, durante il successivo regno di Ferdinando IV, 
si accrebbero le manifatture da per ognidove. Particolare sviluppo 
ebbero i lavori di seta in S. Leucio presso Caserta 5 ove Ferdinando 
raccolse circa ottocento tra uomini e donne verso la fine del sette
cento, sotto il nome di Colonia della Carità. 

Lo stesso Ferdinando aprì anche all'industria popolare altri 
stabilimenti nel Carminello ad Mercata (Napoli), in Bari, Chieti e 
Catanzaro, per scuole e ricovero di fanciulle povere. Sotto la dire
zione di sedici brave maestre progredirono all'Istituto del Carminello 
circa trecento orfanelle in più manifatture di cotone e di seta. 

Lievi miglioramenti riportarono le altre manifatture di seta, 
che in varie foggie si eressero principalmente in Napoli e nelle Cala
brie. Le une e le altre furono tali che diminuirono non poco la impor
tazione delle estere, specialmente di quelle di Firenze, di Torino e 
di Lione. 

Fecesi allora un censimento di tut te le sete del Bearne, rac-



colte in un decennio é sottoposte ai diritti doganali, e si trovò ascen
dere il prodotto annuale ad ottocentomila libbre non comprese quelle 
dei casali e delle isole presso Napoli, immuni da dazi, nè le altre con
sumate nelle Calabrie, o sottratte in contrabbando, le quali si fecero 
ammontare a più di duecentomila libbre 1 . Circa la terza parte delle 
prime e delle seconde, si estraeva ogni anno dagli esteri e la rimanente 
s'impiegava dai nazionali in più specie di lavori. Gravi erano le im
poste e più gravi le molestie degli appaltatori delle imposte su questo 
ramo di ricchezza nazionale. Mosso il reale animo dalle grida generali, 
abolì le une, represse le altre. D'allora cominciò l'industria dei gelsi 
a divenire più estesa, e più copiosa la raccolta dei bachi 2 . 

Quanto alla Calabria in particolare, molte importanti manifat
ture erano state introdotte in Cosenza e comuni finitimi, specie dopo 
il 1 8 5 1 . 

Primeggiava su tutte le altre l'arte della seta in Cosenza, ove un 
filatoio di organzina con macchine a vapore era sorto per iniziativa 
dei messinesi Ottaviani ; un opifìcio degli Zupo esisteva in Cerisana 
per la trattura della stessa specie di seta. 

Si lavoravano pure tessuti di lana semplice ed unita alla seta e al 
cotone — come pannetti, lunette, cascimirri, panni mischi, ecc. — 
in Castrovillari, Altomonte, Cassano ecc. ; ma come limitate industrie 
domestiche. 

Parimenti nella provincia di Catanzaro, ove oltre una discreta 
lavorazione domestica di lana, seta e lino, ovunque diffusa, agivano 
ben cinque fabbriche di seta organzina, due delle quali proprio nella 
città di Catanzaro (Polino e Primicerio), un'altra a Gasperina (Pri
micerio), una quarta a Curinga (Bevilacqua) e la quinta a Cortale. 

Complessivamente ricavavansi libbre 1 1 . 4 8 0 di seta 3 . Secondo 

1 Sul decreto che modificando la legge doganale del 1 9 giugno 
1 8 2 6 per evitare gli inconvenienti e le frodi esclude i lavori di seta « dal 
benefìcio del deposito nelle dogane di Napoli e di Palermo », v. Gior
nale dell'Intendenza della provincia di Calabria ulteriore seconda, 
1 8 3 2 , pag. 1 1 8 . Su altri provvedimenti nello stesso giornale v. 1 8 3 4 
3 maggio (p. 6 2 ) 1 8 3 4 , 2 1 giugno (p. 1 0 6 ) 1 8 3 5 , 2 1 marzo (p. 2 3 6 ) , 
1 8 3 7 , 3 agosto (p. 3 7 3 ) , 1 8 3 8 , ( 2 7 luglio (pag. 1 0 1 7 ) . 

2 G I U S E P P E D E L B E , Descrizione topografica, fisica, economica, 
politica dei Beali Domini al di qua del Faro nel Segno delle Due Sici
lie, con cenni storici fin dai tempi avanti al dominio dei Bomani. 
Napoli, Tipogr. dentro la Pietà dei Turchini, voi. I, pag. 2 5 5 . 

3 G . A E I A S , La quistione meridionale. Bologna, Zanichelli, Voi. I ; 

pag. 1 8 4 . 



il Grimaldi 1 le tratture di seta organzina ed a piccolo aspo erano in 
numero di dodici con una produzione complessiva di diciannovemila 
libbre. 

L'industria della seta •— afferma l'Arias 2 — era riuscita nel 
Mezzogiorno ad assicurarsi una certa esportazione nei mercati stra
nieri, specie tedescbi ed americani ; infatti nel 1 8 5 3 si esportarono 
dai porti continentali 2 3 7 mila libbre di seta lavorata e 5 2 5 mila di 
seta grezza. 

In un parere della Camera consultiva di Commercio in Napoli 
al Ministero dell'interno del l ' l l Maggio 1 8 5 4 , sulla convenienza d'im
portare nel Eegno sotto francbigia la seta orientale grezza, si legge : 

« Le nostre sete t inte da cucire godono generalmente all'estero 
« una reputazione speciale a preferenza di quelle della Svizzera, 
« di Lione, Parigi e della Cina stessa, e ciò per la proprietà di elasti-
« ci ta unica nelle nostre sete, che alle stesse conferisce l'influenza 
« del nostro clima, il quale sembra assegnare al baco da seta il nostro 
« suolo a sua unica patria ». 

Ma prima ancora che l'allevamento dei bozzoli e la produzione 
della seta grezza nel Mezzogiorno fossero colpiti dalla crisi generale, 
cbe ne determinò purtroppo la rovina, una crisi parziale minacciò, 
sin d'allora, il ramo esportatore dell'industria, e cioè quella della 
seta da cucire od ordinaria. 

La materia prima, cbe proveniva soprattutto dalle tre Calabrie, 
cominciò a mancare, essendosi larghissimamente sostituita la trat
tura ad aspo corta, ossia organzina, cbe produce seta fina, alla trat
tura ad aspo lunga, cbe produce seta ordinaria. Verso il 1 8 5 5 sem
bra cbe la sola Calabria Citeriore persistesse nella lavorazione ad 
aspa lunga, ma con una produzione infinitamente inferiore al bisogno, 
per cui si dovè consentire, dopo vivo dibattito e forte opposizione 
dei proprietari calabresi, la importazione in francbigia della seta 
ordinaria orientale. D'altronde la quantità di seta fina cbe l'industria 
del legno adoperava per i suoi lavori era assai scarsa — appena un 
1 0 0 mila libbre all'anno —• di maniera cbe con la importazione della 
materia prima dall'estero, la industria nostrana veniva a perdere la 
sua principale prerogativa, e cioè il singolare pregio della qualità, 
per cui si era potuta far strada, con tanto successo, nei mercati stra
nieri, senza dire della maggiore difficoltà di rifornirsi della nuova ma
teria prima straniera. Sarebbe stata necessaria una trasformazione 

1 Studi statistici sulla industria agricola e manufatturiera della 
Calabria-Ultra. Napoli 1 8 5 2 , pag. 5 2 . Cfr. pure Top. eit. di G I U S E P P E 
D E L R E . 

2Op. cit., pag. 1 5 1 - 1 9 2 . 



della industria, in modo da adattarsi alla nuova qualità della materia 
prima disponibile in casa ; ma era assai dubbio se i nuovi prodotti 
avrebbero potuto, come gli antichi imporsi sui mercati stranieri. 
Certo la introduzione del nuovo metodo di trattura, assai incorag
giato dalle stesse E. Società Economiche, rappresentava, in certo 
senso un progresso, in quanto assicurava più ampi guadagni ai pro
duttori di seta grezza, la cui esportazione ammontava a circa i nove 
decimi della produzione totale, ma per l'industria della seta costi
tuiva una minaccia non lieve, una non lieve causa di crisi. 

Quanto al cotone, anche in Calabria non mancavano produzione 
e manifatture 1 . 

In provincia di Catanzaro, si aveva nel 1 8 4 8 una coltivazione 
cotoniera per circa seimila moggia legali, ma con una produzione 
sempre molto saltuaria, anzi con tendenza a progressivo decremento. 

Coltivazione di cotone si avevano pure in Basilicata, specie nel 
territorio di Matera e di Lagonegro, « ove le terre coltivate a grano 
solevansi rifrescare coltivandole a cotone ». 

Buoni progressi aveva fatto la tessitura del lino in Calabria, spe
cie a Colosimo, Coraci, Scigliano in provincia di Cosenza. Ed altresì 
in provincia di Catanzaro con le manifatture già citate nelle pagine 
precedenti, dei Folina, dei Primicerio e dei Bevilacqua e di altre di 
minore importanza. Ma la maggiore coltura del lino, nel Eeame, si 
aveva, largamente diffusa, nel Teramano, ove però veniva decadendo 
a causa deUa « inondazione degli esteri tessuti, e della caduta della in
dustria domestica che in addietro aveva dato lavoro a migliaia di donne ». 

La maggior produzione di cotone si aveva invece in Sicilia, ove 
serviva ad approvvigionare le numerose manifatture locali, e molta 
pure se ne esportava nelle provinole continentali del Eeame, dalle 
sei alle settemila cantaia all'anno, per l'importo di 1 8 0 a 2 0 0 mila 
ducati all'anno, ed altresì all'estero per qualche migliaio di cantaia, 
del valore di circa trentamila ducati. 2 

1 Cfr. C. U. D E SALIS MARSCHLINS, Nel Begno di Napoli. Viaggi 
attraverso le provincie nel 1789. Traduz. di Ida Capriati. Trani, 
V. Vecchi. Gr. A R I A S , La quistione meridionale, passim. G. D . 
BARTOLO, Memorie varie sul cotone nelle provincie meridionali. F. 
M A R I N I , Della cultivazione dei cotoni « Giorgia », a ciuffo lungo, o 
« Sea Island e Luigiana » e della utilità di introdurla e propagarla 
nelle provincie meridionali del Begno italico. Napoli , Stamperia del 
Pibreno, 1 8 6 2 . F. CANTARELLI, Bapporto al B. Istituto d'Incorag
giamento di Napoli sulla Esposizione delle manifatture del Begno di 
Napoli fatta nel 1 8 3 4 . 

2 II cantaro o cantajo siciliano equivaleva a Kg. 7 9 , 3 4 2 . 



Questi pochi cenni mostrano quanto utili sarebbero storie regio
nali documentate dell'arte tessile nelle provincie meridionali. Tutte le 
trattazioni generali si l imitano a cenni sull'arte del damasco in Catan
zaro. Solo alcuni studiosi di folklore hanno rilevato l'importanza dei 
tessuti popolari calabresi lo studio dei quali — disegni e colora
zione •—• dovrebbe completare quello dei cosidetti tessuti d'arte 1 . 

Nella speranza che qualche giovane volenteroso intraprenda 
questa fatica, compulsando archivi, atti notarili, inventari, polizze 
di pagamento di banche, giornali finanziari ecc. ho scritto questa 
brevissima nota. 

G. CARANO-DONVITO 

1 A. S A U T I E E , Tappeti rustici italiani, Milano. Bottega di poesia, 
1922. S. T E A , Tessuti di Longobucco - Dedalo. 

Sulla colorazione vegetale esiste un'inchiesta molto documen
tata fatta dall'Associaz. Naz. per il Mezzogiorno (presso Biblioteca 
G. Fortunato). V . relazione Princ.ssa S. BORGHESE nei bollettini del
l'Associazione aprile-giugno 1925 e luglio-settembre 1925. U . Z A 
NOTTI-BIANCO, L'art textile calabrais et l'utilisation des couleurs 
végétales in « Congrés intern. des arts popul. à Prague », 1928, T . I I , 
pag. 86 segg. Fotogr. di tessuti calabresi in « Brutium » a proposito 
delle mostre delle arti decor. a Monza (a. I I , n. 7-8 e I V , 9-10). 



IN MEMORIAM 

E D U A R D S T H A M E R 

L a no t i z i a i n a s p e t t a t a d e l l ' i m m a t u r a m o r t e d i B d u a r d 

S t h a m e r h a susc i t a to doloroso r a m m a r i c o i n u n a cerch ia b e n 

p i ù v a s t a c h e n o n quel la de i n u m e r o s i a m i c i che egli a v e v a in 

I t a l i a e d i n G e r m a n i a . P o i c h é c o n S t h a m e r la sc ienza t e d e s c a 

p e r d e u n d o t t o c h e con r ag ione p o t e v a essere a n n o v e r a t o t r a i 

p i ù p ro fond i conosc i to r i de l l ' I t a l i a , le cu i r i ce rche scient i f iche 

negl i a r c h i v i de l l ' I t a l i a Mer id iona le e p r i n c i p a l m e n t e ne l g r a n d e 

Arch iv io d i S t a t o d i N a p o l i è d a m e t t e r s i i n r a p p o r t o p e r m o l t i 

r i g u a r d i c o n quel le d i F e d o r Schne ide r ( anche egli t r o p p o p r e s t o 

s c o m p a r s o nel 1932) sul le p i ù a n t i c h e t r a d i z i o n i del la T o s c a n a 

med ioeva le . 

N a t o i l 26 d i c e m b r e 1883 d a u n d o t t o r e d i A m b u r g o , S t h a m e r 

finiti i suo i s t u d i ne l la ce lebre ' Gelehrtenschule de l J o h a n n e u m 

del la s u a c i t t à n a t a l e , d a l 1903 a l 1907 f r equen tò le U n i v e r s i t à 

d i Le ipz ig , W u r z b u r g e J e n a . 

P r o m o s s o d o t t o r e con u n a t e s i sul la s to r i a de l R e Wenze l , 

v e n n e n e l 1907 v o l o n t a r i o ne l l ' a l lora I s t i t u t o S tor ico P r u s s i a n o 

— oggi G e r m a n i c o — d i R o m a , ne l q u a l e l a v o r ò 12 a n n i p r i m a 

c o m e c o a d i u t o r e e po i c o m e a s s i s t en t e fino a c h e fu n o m i n a t o 

funz ionar io scientif ico a l l ' A c c a d e m i a P r u s s i a n a del le Scienze d i 

Ber l ino , pos iz ione che cop r iva a n c o r a a l la s u a m o r t e il 28 a p r i 

le 1938. 

I l c o m p i t o affidato a l g i o v a n e sc ienz ia to a l m o m e n t o del la 

s u a e n t r a t a n e l l ' I s t i t u t o S tor ico P r u s s i a n o fu quel lo d i c o m p u l 

sa re l 'Arch iv io d i S t a t o d i N a p o l i e spec ia lmen te i Reg i s t r i A n 

gioini : a q u e s t o c o m p i t o S t h a m e r r i m a s e fedele t u t t a la v i t a . 

I n s t a n c a b i l m e n t e e s e m p r e con n u o v a l ena egli c o n t i n u ò 

a far r i c e r che ne l la difficile e v a s t a m a t e r i a : e p e r t a n t o egli d i 

v e n t ò il migl io conosc i to re fra gli sc ienz ia t i t edesch i , così de l -



l 'Archiv io d i N a p o l i c o m e d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e de l R e g n o A n 

gio ino . 

L a m e m o r i a sugli « A v a n z i de l l 'Arch iv io d i Car lo I d i Sicilia 

ne l l 'Arch iv io d i N a p o l i ( F o n t i e r i ce rche negl i A r c h i v i e ne l le 

B ib l io teche i t a l i ane , 1911) » fu il p r i m o f r u t t o d i q u e s t e p r o f o n d e 

i n d a g i n i e al lo s tesso t e m p o u n p r e a n n u n z i o del la g r a n d e o p e r a 

con la qua l e egli si è a s s i cu ra to u n a f a m a d u r a t u r a ne l c a m p o de i 

suoi s t u d i . 

È q u a s i super f luo d i so t to l inea re q u a n t o la n o s t r a conoscenza 

d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e de l R e g n o del le D u e Sicilie ne l l ' epoca s v e v a 

e ang io ina si sia a r r i c c h i t a del la s u a f o n d a m e n t a l e r i evocaz ione 

de i cas te l l i d i F e d e r i c o I I « D i e B a u t e n der H o h e n s t a u f e n i n 

U n t e r i t a l i e u , vo i . 1-3 » t a n t o p i ù c h e S t h a m e r e laborò a n c h e 

u n magni f ico l avoro su i « D o c u m e n t i p e r la s to r i a del le cos t ru 

zioni de i cas te l l i d e l l ' I m p e r a t o r e F e d e r i c o I I e Carlo I d 'Ang iò » 

(vo lume I , C a p i t a n a t a , L ips ia 1912 - V o i . I I 0 Apu l i a e Basi l i 

c a t a , L ips ia 1926). 

A n c h e c o m e funz ionar io scientifico d e l l ' A c c a d e m i a d i Be r l ino 

S t h a m e r t o r n ò spesso i n I t a l i a con sos te a R o m a e a N a p o l i p e r 

raccogl iere e p o t e r r i p o r t a r e i n p a t r i a que l r icco m a t e r i a l e pe r le 

a l t r e sue m e m o r i e c h e lo h a n n o g i u s t a m e n t e qual i f ica to pe r il p r i n 

cipale conosc i tore del la s to r i a de l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e de l X I I I 

secolo, m e m o r i e c h e h a n n o v i s t o la luce i n m a s s i m a p a r t e negl i 

A t t i d e l l ' A c c a d e m i a . 1 

1 Sarà forse utile di dare qui l'elenco dei principali lavori, di E. 
Sthamer apparsi nel Anhandlungen (Abh). e nei Sitzungsberichten 
(S. B.) dell'Accademia di Berlino. 
Studien uber die sizilischen Begister Friedrichs I L , SB. 1920. 
Die Ùberlieferung der Qesetze Karìs von Anjou, SB. 1922. 
Die verlorenen Begister Karls I. von Anjou, S. B. 1923. 
Studien uber die sizilischen Begister Friedrichs II, 2 Mitteilung, SB. 

1925. 
Fin Beitrag zur Lehre von den mittelalterlichen Urlcunden, SB., 1927. 
Originai und Begister in der sizilischen Verwaltung Karls I von Anjou, 

SB. 1929. 
Studien iiber die sizilischen Begister Friedrichs II, 3 Mitteilung, SB. 

1930. 
Der Mònch Azzo von Montecassino, SB. 1932. 



L ' u l t i m o d i q u e s t i l a v o r i si a p r e con u n i n n o a l la bel lezza 

d i R a v e l l o , e la s u a p re faz ione è s t a t a s c r i t t a a Capr i ne l m a g g i o 

1937. S t h a m e r n o n s o l t a n t o conosceva gl i A r c h i v i d e l l ' I t a l i a 

Mer id ionale , m a a m a v a a n c h e quel le reg ioni e a p p r e z z a v a la 

gent i lezza de i suoi a b i t a n t i . 

E g l i r i c o r d a v a con g r a t i t u d i n e i l prez ioso appoggio che i n 

ogni occas ione a v e v a o t t e n u t o pe r i suoi l avor i d a i funz ionar i 

degli Arch iv i e i l r i conosc imen to scientifico che gli ven iva t r i 

b u t a t o d a i d o t t i i t a l ian i . S t h a m e r sperava d i adempiere a l com

p i t o delle sue r icerche s tor iche nel l ' I ta l ia Meridionale — che 

egli v e d e v a c h i a r a m e n t e n e l suo comple s so c o m e n e s s u n a l t r o 

d o t t o t e d e s c o , — in c o m u n i o n e idea l e c o n l a sc ienza i t a l i a n a , cos ì 

c o m e c o n v e n i v a a l la s t o r i a s t r e t t a m e n t e l e g a t a de i d u e p a e s i 

e a l le l o ro t r a d i z i o n i c u l t u r a l i . A lu i v a i l g r a t o r i co rdo d i q u a n t i 

s e g u o n o il m e d e s i m o i d e a l e . 

HANS WALTER KLEIWITZ 

Bruchstilcke mittelalterlieher Enqueten aus Unteritalien, Abh. 1933. 
Ber Sturz der FamiUen Bufolo und della Marra nach der siziMschen 

Vespèr, Abh. 1937. 
Altrove sono inoltre apparse le seguenti opere : 

Die Hauptstrassen des Kónigreiehs Sizilien ini 13. Jahrhundert, 
Studi di storia Napoletana in onore di Michelangelo Schipa, 
Napoli 1926. 

Die vatikanisehen Handschriften der Konstitutionen Friedriehs II. fur 
das Kònigreich Sizilien, Festschrift fur Paul Kehr, Weimar 1926. 

Aufgaben der Gesehichtsforschung in Unteritalien. Mit besonderer 
Berucksichtigung der mittelalterlichen Ver fassungs-uni Verwal-
tungsgesehichte, Zeitschrift fur Rechtsgeschichte Grermanisti-
sche Abteilung 46, 1926. 

Aus der Vorgesehiehte der sizilischen Vesper, Quellen und Forschun-
gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 19, 1927. 

Eigenes Diktat des Herrschers in Briefen der sizilischen Kanzlei des 13. 
Jahrhunderts, Festschrift fur Alexander Cartellieri, Weimar 
1927. 

Die BechtssteUung der Burg Bocca Janula, Casinensia, Montecassino 
1929. 

Das Chartular von Sani' Angelo in Formis, Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 22, 1930-31. 





EECENSIONI 

E. STHAMER, Der Sturz der Familden Bufolo und della Marra nach der 
sizilischen Vesper (Abhandl. der Preussisch. Akadem. der 
Wissensch. 1937, Phil. , hist. Kl. 3), pp. 68, BM 4, 50. 

Dalle earte della cancelleria del Vicariato di Carlo II d'Angiò, 
allora Principe di Salerno, l'A. — benemerito per numerosi e impor
tanti studi sulla monarchia Sveva — ritrae la quasi drammatica 
disavventura delle famiglie Eufolo di Eavello e della Marra di Bar
letta, le quali dopo aver goduto l'illimitato favore della Corte e tenuti, 
per varie generazioni, sotto Svevi e Angioini, i più alti e delicati 
uffici in Puglia, in Calabria, nei Principati e specialmente in Sicilia, 
repentinamente, per la più inopinata delle disgrazie politiche, preci
pitarono in estrema rovina. Per la sua stretta connessione con l'insur
rezione dei Vespri Siciliani — posta in luce dall'acuta indagine dello 
S. — merita di risalire dai margini della storia la familiare vicenda che 
rivela non pure un singolare aspetto della dominazione angioina nel 
tempo in cui più fortemente era premuta dalle forze aragonesi, ma 
interessa, per molti versi, anche la Calabria. In questa regione, infatti, 
quasi interamente, si svolge lo straordinario avvenimento che, se 
non andiamo errati, s'inizia poco tempo dopo che Carlo d'Angiò, 
riconosciuto vano il guerreggiare per la riconquista della Sicilia, lascia 
suo figlio, nominandolo Vicario del Eegno (gennaio del 1283), nel 
campo della Cafona presso Eeggio e si reca in Guascogna alla famosa 
disfida con gli Aragonesi, alla presenza del re Edoardo d'Inghilterra, 
da lui stesso proposta. 

Delle due famiglie — che, in corso di tempo, avevano accumulate 
grandi ricchezze — coprivano cariche dopo la rivoluzione dei Vespri, 
fra gli altri : Matteo Eufolo che era stato per vari decenni preposto 
alle principali magistrature di Sicilia ; suo figlio Lorenzo, per avanti 
militare e poi assunto nell'amministrazione delle Finanze ; Angelo 
della Marra, prima uomo d'arme e crociato a Tunisi nel 1270 con 
Luigi I X il Santo, poi magister rationalis ; il fratello Rogerio, già 
arcidiacono nella Chiesa di Troja, indi militare e castellano in vari 
luoghi, e, infine, deputato alVofficium thesaurarii camere regie et 
graffii hospicii ; l'altro fratello Galgano, pure castellano in Puglia e 
altrove, e poi banchiere da cui lo stesso re prendeva, a cambio di 
favore, considerevoli somme. Questi due della Marra partecipavano 



della cerchia più intima della Corte esercitandovi la più grande in
fluenza : segnatamente Galgano come autorevole consigliere in que
stioni finanziarie ed esecutore di missioni di fiducia. 

Le cause della rivoluzione dei Vespri si ricercarono, dapprima, in 
errori di carattere generale, in difetti dell'organizzazione amministra
t iva dello Stato, e, sovratutto, nella debolezza umana, come appare 
dal preambolo delle leggi di Carlo d'Angiò (prò reformatione regni 
ac eius statu pacifico) del 10 giugno 1282. Ma, più tardi, lo stesso re 
cominciò a dubitare se la colpa non dovesse ricadere proprio sugli 
alti dignitari di Sicilia e di Calabria nei quali aveva riposta la maggiore 
fiducia e di cui era solito seguire i consigli : i loro sistemi ed abusi 
avevano dovuto cagionare la mala signoria e la rivolta. Quest'idea, 
però, suo figlio pose in effetto con risultati concreti sotto la sagace 
guida •— come dimostra l'A. — del famoso giureconsulto Bartolomeo 
di Capua ; il quale, allora assai giovane, aveva ottenuto il grado di 
dottore nell'Università di Napoli nel 1278 e nel 1282 era entrato come 
consigliere del Principe cbe poi servì ininterrottamente fino alla 
morte, sì cbe il regno di Carlo II d'Angiò mostra visibilmente la sua 
impronta. E vorremmo aggiungere cbe il Principe era arrivato a 
Napoli dalla Francia il 26 agosto dell'82 insieme coi cugini Roberto 
d'Artois e Pietro d'Alencon, trattenendovisi fino al 16 di settembre 
presso Guido di Montfort prima di raggiungere suo padre a Reggio. 
In questo breve tempo dovette, per sua ventura, conoscere Bartolo
meo cbe lo seguì in Calabria e del grande processo cbe allora si formò 
contro i più alti personaggi del Regno fu, senza dubbio, l'ispiratore 
e il dirigente. È plausibile ancbe cbe Bartolomeo, avendo parentado 
poco esteso, fosse il più adatto a consigliare liberamente il Principe 
nella grave faccenda, là dove tutt i gli altri dignitari e ufficiali erano 
strettamente fra loro imparentati. Ancbe qui la ricerca arcbivistica 
è esauriente e l'analisi documentale accurata, mentre tutto lo svol
gimento del processo conferma il rilievo cbe Bartolomeo, quale figlio 
di un vecchio advocatus fisci, nella sua azione, tenesse principalmente 
d'occhio gl'interessi dell'Erario. 

Il colpo fu preordinato con volpina avvedutezza perchè nessuno 
scampo potessero trovare gl'incolpati, i quali fino al 16 giugno 1283 
continuarono a ricevere dal Principe chiari affidamenti e pubblici 
segni di favore e di grazia. Ma nella giornata seguente — festa del 
Corpus Domini, forse non scelta a caso, si bene per ovviare l'atten
zione della massa del popolo attirata dalle funzioni e processioni re
ligiose •— vennero tutt i catturati. 

Il 30 marzo dell'83, il Principe, tenuto il Parlamento nella Piana 
di S. Martino, aveva pubblicato i nuovi Capitula (opera di Bartolomeo) 
e il 10 aprile erasi ritirato nel non lontano castello di Nicoterasul 
golfo di Gioja. 



Non dispiaccia qui, a mo' di chiosa, qualche chiarimento. Il 
Vicario non molto tempo dopo l'allontanamento del padre aveva 
lasciato il campo della Catona, e per togliere la cattiva impressione 
di aver abbandonato il posto di combattimento, aveva pubblicato il 
diploma Universis Civibus Neapolitanis tam militibus quam popu-
laribus 1 nel quale diceva di non meravigliarsi se erasi ritirato con 
l'esercito da Eeggio per trasferirsi a Terranova e accamparsi in 
planitie Saneti Martini, avendo ciò fatto per trovare aria buona, 
sfuggire strade cattive e terreni paludosi, e mutare la linea di difesa 
dalla riva del Tirreno al corso del Metauro. Veramente avrebbe avuto 
ragione di dire tutto l'opposto, ma stava il fatto che gli Ara
gonesi non desistevano dalla guerra in Calabria e che sulle coste in
crociava troppo assiduamente la flotta siciliana comandata da Rug
gero di Lauria assaltando terre e castelli della marina. In quel torno 
di tempo lo stesso re Pietro d'Aragona aveva preso Seminara ucci
dendo i baroni e quanti vi si trovavano 2 , mentre faceva assaltare 
la Catona e sbarcare in Calabria 500 uomini che dal bosco di Solano, 
ove si erano annidati, infestavano il territorio di Reggio. In questa 
città, re Pietro era anche sbarcato, il 14 febbraio, accolto festosa
mente e, all'interno, erano molto vivaci le fazioni degli antichi par
tigiani degli Svevi. Onde, il Principe, tenuto consiglio col conte di 
Alencon, il conte d'Artois, il duca di Bretagna, i conti di Squillace, 
di Acerra e di Catanzaro, ritenne prudente spostare il campo sulla 
Piana, finché anche re Pietro, abbandonando la guerra, non si recò 
alla disfida (14 aprile 1283), indetta per P8 di giugno e poi, come si sa, 
non avvenuta. Così, dunque, il 13 aprile Carlo si riaffacciava al Tir
reno passando nel castello di Nicotera 3 di cui suo padre nell'ottobre 
dell'82 aveva affidata la difesa a Guglielmo di S. Felice e poi a Ber
trando d'Artus o d'Artois (Beg. Ang. 1282 B n. 39 ff. 132, 136). Co-

1 Riportato da F E R R A N T E DELLA MARRA, Belle famiglie estinte 
e t c , p. 46 ss. 

2 Cfr. A M A R I , Guerra del Vespro, I, p. 230 ss. 
3 Ciò che non impedì a Ruggero di Lauria di avvicinarsi con la 

sua armata per incendiare e in parte mettere in fuga una flottiglia 
angioina, come narra la nota Anonymi Historia Sieula a Normandis 
usque ad Petrum Aragonensem. —• Nicotera fu presa nell'agosto del 1284 
da Ruggero che l'assaltò di notte con dieci galee mettendo in fuga 
il presidio di 500 cavalli, 2000 fanti e 2000 terrazzani comandato 
da Pietro Ruffo, il quale potè solamente rendere inservibili otto galee 
che trovavansi nel vecchio arsenale (dove ancora chiamasi Tarzanà). 
Cfr. anche A M A R I , ib. p . 305. 



munque, a Mcotera *, nel più. grande segreto, fu preparato il tratto 
accorto del 17 giugno e di là furono spediti da Bartolomeo i mandati 
ad capiendum. (I fogli di tutt i i Regesti della Cancelleria appariscono 
da quel giorno strappati e le registrature riprendono ordine solo tre 
settimane dopo). Matteo Rufolo, che trovavasi alla Corte, fu inter
nato nel castello di Mesiano (sito sulla pianura di Mileto non siidòstlich 
von Tropea). G-iov. di Alzurra, già Justitiario di Basilicata, insieme 
con Hugues de Poutrain, anche Justitiarius della Sicilia ultra f lumen 
Salsum fino a pochi giorni prima dei Vespri, nel castello di Cosenza ; 
ivi fors'anche Angelo della Marra se non fu, secondo noi, trattenuto 
a Nicotera, dove poco di poi, venne condannato. A Bari fu imprigionato 
Lorenzo Rufolo, già Secretus di quella Terra e a Barletta Galgano della 
Marra. Di Rogerio che trovavasi anche a Nicotera come economo della 
cassetta privata del Principe con Adamo de Douzy (finito, poi, arci
vescovo di Cosenza) non si sa il luogo di prigionia, ma sarebbe stato 
rinchiuso in un luogo forte non lontano ; e noi, senza molta diffi
coltà, penseremmo al castello di Monteleone, spesso menzionato in 
quella guerra, e di cui, proprio un mese prima, il Principe aveva no
minato custode (Consorgius) Enrichetto di Nizza 2 . Anche i Secreti 
di Calabria, Gualtiero Guisando e Tommaso Cazzolo di Scala vennero 
incarcerati, ma ignorasi dove. Tutta l'azione si svolse in cinque giorni 

1 Proprio in quei giorni (8 giugno) le galee angioine, partite da 
Nicotera al comando di Guglielmo di Marsiglia per girare la Sicilia 
e vettovagliare il castello di Malta, erano sorprese e sbaragliate da 
Ruggero di Lauria. 

2 Cfr. V. CAPIALBI, Epistole etc. p. 259. — L'8 novembre 1282 C. 
d'Angiò dava ordine a Pietro Ruffo di perlustrare la parte monta
gnosa della Sila, a Bertrando d'Artois di custodire il territorio da Ni-
castro a Monteleone, a Ponzio de Blancbefort di stare a guardia, 
da Monteleone, di tutta la rimanente Calabria per combattere,, fare 
prigioni e sterminare i nemici e malfattori che infestavano la re
gione (Beg. Ang. 1282 B n. 39 f. 141 t.). Da Monteleone il Blanche-
fort, subito dopo, comunicava al re di aver appreso da persone fidate 
che re Pietro d'Aragona si preparava ad assaltare la Terra di Scalea 
con 100 cavalli, 500 fanti e due grosse navi cariche di vettovaglie, e 
di aver fatto fortificare le mura di detta Terra inviandovi ancbe 
buona milizia. Lo informava anche che in Calabria erano venuti molti 
fuorusciti per promuovere sollevazioni. A 2 dicembre il re risponde 
lodandolo e ordinando di catturare e mettere a morte i colpevoli 
(Beg. Ang. ib. f. 146 t.). — Anche questo castello fu preso nel 1288, 
sotto Giacomo d'Aragona, da Ruggero di Lauria, come c'informa il 
CAPIALBI (l. e). 



e non appena i corrieri (22 giugno) da Bari e daBarletta — imboccando 
sulla costa di Taranto, a Bocca Imperiale, la Valle del Orati, per im
mettersi nell'antica Via PopiUa cbe passava per Nicastro e Monte-
leone •—- portarono a Nicotera la notizia delle catture eseguite, fu 
pubblicato un manifesto — già preparato — nel quale si deplorava : 
cbe molti vitia eransi radicati nel governo del Regno, tenuti nascosti 
dalla ealliditas occulta, per danneggiare le facultates dei sudditi ; cbe 
i Rufolo e i della Marra ne erano i maggiori responsabili, percbè 
mala omnia procurabant con le quotidiane imposizioni (gravamina), 
estorsioni, illecite locupletazioni etc. preferendo l'utilità privata alla 
pubblica ; cbe questo mal oprare (crimen, délictus, scélus, etc.) era 
stato causa della perdita della Sicilia. Si trattava, quindi, di verba 
generalia senza specificazioni, nè determinate accuse ad hominem. 
Onde, giustamente l'A. ritiene erronea l'asserzione : che fu loro im
putato d'hauer fatto estraere in pregiudicio della Corte Regia gran quan
tità de grani da Sicilia e d'essernosi trouate ne i studioli ò scrittori di 
Matteo lettere della Regina Costanza à lui scritte, e d'essersi rallegrato 
della ribellione di Sicilia » 1 . Cbe se veramente le grandi ricchezze 
avevano potuto destare il sospetto o altro sentimento nella Corte, 
non risultano contestate a Matteo Rufolo imputazioni d'intelligenze 
politiche con la figlia di Manfredi e nemmeno sarebbe credibile che 
un buon mercante di grani potesse rallegrarsi della perdita di una 
importante fonte dei suoi cospicui profitti. Da tutta la processura ri
velasi, invece, il disegno della Corte — che aveva urgente necessità 
di danaro per la guerra contro Sicilia ed Aragona — di provvedersene 
con un audace espediente. Appena iniziato il processo, e prima che le 
accuse fossero provate, si ricorse, contro ogni principio di diritto e 
di giustizia, all'incamerazione non al semplice sequestro del patri
monio dei presunti colpevoli che, infine, non tutto era di malo acqui
sto. Si mirò principalmente ai beni mobili, al bestiame, alle derrate, 
ai crediti, agli oggetti preziosi, al danaro. F u una caccia selvaggia 
e il fisco roteò per lungo gli artigli grifagni. Vari Conventi delle Pu
glie, gli Ordini di S. Giov. di Gerusalemme, dei Cavalieri Teutoni, 
dei Templari, l'Ab. di S. Victor di Marsiglia (per il territorio di Ra-
vello) etc. ebbero intimazione di consegnare al Justitiario della Terra 
di Bari ogni cosa pertinente ai Rufolo e ai della Marra ; così pure i 
milites Guglielmo Alamanno e Riccardo di Nicotera per i possessi 
delle due famiglie in V. di Crati e Terra Giordana. La stessa moglie 
di Matteo fu costretta a dare tutta la moneta che aveva con sè per 
poter ritornare indisturbata a Ravello Affluirono, così, nelle esauste 
casse della Real Camera somme ingenti impiegate subito per il soldo 

1 F . D E L L A MAREA, O. C. p. 349. 



e l'approvvigionamento della truppa e della flotta, ed anche per paga
menti di prestiti fuori del Regno. Ma, poiché la Corte dichiarava sem
pre di aver necessità di danaro ultra quam dici valeat e questa fonte 
non era inesauribile, s'imposero sborsamenti anche ai parenti de-
gl'inquisiti e si colse il destro per sottoporre a sindacato tutte le alte 
amministrazioni del regno di Carlo I per costringere gli Umziali del 
tempo a venire a composizione. 

Mancano nei Registri gli elementi essenziali del processo (prove 
e sentenze) onde non si sa come gli accusati vennero convinti dei loro 
crimini, ma, a nostro avviso, non sono mai esistiti essendosi dovuto 
il governo ritenere dispensato da ogni altra formalità dopo la pub
blicazione del generico atto di accusa del 22 giugno, a malgrado che 
il processo fosse condotto da un esimio giurisperito. Rilevasi, tuttavia, 
cbe la causa fu avocata alla Corte del Principe il quale pronunziò le 
sentenze o, piuttosto, le decisioni. Ogni caso fu trattato a parte. 

Galgano della Marra, ai primi di luglio, si ammalò gravemente 
da venire in punto di morte, ma, pensandosi ad un'astuzia, fu man
dato da N i c o t e r a 1 Landolfo o Adinolfo d'Aquino conte di Acerra 
per accertarsene insieme con Alduino Filangieri di Candida justi-
tiario di T. di Bari, ed eventualmente presenziare al seppellimento 
nello stesso Castel del Monte ; in caso diverso far subito condurre 
Galgano e Lorenzo Rufolo in Calabria. Due mesi dopo, però, essi 
non erano ancora giunti e il Principe, sulle mosse di rientrare in 
Napoli, dava il contrordine che se fossero in viaggio per Nicotera 
volgessero indietro per il Castel dell'Ovo dove, intanto, giungeva, 
sotto forte scorta e in catene, Rogerio della Marra, mentre l'altro 
fratello Angelo, condannato a Nicotera ad suspendium, figura già 
quondam il 3 ottobre 1283. 

Prima fu trattato il caso di Matteo Rugolo perchè — dice l'A. — 
le sue colpe erano meno gravi o meno consistenti o, più verisimilmente, 
per qualche passo dei suoi parenti verso il Principe. Ciò cbe potrebbe 
anche spiegare il permesso accordato il 25 luglio all'Ab. Giov. Ru
folo e al frate francescano Abamoto di visitare il prigioniero nel ca
stello di Mesiano e parlargli liberamente, intanto che a sua moglie 
e alla moglie di Lorenzo era concesso di partire per Ravello o per 
altro luogo del Regno. L'effetto della visita parentale dovette essere 
che Matteo, accogliendo il prudente consiglio dell'Abate Giovanni 
di preferire la perdita del patrimonio ad un triste esito del processo, 
«rivelò » dove era il suo danaro. (E trattavasi di più che 16,000 onze 
d'oro in contanti !). Così il 30 luglio furono dati ordini di levare il 

1 Infatti, trovavasi in febbraio al campo di S. Martino ( V . DELLA 
MAURA, op. cit. p. 46 ss.). 



sequestro o la confiscazione dai suoi beni. La « rivelazione » di Matteo 
— a noi sembra — fu sollecitata dalla stessa Corte, la quale, per 
i fini immediati cbe dal processo ripromettevasi, non doveva rite
nersi in tutto soddisfatta dei mezzi fino allora adottati per assicurare 
all'arca fiscale l'intera sostanza mobile dei più ricebi accusati : il 
danaro (crediti, depositi, diritti e ragioni), difficilmente afferrabile 
per sua natura, le sfuggiva senza una guida sicura. E non deve pa
rere nemmeno inverosimile che la rivelazione sia mancata da parte 
dei fratelli Angelo e Galgano della Marra, i quali, forse pretendendo 
difendersi, finirono per pagare con la vita, pur non essendo più col
pevoli degli altri e nonostante che presso il Principe a Nicotera vi 
fosse, nella Cancelleria, il loro cognato Sparano da Bari. (Sul loro 
destino dovette anche gravare il timore di una violenta vendetta 
cbe i turbolentissimi tempi avrebbero pericolosamente assecondata 
trattandosi di gente assai qualificata per ricchezza e potenza feudale). 
I loro cugini Angelo e Franco Santacroce di Barletta l , fuggiaschi 
e non accusati, ottennero, invece, il 25 luglio, su cauzione di 1000 
onze d'oro, salvacondotto e revoca del sequestro perchè — dice lo 
S. — si voleva tenerli come testimoni; ma, poiché non v'è segno di 
istruttoria, né indizio che volesse farsene, può anche pensarsi che 
si volesse ricavar frutto dal timore. Diversamente capitò a Giov. 
D'Amico di Barletta che, pure tenutosi nascosto, fu incarcerato per 
parecchio tempo, quantunque avesse ottenuta salvaguardia per 
300 onze d'oro. 

Il 25 o 26 ottobre il Principe partì da Nicotera, facendo la prima 
sosta a Nicastro, e giunse il 16 novembre a Napoli dove subito intimò 
a comparire entro trenta giorni, con salvacondotto, gli altri fratelli 
di Matteo Bufolo, Orso e Giacomo e la sorella Chura moglie di Rogerio 
della Marra. La sottile, ma perspicace disamina dei documenti fa 
risaltare la figura di questa donna la cui azione è principale nella 
seconda fase del processo. Non è apparsa Chura in Corte che, in ven
tiquattro ore, — tra il 21 e il 22 dicembre — è emessa una serie di 
provvedimenti favorevoli a tutt i i suoi parenti dovuti, senza dubbio, 
alla sua influenza. Riso della Marra, zio del marito, ottiene salva
guardia per rimpatriare, rilievo dal sequestro, quitanza generale per sè 
e suoi eredi per i governi esercitati sotto Carlo d'Angiò e riabilita
zione come devotus noster ; gli stessi benefici sono concessi a Giov. della 
Marra, Aglio del giustiziato Angelo, contro cauzione di 4000 onze 

1 Famiglia immigrata in Calabria nel sec. X I V : gli ultimi discen
denti vissero, a memoria d'uomo, a Monteleone. Cfr. anche G. B. 
MAEZANO, Intorno ad un monumento rinvenuto nella distrutta Bor-
rello etc., p. 18 ss. 



d'oro e divieto di abitare in Barletta per due anni; in grazia sono 
ricevuti, con restituzione dei beni, la vedova e i figli di Galgano cbe, 
intanto, col suo compagno di prigionia, Lorenzo Bufolo, era stato 
afforcato (nobili mulieri Rodie... uxori quondam Galgani de Marra... 
quem culpa et merita ad suspendium condapnaverunt). Queste esecu
zioni — deduce giustamente l'A. — debbono essere avvenute tra 
il 6 e il 22 dicembre, prima della comparizione di Cbura. E sarebbe 
stato strano cbe questa non avesse fatto nulla in prò' di suo marito 
la cui v i ta era ancbe seriamente minacciata. Con un decreto spedito 
il 21, il Principe, pia benignitate commotus, rimetteva il giudizio sulla 
vita e la morte di Eogerio al re Carlo dicbiarando cbe, se il ritorno 
di questi fosse ritardato più di cinque anni, egli stesso avrebbe li
berato il prigioniero con l'ostaggio dei figli, la cauzione di 6000 onze 
d'oro, l'assegnazione di un determinato domicilio, l'obbligo di pre
sentarsi ad minus semel in die ai suoi incaricati, il giuramento di fe
deltà etc. La moglie e i figli avrebbero avuto restituiti i beni, appena 
versate alla Camera 4000 onze d'oro. Erano dure condizioni, ma il 
meglio che si potesse ottenere. 

Ai primi di gennaio dell'84, il Principe parte per le Puglie e la 
Basilicata , occupandosi, durante il viaggio, del processo. A Barletta 
s'incontra nuovamente con Chura, la quale ottiene altre provvisioni 
per sè e i suoi disgraziati congiunti : con quattro documenti del 10 feb
braio ricupera finalmente i bona stabilda ed è ricevuta ufficialmente 
in grazia (Ghuram mulierem Rogerii de Marra eiusque liberos ad gra-
tiam receperimus). 

Ma assai grave fu per i condannati il pagamento delle fortissime 
penalità. Versate le prime 2400 onze d'oro con l'aiuto del Principe 
che sollecitò i suoi debitori, ormai noti, Matteo Bufolo, liberato dal 
castello di Mesiano e ancorché autorizzato ripetutamente ad alie
nare i suoi beni stabili, non riusci a coprire il debito e dovette essere 
sacrificata anche una parte del patrimonio del vecchio Nicolò Bufolo, 
suo padre. F u così ridotto in estremità. Anche Eogerio della Marra 
delle 6000 onze d'oro occorrenti per la sua liberazione dal Castel del-
l'Ovo fu in grado di pagarne appena 4000 perchè Chura e i suoi 
figli riavessero le proprietà. Tuttavia, pare, che il Principe, definito 
il caso di Matteo Eufolo, avesse premura di chiudere il processo pri
ma del ritorno di re Carlo e speditamente furono regolati, mediante 
accordi, gli altri casi minori L'Erario, ormai, poteva chiamarsi ser
vitissimo col solo rammarico forse che dei beni mobili staggiti, e spe
cialmente del copioso bestiame, molta parte era andata perduta per 
dispersioni e illecite appropriazioni. 

Intanto, la flotta angioina veniva sconfitta (5 giugno) nel golfo 
di Napoli e il Principe stesso cadeva prigioniero. Tre giorni dopo 
tornava Carlo d'Angiò e riabilitava Eogerio come famiUaris et fidelis 



noster forzando i suoi debitori a soddisfare il resto della composizione. 
Così ebbe termine il singolarissimo processo e le due famiglie cbe 
con le loro sostanze avevano riparato la disperata situazione creata 
alla dinastia angioina dalla rivoluzione dei Vespri, decaddero per 
sempre ; cbè se i Rufolo e i della Marra ebbero ancora uffizi di Stato 
le loro case non si elevarono mai più all'antico splendore e il palazzo 
Rufolo in Ravello resta come simbolo della caducità dell'umana 
fortuna. 

Con vero interesse, l imitatamente messo in vista da un sommario 
ragguaglio, si legge questo denso studio elaborato su numerosi docu
menti, per la massima parte, inediti. Riccbissimo di notizie storico-
geografiche, di note critiche ed esplicative, di richiami bigliografìci, 
si segnala degnamente all'attenzione degli studiosi e si acquista pre
gio anche per la forma sobria ed efficace, propria dell'illustre autore 
che con tutta la sua intensa opera ha dato assai rilevanti sussidi 
alla storia delle nostre regioni nei sec. X I I I e X I V purtroppo cosparsa 
ancora di fìtta caligine. 

C. F. CRISPO. 

L T N N T O W N S E N D W H I T E , Latin monasticism in Norman Sicily, 
The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Mass. 1938. 

Scritto con probità scientifica, dopo un accurato esame delle 
fonti e della letteratura, questo volume reca un effettivo notevole 
contributo allo studio dell'origine del monasticismo latino e bizantino 
in Sicilia e in genere dell'estrema parte meridionale della penisola. 

Fu Sant'Atanasio a propagare in occidente, all'inizio del IV sec. 
l'ideale dell'ascetismo cristiano : tuttavia non sembra probabile cbe 
un monasticismo organizzato si sia sviluppato in Sicilia prima del
l'arrivo nell'isola (ottobre 363) di Sant'Harione seguito da una « mul-
titudo religiosorum hominum » : e nonostante la scarsezza delle testi
monianze, dobbiamo ritenere che nei due secoli seguenti, alla stregua 
del resto del mondo mediterraneo, il monasticismo si sia sviluppato 
anche in Sicilia, soprattutto perchè quell'isola rappresentava un'oasi 
di relativa sicurezza durante le invasioni barbariche in Italia e nel 
nord dell'Africa. 

Dalle lettere di Gregorio Magno, apprendiamo che, per iniziativa 
dello stesso pontefice, la Sicilia ricevette alla fine del VI sec. un note
vole incremento di monaci latini : e molti si son valsi dei brani di 
queste lettere per sostenere che verso il 600 la Sicilia era completa
mente latinizzata. Ma il materiale epigrafico trovato lungo tutta la 
costa della Sicilia orientale mostra che, ancora nel V secolo almeno, 
la maggioranza della popolazione di quella parte dell'isola parlava 
greco, ed è molto probabile che identica fosse la situazione nel sud 



della Sicilia ove tra il 591 ed il 603 troviamo ad Agrigento un vescovo 
greco — S. Gregorio -— che certo doveva presupporre una consi
derevole comunità greca, e forse anche un clero regolare greco, per 
quanto questo sia diffìcile a dimostrare : ad ogni modo solo la persi
stenza dell'elemento greco può spiegare la straordinaria rapidità con 
cui l'isola ed i suoi monasteri furono bizantinizzati nella prima me
tà del VII sec. durante le immigrazioni dal L e v a n t e 1 . 

Come si vede l'A. assume una tesi differente da quella del Lenor-
mant — secondo il quale la seconda riellenizzazione della Magna 
Grecia sarebbe avvenuta nell'VIII sec. durante la persecuzione ico
noclasta —-, e da quella del Brehier e dell'Orsi, che vedono già ope
rarsi questa trasformazione verso la metà del VI sec. Per lui, come 
per il Butler la chiave di tutta quest'epoca è l'antagonismo tra mono-
fisiti —• reclutati in genere tra copti e siriani — e melchiti rappresen
tanti dell'imperialismo bizantino ; evento storico sul quale già s'era 
intrattenuto il Bodotà (t. II, pag. 54 e segg.). 

Nelle provincie conquistate dai Persiani era naturale che Cosroe 
perseguitasse i melchiti che posti nell'alternativa di diventare giaco-
biti o di essere uccisi si davano alla fuga : nè maggior pace ebbero 
questi difensori di Bisanzio sotto l'imperatore Heraclio che innalzando 
lo stendardo della riscossa contro i Persiani (629) s'illuse di unificare 
ortodossi ed eretici sposando la causa del monotelismo. Ebbe invece 
contro di lui giacobiti copti e melchiti, i quali ultimi ingrossarono le file 
della emigrazione verso occidente creando così quell'atmosfera cbe 
condusse il Sinodo romano a condannare nel 649 il monotelismo. Se 
i Copti offrirono armi e preghiere agli Arabi liberatori, i Greci di 
fronte alle armate dell'Islam come già di fronte a Cosroe e ad Heraclio 
ripiegarono in fuga per difendere l'integrità della loro fede. La famosa 
lettera di S. Massimo da Cartagine (641) parla di immigrati dalla 
Siria, dall'Egitto, dalla Libia. Alcuni di questi fuggitivi orientali di 
lingua greca si riversarono in Sicilia e in Calabria. Essi traspor
tarono probabilmente in Italia il Codice rossanense e il rotulo mes
sinese che comprendono le liturgie di rito antiocheno e alessandrino. 
Se, grazie alla tolleranza religiosa musulmana, questo movimento 
andò presto scemando, certo esso era assai v ivo durante il trentennio 
che seguì l'invasione persiana e durante l'avanzata musulmana nel
l'Africa del nord : il suo influsso è visibilissimo a Roma ove nel 678 

1 Secondo l'A. resta provata la tesi centrale " oggi generalmen
te accettata, , del Rohlfs (Scavi Linguistici nella Magna Grecia) della 
persistenza nel sud d'Italia ed in Sicilia del greco durante il periodo 
romano. Tuttavia per reagire alla tesi opposta, il R. avrebbe troppo 
svalutato l'importanza della immigrazione orientale medioevale. 



troviamo già quattro abbazie orientali : e vari papi di questo pe
riodo sono greci e alcuni di provenienza sicula (Agatone «natione 
siculus»; Leone II ; Conone, greco educato in Sicilia; Sergio «natione 
syrus », ma nato a Palermo). 

Ma mentre a Eoma l'influsso levantino è puramente transitorio, 
in Sicilia e nel sud della Calabria dove il fondo della popolazione era 
in gran parte ellenico, l'arrivo di questi immigrati finisce per som
mergere l'elemento latino cbe aveva dominato per alcuni secoli. 
Esempio della trasformazione avvenuta in quei tempi ancbe nel campo 
monastico è il monastero di S. Pietro a Baia, presso Siracusa, nel 
597 ancora latino e nel 681 passato ai greci. Secondo FA. la lettera 
di Papa Vitaliano (fra il 669 e il 672) ai benedettini presso Siracusa, è 
l'ultima voce della latinità in Sicilia prima dell'arrivo dei Normanni. 
Nel 732, dato l'atteggiamento di Boma contro il movimento icono
clasta, Leone l'Isaurico confisca le proprietà papali nella isola il cui 
centro religioso si sposta così verso il Bosforo. Al principio del I X se
colo, Basilio l'armeno scrive cbe le cbiese di Sicilia e di Calabria erano 
unite a Costantinopoli dato cbe «il Papa della vecchia Eoma era 
caduto sotto il potere dei barbari ». Nel 787 quando i vescovi siciliani 
si indirizzano al Patriarca bizantino come a « patriarca universale » 
si può dire cbe la bizantinizzazione dell'isola è completa. 

E tuttavia la storia del monachesimo bizantino in Sicilia, come 
bene rilevava l'Orsi « è un'incognita ». Abbiamo prove sicure che le 
sue file s'intensificarono durante la persecuzione iconoclasta : anzi 
Lancia di Brolo attribuisce all'influsso degli Studiti immigrati, l'ec
cezionale vitalità della letteratura e della poesia siciliana nel I X secolo. 

Durante la dominazione musulmana non ri riscontrano perse
cuzioni sistematiche contro i monaci greci : ma più volte ostilità 
improvvise scoppiano tra maomettani e cristiani. Questa atmosfera 
di preoccupazione, talvolta di terrore, spiega il fenomeno centrale 
della storia monastica della Sicilia nel X secolo : la immigrazione 
cioè verso la Calabria e la Lucania. Ciò nonostante molte comunità 
ascetiche permasero nell'isola. Se quando i Normanni traversarono 
lo stretto di Messina (1060) alcuni centri basiliani erano disabi
tat i ed in deplorevoli condizioni, molti altri erano tuttora in posses
so dei loro diritti : « tenebant et possidebant tempore impiorum aga-
renorum». 

Noi non abbiamo prove della creazione, durante la dominazione 
musulmana, di nuovi monasteri greci, all'infuori di S. Michele di 
Ctisma : sappiamo però che erano permesse le donazioni a quelli già 
esistenti e che per alcuni di essi furono edificate nuove chiese. Opere 
come la S. Trinità di Delia cbe rappresenta una perfetta fusione tra 
lo'stile bizantino e quello arabo, non si spiegherebbero — dato soprat
tutto il conservatorismo dello stile architettonico delle chiese rurali 



basiliane — senza questo fiorire di vita religiosa cristiana all'ombra 
dello stendardo dell'Islam. 

I Normanni nella loro avveduta politica di equilibrio, indubbia
mente latinizzarono i vescovadi della Sicilia : ma controbilanciarono 
questo provvedimento colmando di favori i basiliani normalmente sot
tratti alla giurisdizione episcopale. Ancora non si è data sufficiente
mente importanza all'ereditaria Legazione apostolica ricevuta dai 
Normanni con la bolla di Urbano II (1098) cbe consacrava però uno 
stato di fatto dovuto alla forte tradizione del cesaropapismo bizantino 
cbe aveva permeato di se la cbiesa siciliana e del quale i monaci erano 
i principali fautori. 

Se sotto Euggero I sorsero in Sicilia quattro abbazie benedet
tine (Lipari, Catania, Patt i , S. Maria De Scalis) nello stesso periodo 
vennero restaurate e fondate 14 case basiliane e tre riedificate. Per 
seguire la politica ecclesiastica della corte normanna l'autore ha 
rifatto la lista dei monasteri greci del Korolewskij basata troppo sulle 
vecchie opere del Lubin e del Eodotà : scartando i duplicati dovuti 
a pluralità di nomi e i centri indubbiamente latini ed aggiungendo 
altre case dimenticate egli arriva ad un elenco di 68 monasteri 1 . 

L'appoggio dato dai nuovi conquistatori ai monasteri basiliani 
(perchè l'A. li chiama « ortodossi », pag. 43 ?) non era soltanto sug
gerito dalla necessità di attrarre a se la popolazione greca dell'isola, 
ma dal fatto che la potenza di Eoma era più vicina e pericolosa che 
non quella di Costantinopoli lontana, inefficace e desiderosa piuttosto 
di riconquistare i perduti possessi della Magna Grecia dove numerosi 
erano ancora i vescovadi greci e dove infatti la politica dei Norman
ni fu più favorevole agli ordini latini. Non si deve dimenticare che 
per richiesta di Euggero II un archimandrita basiliano, Nilo Dosapatrì 
scrisse la Storia dei cinque patriarcati cbe è uno dei più vigorosi at
tacchi che siano mai stati sferrati contro la supremazia del Vescovo 
di Eoma. Infine poiché la via del nord era preclusa ad ogni espan
sione, data l'esistenza dei domini papali, i Normanni erano fatal
mente spinti ad emigrare verso quel mondo orientale ove la pro
paganda basiliana poteva essere di un valore inestimabile. 

La politica del Conte Euggero fu seguita anche dai suoi suc
cessori : sotto la reggenza della Contessa Adelaide, furono fondate 
due abbazie basiliane e solo una latina. Tre anni dopo la sua eleva
zione al trono, Euggero II edificò il monastero greco di S. Pietro e 
Paolo ad Agro. 

1 Nella vi ta di S. Gregorio agrigentino del Caietanus (Vitae 
Sanct. sicul.) si parla di un cenobium S. Mariae de Blacberna a imi
tazione del famoso Santuario constantinopolitano ; di esso non trovo 
menzione nella lista del Korolewskij e in quella dell'A. forse perchè, 
già scomparso nell'epoca normanna. 



Tuttavia era così evidente il decadimento dei centri basiliani —• 
il motivo ancora non ci è chiaro se per diminuzione della popola
zione greca o per insufficienza morale e religiosa — che nel 1131-34 
Euggero II fondò la grande abbazia di Santo Stefano in lingua Phari 
riunendo sotto la giurisdizione del suo archimandrita, parte delle 
case greche della Sicilia affinchè venissero rinnovate e riorganizzate. 
Da quell'epoca le pergamene basiliane portano ratifiche di privi
legi, ma non nuove donazioni. Il favore regio si volge a grandi fon
dazioni latine più vitali, la chiesa degli Agostiniani di Cefalù, i be
nedettini di S. Giovanni degli Eremiti, di Maniaco e di Monreale. 

Ma anche questa penetrazione latina fu, soprattutto all'inizio, 
oculata e circoscritta. 

Già la Legazione pontificia creava ai Ee Normanni una situa
zione di privilegio : controllo su tutte le case religiose dell'isola e 
sulle elezioni degli abati e dei vescovi: divieto, ai prelati, di ap
pello diretto a Eoma o di partecipazione ai Concilii senza la auto
rizzazione regia. Anche nella scelta degli ordini trapela la preoccu
pazione dei Principi di scartare quelli politicamente troppo potenti. 
Quando Euggero II creò S. Giovanni degli Eremiti chiamò a popo
larlo i monaci di Montevergine perchè probabilmente quella comu
nità era la più innocua dal punto di vista politico e forse per la me
desima ragione furono sempre esclusi dalla Sicilia i frati di Monte-
cassino che era la più potente abazia del Eegno e nel cui seno forte 
era il partito antinormanno. Il richiamo degli ordini latini rispon
deva più che ad una necessità di- propaganda antislamica (essi in
fatti sono rari nel sud e nell'occidente dell'isola) al bisogno di assi-
sistenza religiosa dell'accresciuta popolazione latina. Noi non ose
remmo, come l'A., asserire che all'arrivo dei Normanni la Sicilia 
era per un terzo greca e per gli altri due terzi musulmana: ma è certo 
che grazie al costituirsi di vaste colonie lombarde la popolazione 
latina si accrebbe in poco tempo assai notevolmente. 

Questo il quadro storico tracciato dall'A., nei primi I X capitoli 
introduttivi. Alcuni problemi generali sono appena sfiorati dall'A., 
non rientrando nel quadro della sua opera, e restano tuttora come 
nebulose nella storia del monachesimo dell'Italia Meridionale. Così 
quello del diritto o meno dei monasteri bizantini, sotto la domina
zione bizantina e sotto quella normanna, di possedere proprietà im
mobiliare. Tra il Brandileone (Diritto greco-romano), che asse
risce che sotto i Bizantini lo sviluppo dei monasteri basiliani era 
ostacolato dalla loro inabilità a possedere immobili e i l Pontieri 
(I primordi della feudalità in Calabria), che, senza però recar 
documenti, sostiene che in Magna Grecia gli editti imperiali riguar
danti questa materia non erano applicati, l'A. riduce il periodo d 1 

proibizione assoluta dell'acquisto dal 964 al 998. Ma il problema è 
assai complesso non solo per il lento svolgersi del monachesimo at-



traverso tré stadii differenti, l'eremitaggio, la laura, il monastero, 
e per l'origine stessa e lo sviluppo della proprietà fondiaria nei rap
porti delle comunità monastiche (si legga ad esempio l'intiero 
cap. VIII del Bios di S. Nilo), ma per gli speciali rapporti che venivano 
a formarsi tra i fondatori e i monasteri da loro creati —, talora sulle 
loro stesse terre (è il caso di S. Teofane di Sigriane, sec. VIII -IX) —• 
soprattutto quando l'atto di fondazione emanava dall'autorità 
sovrana ; rapporti che non riguardavano solo la terra, ma spesso in
tere comunità servili e villaggi. Talora poi i monaci attribuivano 
i loro beni al Pontefice, come S. Bartolomeo di Simeri, che per sot
trarre il monastero del Patir alla giurisdizione dell'Arcivescovo Ni
cola Maleinos ottenne con bolla di Pasquale II ( 1 1 0 5 ) di porlo di
rettamente alle dipendenze della S. Sede. 

Problema non ancora mai affrontato nella sua totalità e che me
riterebbe di essere approfondito più di quello che non sia stato fatto 
fino ad oggi, valendosi di tutte le fonti letterarie e giuridiche, com
prese quelle private che nel Mezzogiorno d'Italia soppiantarono 
talora le leggi giustinianee (esempio il Prochiron legwm) e i tipika 
dei singoli monasteri. 

La parte più considerevole del volume — lo dice il titolo stesso —-
è dedicata allo studio dei singoli monasteri latini che se non hanno 
lasciato traccie culturali pari a quelle dei monasteri basiliani, ci 
hanno tramandato però grandiosi monumenti d'arte. 

Essi sono divisi secondo gli ordini a cui appartenevano: bene
dettini, cisterciensi, agostiniani; e messi in luce sono le dipendenze 
di alcune case da monasteri di Terrasanta o da grandi abbazie del 
sud d'Italia fra le quali quelle calabresi di Sant'Eufemia, della Sam-
bucina, di Sant'Euplio, di S. Maria di Bagnara, della S. Trinità di 
Mileto, di S. Giuliano di Bocca Palluca e di Santo Stefano del Bosco. 

I quarantanove documenti inediti che arricchiscono il volume 
lo renderanno indispensabile a quanti vorranno dedicarsi a tracciare 
su materiale originale la storia del monachesimo latino e bizantino 
nelle regioni dell'antica Magna Grecia. 

U . ZANOTTI-BIANCO. 

T O U B I N G C L U B ITALIANO, Attraverso VItalia. Voi. V i l i , Puglia, 
Lucania, Calabria. — Milano 1 9 3 7 con 5 3 9 ine. in nero, 4 tav. 
a colori f. t. e 1 carta geogr. 

L'opera grandiosa svolta dal T . C . I . per diffondere la conoscenza 
delle bellezze naturali e artistiche della penisola è troppo nota perchè 
sia necessario metterne in luce le altissime benemerenze. 

Anche questo V i l i volume della serie dedicata all'illustrazione 



fotografica delle regioni italiane, si presenta in bella, nitida veste 
tipografica con una documentazione atta a dare ai lettori una visione 
d'insieme delle caratteristiche più salienti dei principali monumenti 
e opere d'arte della Puglia, Lucania e Calabria. 

Tuttavia — noi studiosi del Mezzogiorno — non possiamo non 
dolerci ohe mentre a regioni notissime d'Italia e per le quali sono a 
portata di mano del gran pubblico libri illustrativi e raccolte foto
grafiche d'ogni genere, si sono dedicati due volumi di questa serie 
(così per la Lombardia, così per la Toscana) sia stato invece riser
vato un solo volume per tutte e tre le regioni dell'estrema vasta parte 
della penisola. 

Se la Calabria e la Lucania non possono rivaleggiare per ricchezze 
artistiche con altre regioni d'Italia, la Puglia — terra classica delle 
grandi cattedrali normanne e dei castelli normanni svevi e an
gioini — era ben degna di una monografìa come il Piemonte ! 

Vari sono i monumenti , i dettagli di monumenti, le opere d'arte 
che meritavano di essere riprodotte. Seguendo l'itinerario del volume 
che recensiamo : a Monte S. Angelo il bassorilievo del portale della 
cosiddetta tomba di Rotari e l'interno di questo monumento così im
portante per la storia dell'architettura in Puglia, il bassorilievo sul 
portale di S. Maria Maggiore, la grotta dell'Arcangelo S. Michele. 

A Troia il secondo portale di Oderisio da Benevento sul lato 
destro della cattedrale e la ricca custodia d'argento conservata nel 
tesoro. Alle Tremiti, oltre la veduta pittoresca delle isole, quella 
— nell'isola di S. Domino — delle grotte delle Viole e del Bue Marino, 
ben degne di rivaleggiare, per i loro riflessi violacei, azzurri, con la 
famosa grotta di Capri; nell'isola di S. Nicola l'antico pavimento 
musivo della Chiesa di S. Maria. 

A Barletta gli affreschi del X I I sec. e gli smalti limosini della 
Chiesa del S. Sepolcro. Della celebre e grandiosa cattedrale di Mol-
fetta, l'interno, che secondo la guida stessa del T.C.I. « è di effetto 
sorprendente per lo slancio di tut ta la costruzione ». A Bisceglie le due 
tavole bizantine del X I I see. A Bari, del Museo, i celebri bronzi 
di Noicattaro, la bell'anfora con scena di combattimento e almeno 
uno dei vasi con rilievo e di quelli con scene fliaciche ; la faccia
ta della chiesa medioevale di S. Gregorio ; e le miniature del-
VExultet uno dei più belli se non il più bello che si conosca. A Ruvo 
alcune delle splendide ceramiche della collezione Jatta di cui è solo 
riprodotto il conosciutissimo cratere di Thalos, e il cortile, riccamente 
decorato, di Palazzo Spada. Ad Andria l'interno affrescato della 
chiesa-cripta di S. Croce. A Taranto, il cui Museo non è certo ben 
rappresentato, la vetusta colonna con capitello del tempio dorico 
detto di Nettuno, uno dei pochi resti monumentali della città greca. 
A Otranto il celebre e pur sì poco noto pavimento musivo della cat-



tedrale meritava una riproduzione d'insieme. E molte sono le grotte 
eremitiche, le chiese-cripte, soprattutto nella Puglia meridionale, 
che hanno affreschi bizantini o bizantineggianti completamente ine
diti : e molti sono i monumenti di grande interesse cbe Lecce po
teva ancora offrire. 

La pubblicazione di questo materiale venutomi in mente scor
rendo le fotografie raccolte dal T.C.I., avrebbe permesso di dedicare 
alla Puglia un intero volume e di non sacrificare quindi troppo le 
altre due regioni, la Lucania e la Calabria. 

Ben sappiamo ohe parecchi monumenti e opere d'arte di queste 
tre regioni non sono stati ancora ben riprodotti e che scarso è il ma
teriale fotografico delle Soprintendenze e dei Musei locali. A Taranto 
ad esempio, il Museo, uno dei più importanti del sud d'Italia, manca 
ancora di un proprio gabinetto fotografico : note sono le vicende 
per cui la raccolta di fotografie di soggetto archeologico — fatta in 
molti anni — è andata distrutta: né si può dire che il fotografo oggi 
prescelto sia all'altezza del compito. Basta, per convincersene, con
frontare la fotografìa della bella testa marmorea riprodotta a fìg. 175 
con quella ben altrimenti pregevole della Casa Alinari. Ma appunto 
perchè così deficiente è il materiale fotografico in commercio, sarebbe 
stato utile, non solo per il gran pubblico, ma anche per gli studiosi 
di arte, l'intervento diretto di una organizzazione potente e solida 
finanziariamente come il T.C.I. 

Esso ci avrebbe potuto fornire qualche buona fotografia di im
portanti pezzi, taluni inediti, conservati nei Musei di Potenza e di 
Beggio Calabria e di monumenti non ancora rilevati. 

Abbiamo detto che la Lucania e la Calabria, le cui ricchezze 
d'arte furono periodicamente soggette a terremoti ed a frane e il 
cui patrimonio archeologico è ancora in gran parte da mettere in 
luce, non possono competere in questo campo con altre regioni 
d'Italia ; era però ben possibile dedicare a queste due regioni un 
intero volume. 

Seguendo sempre l'itinerario del T.C.I. un viaggiatore munito 
di un apparecchio fotografico avrebbe potuto dedicare al Castello 
poderoso di Lagopesole una illustrazione migliore e riprodurre 
S. Maria di Perno, oggetto di una bella monografìa di Giustino For
tunato e meta di pellegrinaggi devot i ; alcuni dei castelli diruti, non 
mai fotografati cbe dominano molte cittadine della Lucania (San 
Fele, Castelgrande, Teana, Tursi ecc.) e offrire agli amatori d'arte 
una buona riproduzione del quadro cinquecentesco « della Begina 
Giovanna » della sedia episcopale e dei bei lavori lignei della Catte
drale di Muro Lucano, dei due bassorilievi di Sarolo sul campanile 
della Cattedrale di Bapolla e gli affreschi della Badia di Monticchio. 
A Melfi non avrebbe dimenticato il portale di S. Maria la Nuova 



(XIII s e c ) , la porta Venosina, la chiesetta romanica per quanto 
diruta di S. Andrea (XII s e c ) , la chiesa cripta della Madonna delle 
Spinelle e la grotta ricca di affreschi di S. Margherita. A Venosa 
si sarebbe soffermato oltre che nella Chiesa nuova incompiuta della 
Trinità, nella Chiesa vecchia soffusa di tanta poesia che conserva 
— unica superstite di molte tombe principesche normanne — la 
tomba di Alberada la moglie ripudiata di Roberto il Guiscardo e 
molti affreschi di varie epoche, e avrebbe ricordato il potente castello 
dei Del Balzo e le suggestive catacombe ebraiche tra le più impor
tanti che si conoscano. 

Ad Acerenza avrebbe riprodotta l'intera facciata •— per quanto 
manomessa — della gloriosa cattedrale, la cripta e il famoso busto 
di Giuliano l'apostata. A S. Chirico i particolari architettonici del
l'abbandonata per quanto preziosissima chiesa bizantina di S. Mi
chele al Raparo i cui affreschi di anno in anno deperiscono sempre più 
senza cbe l'intervento dello Stato venga a salvare l'interessante mo
numento — di cui è in circolazione solo la brutta fotografìa della 
sua cupola riprodotta anche in questo volume — e che solo di recente 
è stato oggetto di uno studio accurato da parte della Scuola romena : 
e poco lungi le grotte eremitiche di cui una con affresco dell'XI sec. 

A Tricarico, che conserva ancora il suo caratteristico aspetto 
medioevale, alcuni portali, alcune finestre lo avrebbero attratto, 
e non avrebbe dimenticato — poco lungi dal paese —• il campanile 
romanico della Madonna dell'Olivo. La Cattedrale di Anglona — 
così raramente visitata — gli avrebbe offerto i suoi affreschi quat
trocenteschi e più di un dettaglio architettonico : e a Miglionico — 
il cui magnifico polittico di Cima, e il cui grandioso castello ove si 
tramò la congiura dei baroni meritavano migliori riproduzioni —• non 
avrebbe ignorato il campanile e il ricco portale ogivale della catte
drale e il campanile (XIV sec.) di S. Francesco. Matera poteva of
frire molte altre opere d'arte e soprattutto qualche caratteristico 
affresco di quella Scuola italo-bizantina che è così importante per 
lo studio dell'evoluzione della pittura nel sud d'Italia e che si tro
vano sparsi in suggestive chiesette dei due sassi (SS. Pietro e Paolo : 
S. Giovanni Monte Errone) in cappelle-ipogee dei dintorni (S. Bar
bara) di cui alcune assai interessanti per l'architettura (del Cap
puccino Vecchio e della Vaglia). Se a queste fotografie si fossero 
aggiunte quelle di altre località, ingiustamente dimenticate (ricor
derò tra tutte le rovine di Grumentum, gli unici estesi avanzi di 
città lucano-romana oggi visibili nella regione, e le pittoresche 
balze erose di Pietrapertosa e Castelmezzano) di alcune aziende 
industriali (caratteristica quella della liquorizia nella zona ionica) di 
pittoreschi costumi che ancora si conservano in molti villaggi, e 
dei classici paesaggi ove dormono sepolte Siris, Heraclea, Pandosia, 



la Lucania avrebbe avuto una illustrazione più completa e più ade
guata alla sua importanza. 

Maggiormente fortunata la Calabria, alla quale è stato dedicato 
uno spazio più cbe doppio e per illustrare la quale il T.C.I. potè di
sporre delle numerose e belle fotografìe del suo redattore prof. G-. 
Isnardi e dell'Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno con la 
ricca serie delle oreficerie calabresi che per essa eseguì il Sig. A. 
Lipinsky. 

Giustamente l'Isnardi ha dato largo sviluppo al paesaggio cala
brese che è tra i più pittoreschi e romantici d'Italia. 

Parecchio si sarebbe potuto aggiungere se lo spazio l'avesse 
consentito : avremmo tuttavia desiderato che fosse stata riprodotta 
una delle gigantesche sale del castello normanno-svevo di Cosenza 
che attende ancora la sua redenzione ; che alla piatta città nuova 
venisse preferita la città vecchia di Castrovillari con il suo castello 
e la grandiosa veduta dall'alto della chiesa di S. Maria e non venis
sero dimenticati i pavimenti musivi della chiesa di S. Adriano a 
S. Demetrio Corone e del Patirion presso Rossano, la chiesetta di 
S. Filomena a S. Severina, l'imponente castello di Oriolo, il teatro 
romano di Gioiosa Jonica uno dei pochi monumenti che di queUa 
civiltà possegga la Calabria, e alcuni dei più celebri suoi paesaggi 
classici : quello di Locri sparso di rovine, quello della maestosa piana 
di Sibari e dell'altipiano di Turio con i suoi t imponi orfici. E infine 
il Museo di Reggio — a cominciare dal suo grande edificio — po
teva essere meglio rappresentato, e così il ricco folklore regionale. 
Voti questi per una futura edizione •— che speriamo non mancherà —, 
di questo volume che rappresenta pur sempre una delle non poche 
benemerenze del T.C.I. verso la Calabria e la Lucania. 

a.s.e.l. 
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VALENTINO GENTILE 
ANTITRÌNITARIO CALABRESE D E L X V I SECOLO 

L a pe r sona l i t à p iù sp icca ta del Rifugio Calabrese a G i n e v r a 

ne l secolo X V I 1 fu, senza dubb io , quel la d i Va len t ino Gent i l e . 

E r e t i c o con t ro gli s tessi eret ici , r a p p r e s e n t ò , nel la Ginevra d i Cal

v ino , u n e l emen to p e r t u r b a t o r e de l l ' o rd ine t eoc ra t i co cbe minacc iò 

d i s cuo t e r e da l le f o n d a m e n t a . 

L a t e m p e s t i v a e v io len ta r eaz ione delle a u t o r i t à ecclesiast iche 

del la Ci t tà -Chiesa — secondo la inc is iva definizione de l G o y a u — 

soffocò il t e n t a t i v o . Ma la p r o t e s t a v i b r a t a de l ca labrese , b e n c h é 

si fosse po i conclusa i n u n a r i t r a t t a z i o n e — le cui c i r cos tanze ci 

p r o p o n i a m o d i l umegg ia r e i n q u e s t o s tud io — conserva u n si

gnif icato sp i r i tua le a l t i s s imo sia d i f ron te a l Ca lv in i smo sia ne l la 

d i a l e t t i c a del pens iero religioso de l l ' epoca del la R i fo rma , del la 

q u a l e que l l ' i t a l i ano e m i g r a t o fu imo de i « t e s t i m o n i » p i ù z e l a n t i 2 . 

Nel Reg i s t ro degli I t a l i a n i r i fugia t i a G i n e v r a 3 sono m e n z i o 

n a t i de i ca labres i g ià n e l 1551 . Ess i g i u n g e v a n o i s o l a t a m e n t e o 

con le famigl ie o a piccoli g r u p p i . V a l e n t i n o Gent i l e s a r eb b e g i u n t o , 

secondo lo s tor ico g inevr ino F a z y ed i l C o m b a , ne l 1556; Apol lo 

nio M e r e n d a l ' a n n o seguen te . Cer to p e r ò t a n t o l ' u n o che l ' a l t ro 

1 T . R. CASTIGLIONE, II Rifugio Calabrese a Ginevra nel se
colo XVI, in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, Anno 
VI-1936, Paso. III-IV. 

2 La rinascita attuale di studi sulla Riforma italiana non gli 
ha consacrato finora una monografia. Salvo un articolo dello storico 
valdese Emilio Comba (Riv. Cristiana 1899) e degli accenni di alcuni 
storici meridionali, la storiografìa italiana lo ha ignorato. Fra gli stra
nieri l'eretico calabrese ha avuto maggior fortuna, come si vedrà 
dalla bibliografìa. 

3 Libro di memorie diverse della Chiesa Italiana. (Mss. Bibl. 
Univ. de Genève). 



solo ne l 1557 sono r i c e v u t i c o m e « h a b i t a n t s d e Genève » 1 . E s s i 

p e r ò n o n p r o v e n i v a n o da l l a colonia va ldese s t ab i l i t a s i sulle t e r r e 

ca labres i d a d u e s e c o l i 2 . 

I l M e r e n d a , ex - sace rdo te , finì i suoi g io rn i p re s so la nobi le 

famigl ia Micheli , i n q u a l i t à d i p r e c e t t o r e o p iù e s a t t a m e n t e d i 

« p e d a g o g o ». L a s tessa professione è a t t r i b u i t a , d a i d o c u m e n t i 

de l t e m p o a l l ' a l t ro cosen t ino Va len t ino Gent i le , che con u n a p u n t a 

d i d isprezzo , Calv ino c h i a m a v a : obscurus p a e d a g o g u s 3 . Curiosa 

co inc idenza ! 

N e a n c h e lui , c o n t r a r i a m e n t e al la suppos iz ione de l F a z y 4 , 

p r o v e n i v a da i g r u p p i va ldes i . I l n o m e , l ' indole e la m e n t e — 

c o m e afferma c o n r ag ione il C o m b a — c ' i nducono a r i t e n e r l o 

u n ca labrese « p u r o ». 

A Ginevra , egli d ich ia rò d i essere cosent ino 5 . Negl i a t t i uffi

cial i ne i qua l i è m e n z i o n a t o , è d e t t o t a l o r a « ca labrese » t a l ' a l t r a 

« n a p o l e t a n o » o p i u t t o s t o « d u r o y a u m e del N a p l e s ». L a s tessa 

imprec is ione si r i l eva negli s tor ic i che h a n n o p a r l a t o d i l u i 6 ; 

1 Vedi : Regis t re des h a b i t a n t s (Arch. d ' E t a t ) , so t to la d a t a : 
jeudi 1 4 octobre 1 5 5 7 , si legge : « Valent ino Genti le, Napole tano », 
e alla pagina seguente : « Apollonio Merenda da Cosenza in Cala
br ia , pais d ' I t a l i e ». 

2 II rifugio calabrese di Ginevra, come abb iamo d imos t ra to 
nel nost ro s tudio , t e s té c i t a to , si componeva di e lement i originari 
d a due gruppi che a Ginevra vennero a d amalgamars i : il calabro-
valdese e quello ohe abb iamo definito il calabro-valdesiano, indicando 
con quest 'u l t imo t e rmine gl ' indigeni che in Calabria aderirono al 
movimento r i formatore che ebbe come ispiratore, nel l ' I ta l ia meri
dionale, lo spagnuolo J u a n de Valdés. Termine generico, conveniamo 
coll'egregio Casadei (« BeMgio » : 1 9 3 8 N. 2 , Roma) , m a che usa to 
« cum granulo salis » ei serve a contrassegnare il gruppo di r i formatori 
meridionali d i quello scorcio di t e m p o . 

3 CALV. Opp. I X . 3 7 5 . 
4 H . F A Z Y , Procès de V. Gentilis et de N. Gallo. Ména. I n s t i t u t 

N a t . Genevois, 1 8 7 8 . 
5 R. della Chiesa I t a l i ana di Ginevra - Bibl iothèque Pub i . 

& Univ. , Papie rs de la Bourse I t a l i enne . 
6 A. ZAVAKKONI, Bibliotheca Galabra, Neapol i 1 7 7 3 , pp . 8 7 - 8 8 : 

J. V. GentiUs Oosentinus. Egli c i ta questa frase di F lo remundus 
R e m u n d n s : « F u e r u n t e t iam eodem fere t empore Valent in is tae 
a Valent ino Gentili Cosentino paedagogo or t i ». Cita anche, del Bel-



— Ili — 

t a l c h é è a n c o r a d u b b i o q u a l fosse i l suo p a e s e d 'o r ig ine . Esc luso 

s e n z ' a l t r o che fosse n a p o l e t a n o — l ' i nd icaz ione gener ica i n u s o 

p e l p a s s a t o n o n d e v e i n d u r c i i n e r ro re — r i m a n g o n o d i f ron te 

l 'o r ig ine cosen t ina e quel la scigl ianese. I n f a t t i m e n t r e le c r o n a c h e 

se icen tesche n o n f anno n e s s u n a m e n z i o n e del la famigl ia Gent i l e 

i n Cosenza, i l che c o n v a l i d e r e b b e la affermazione del Q u a t t r o m a n i 1 

c h e Cosenza n o n d iede i n a t a l i a Va l en t i no , i d o c u m e n t i c h e so

s t e n g o n o essere egli s t a t o scigl ianese, sono p i ù p r o b a n t i 2 . Dag l i 

A t t i de l N o t a r Pao lo d ' E l i a 3 , r i su l t a che la v e d o v a d i F r a n 

cesco Gent i l e , M a r g h e r i t a , rat if ica u n a d o n a z i o n e f a t t a a Va len

t i n o , p r e s e n t e , da l l ' a l t ro suo figlio P i e t r o Gent i le , m o r t o q u a l c h e 

t e m p o p r i m a , e gli l ega a lcun i mobi l i . V a l e n t i n o coi fratel l i B a r 

to lo e P a d o v a n o , ebbe u n a l i t e a p ropos i t o d i u n mol ino s i to nel le 

loro t e r r e , e d i case che p o s s e d e v a n o su i m o n t i d i Scigl iano, con 

a l t r i Gen t i l e . A n c o r a ve r so la m e t à de l X V I I I secolo, a Scigl iano 

larmino, la frase seguente : « Alterius agurinis princeps est V. G-. 
Hoc primo studio rerum novarum, ex Patria sua, Cosentia, Gene-
vam ad Calvinum venit ». 

Th. de Bèze intitola il libello da lui scritto per approvare la 
condanna a morte inflitta al calabrese a Berna : - « De supplicio 
V. G. natione itali, patria cosentini etc. . .» Genevae MDLXVII . 

Negli Opuscula Oalvini è detto invece : Processus criminalis 
etc. . . adversus Valentinum fUium Prancisci Gentilis Neapolitani. 

L. ALIQUO L E N Z I negli Scrittori calabresi, Messina, 1 9 1 3 : « Gio
vanni Valentino Gentili : fu detto napoletano, cosentino : veramente 
è sciglianese ». 

F. A. ACCATTATIS, nelle : Memorie della città di Scigliano con
ferma questa origine. 

S . S P I R I T I nelle : Memorie degli Scrittori Cosentini, Napoli 1 7 5 0 , 
confuta quanti banno negato ebe il nostro abbia avuto i natali a 
Cosenza, attenendosi, giustamente, alle dicbiarazioni ufficiali dello 
stesso Gentile. 

Lo stesso ban fatto nei loro Dizionari il MORERI ed il B A Y L E . 
C A N T Ù lo dice « figlio del medico Matteo Gentile di Cosenza» 

Disc. Eretici d'Italia X X X V I I I . Ma l'asserzione ci sembra gratuita. 
1Lett. 9 , libr. 2 , a Celso MolU. 
2 Vedi : Vita et miraeula B. Joannis Cala - T. I L 
3 F o l . 1 1 0 , 5 marzo 1 5 5 0 - 8 marzo 1 5 5 0 ecc . : Vedi pagg. 3 9 - 4 2 

di L. ACCATTATIS : Biogr. Uomini illustri delle Calabrie, Voi. II -
Cosenza, 1 8 7 0 . 



si a d d i t a v a n o le case a p p a r t e n e n t i a i G e n t i l e dei q u a l i v i v e v a n o 

a n c o r a d i scenden t i . 

Scigl iano e r a u n a d i quel le c i t t a d i n e d i p rov inc i a , de l l ' I t a l i a 

m e r i d i o n a l e , i n cu i spesso i n u n a so l i t ud ine quas i c o n v e n t u a l e , 

t r a le m u r a si lenziose d i vecch i pa lazz i su i q u a l i i segni de l la r o v i n a 

si f anno ogn i g iorno p i ù e v i d e n t i , ferve la v i t a i n t e l l e t t u a l e a n i 

m a t a d a u n g r u p p o d i e rud i t i , ma l incon ic i e me tod ic i , s a c e r d o t i 

u m i l i de l cu l to del le m e m o r i e del la p a t r i a . S icché n o n è d a m e r a 

vigl iars i che esis tesse, s in d a l X V I secolo, u n ' A c c a d e m i a sciglia-

nese che s ' i n t i t o l ava « L ' A c c a d e m i a degl i S f u m i n i ». « Scigl iano, 

n o n m a i a d a l t r i paes i a d d i e t r o u n sol passo n e l l ' a r d u o c a m m i n o 

del la c iv i l tà , che t e n n e al la s u a v o l t a e l egan t i s s ima t ipograf ia e 

scel te b ib l io teche , n o n m i s e t e m p o in mezzo a d a p r i r e u n ' a c c a 

d e m i a la qua l e appe l lò degli S f u m i n i , t i t o lo a cu i si a t t a c c a v a n o 

pe i Sciglianesi onorevol i reminiscenze . . . » 1 . 

F i n dal le or ig in i i soci c h e n e fecero p a r t e furono leggiadr i 

p o e t i l a t in i , i t a l i an i e d i a l e t t a l i , d o t t i ecclesiast ic i , u o m i n i d i 

sc ienza che a p p a r t e n e v a n o nel lo s tesso t e m p o a l l 'Accademia Co

s e n t i n a . T r a essi è a n n o v e r a t o a p p u n t o G i o v a n n i V a l e n t i n o Gen

t i l e « q u a n t o d o t t o a l t r e t t a n t o perf ido eres iarca ». D u n q u e : d i 

Scigl iano e ra la famigl ia , e i l p a d r e si c h i a m a v a F r a n c e s c o , ed 

egli a v e v a de i fratel l i , e ne l m a r z o de l 1550 v i si t r o v a v a a n c o r a 

e d i que l l 'Accademia fece p a r t e 2 . 

T u t t a v i a è i nnegab i l e che r i ferendosi — c o m e t u t t o r a si 

u s a — al la p r o v i n c i a d a cu i p r o v e n i v a , d i ch i a rò a G inev ra , e s i 

firmò a n c h e : Cosentinus. 

Che avesse a v u t o i n a t a l i a Cosenza o a Scig l iano, no i lo ch ia 

m e r e m o d u n q u e cosen t ino , ne l senso l a t o , a t t e n e n d o c i così a i d o 

c u m e n t i g inevr in i . 

1 Così II Calabrese, anno II, N. 5, pag. 37. Cosenza genn. 1844. 
2 Molte delle notizie di cui mi son servito in questo capitolo, 

mi sono state fornite gentilmente dal Barone Filippo De Nobili, 
Bibliotecario della Comunale di Catanzaro, la cui cortesia è pari 
soltanto all'erudizione. A lui va il merito di nuovi elementi cbe que
ste pagine portano alla biografìa di V. G. Ringrazio egualmente 
l'Avv. C. F. Crispo, ancbe lui della schiera di quegli eruditi meridio
nali di provincia, per i quali il sapere è un sacerdozio. 



Ques t i ci a i u t e r a n n o a n c h e a d e t e r m i n a r e i n d i r e t t a m e n t e e 

a p p r o s s i m a t i v a m e n t e la d a t a d i n a s c i t a , c h e n o n r i su l t a d a n e s s u n 

a t t o ufficiale. 

D ' i n g e g n o a c u t o si ded icò s in da l l a g iovinezza agli s t u d i del le 

l e t t e r e , del le a r t i e del le scienze che a n d ò a per fez ionare a N ap o l i 

ove , ne l la p r i m a m e t à de l c inquecen to , fioriva la c u l t u r a u m a n i s t i c a . 

P o c o s a p p i a m o del la sua famigl ia : che , a p p a r t e n e n t e con p r o 

b a b i l i t à a l piccolo ce to borghese , n o n p o t e v a fornirgl i i mezz i p e r 

v ive re i n que l g r a n d e c e n t r o m e r i d i o n a l e senza l a v o r a r e . 

Si mise , perc iò , a d ese rc i t a re la profess ione d i « g r a m m a t i c o » 

presso le famigl ie b e n e s t a n t i , con m o l t o successo. 

L 'An i s io che gli a v e v a affidato l ' i s t ruz ione de l n i p o t e Oraz io 1 , 

lo inca r i cò a n c h e d i c u r a r e l ' ed iz ione d i a l cune poes ie 2 . 

A Napo l i e ra ancor v i v a , a l m e n o negl i a m b i e n t i i n t e l l e t t ua l i 

e a r i s toc ra t i c i , l ' inf luenza e se rc i t a t a d a que l fervido cen t ro spi r i 

t u a l e che fu il cenacolo V a l d e s i a n o 3 . 

E ' p robab i l e che a i c o n t a t t i con discepol i d i r e t t i o i n d i r e t t i 

del r i f o rma to spagnuo lo , si d e b b a far r i sa l i re l 'o r ig ine de l l ' o r i en ta 

m e n t o religioso de l g i o v a n e « g r a m m a t i c o » cosen t ino . I p r i m i a d 

1 Ad Jo. Valentinum Gentilem (v. S. SPIRITI, op. cit.). 
Per te profìoiet si noster Horatius, o quae 
Mimerà, Grentilis, te puerumque manent ! 
Leota suis manibus servant sibi serta Camoenae, 
At puero condit tres Domicilia favos. 
Si juvenes eritis memores Senioris Anisi, 
Vobis promittunt munera dupla Deae. 

2 Egli scriveva difatti (v. S. SPIRITI, op. cit): 
Tu qui nostris hicubrationibus eudendis operarti navasti fideUo, 

rem, panca haec non subticebis. Vale. E Gentile al terzo libro delle 
Poesie dello Anisio pose in fronte la seguente lettera : Visum est 
etiam, quae felicix ac beata Anisii peperit Camoena, proximam post 
editionem his adnectere Libéllis. Quod ipse in Epistólis, & Toematiis 
tantopere dolet puto mecum senties lector, ad mihi per quam magnum 
virtutis, sub qua militans aetatem exegit extremam, argumentum esse; 
riempe cui totis viribus fortunam adversatur : ut Mnc hacile sperandum 
sii tanti vici nomen, & scripta virtutis praesidio fore immortalia. 

3 V . Introduzione di B. CROCE all' Alfabeto cristiano di G. D I V A L -
D É S , Laterza 1938 e E. CIONE Juan di Valdés, Laterza 1938 e recens. 
di quest'opera per A. CASADEI in Religio marzo 1938. 



« a p p e s t a r s i d i e re t ic i s e n t i m e n t i s p a r s i d a l Va ldese e daU 'Och ino » 

furono, s t a n d o a l l ' a f fermazione de l P . Caraccio lo T e a t i n o , a p p u n t o 

i m a e s t r i d i Scuola 1 . 

Come Apol lonio Merenda , g ià s a c e r d o t e d i Cosenza, a b b r a c c i ò 

le idee d i Va ldès a N a p o l i d o v e si t r o v a v a i n t o r n o a l 1540 i n q u a 

l i t à d i segre ta r io d i Mons ignor Arcel l i , così a n c h e V a l e n t i n o s u b ì 

a N a p o l i l ' inf luenza del le i dee n u o v e . N è è d a esc ludere c h e i l s u o 

c o n c i t t a d i n o lo avesse in i z i a to p a r e c c h i a n n i p r i m a e c h e i n se

gu i to fossero p a r t i t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e o a b r e v e d i s t a n z a 

l ' uno da l l ' a l t ro , ve rso la « t e r r a p r o m e s s a » d i Ca lv ino . 

D e l r e s to , d a N a p o l i il M e r e n d a , d o p o essere s t a t o a V i t e r b o 

cappe l l ano de l Card ina le Po lo , — il q u a l e , c o m ' è n o t o , e b b e 

t a n t a p a r t e ne i circoli p roc l iv i a l r i n n o v a m e n t o m o r a l e e spir i 

t u a l e del la Chiesa, — era t o r n a t o i n Ca lab r i a d o v e a v e v a po r 

t a t o e si e ra f a t t o p r o p a l a t o r e del le n u o v e d o t t r i n e t a l c h é e b b e 

a d i b a t t e r s i , n e l 1544, t r a le s t r e t t e d e l l ' I n q u i s i z i o n e 2 . 

F u q u e s t a u n a p r i m a t a p p a de l suo n u o v o o r i e n t a m e n t o . 

Q u a n t o a l l ' a l t r a ve r so l ' a n t i t r i n i t a r i s m o , è m o l t o p r o b a b i l e che 

si fosse c o m p i u t a p i ù t a r d i a G inev ra . L a suppos iz ione che a P a 

d o v a fosse s t a t o i s t r u i t o da i d iscepol i d i Se rve to 3 s e m b r a infon

d a t a . U n o s tor ico m o d e r n o — n o n s a p p i a m o su qua l i d o c u m e n t i — 

confe rma p e r ò la sua p a r t e c i p a z i o n e a i « Collegia V i c e n t i n a » 4 . 

U n a cosa è ce r t a , che ne l 1557 V a l e n t i n o a b b a n d o n a l ' I t a l i a e 

si r eca a G i n e v r a a t t r a t t o da l l a f a m a d i Ca lv ino « fama Calvinia-

nae, ut ipse dicebat. eruditionis in primis permotus » 5. 

Ques t a la r ag ione p i ù p laus ib i l e del la s u a d e t e r m i n a z i o n e 

1 S P I R I T I , op. cit., 6 4 - 7 3 . 
2 Vedi il mio studio, già citato, sul Eifugio Calabrese pp. 1 9 5 - 1 9 6 . 
3 Vedi S P I R I T I , op. cit. 
4 II Comba, nell'articolo menzionato, la respinge come una di

ceria, ma il Cburcb dice testualmente : « conspicuous among tbese 
were V. G. of Cosenza — anotber soutberner — B. Ocbino, G. P. 
Alciati, Matteo Gibaldi, etc... », p. 1 7 1 di Italian Beformers 1 9 3 4 . 

5 « Sortant des derniers bouts d'Italie je me suis esloigné jus-
ques aux pays lointains et nations étranges pour la parole de Dieu, 
ayant cboisi cette votre église, principalement non pour autre cause 
sinon à fin de voir et ouir Monsieur Calvin, la renommée duquel 
j 'avoye auparavant en révérence... ». CALV. Opusc, p. 1 9 3 9 . 



d i r i fugiars i ne l l a c i t t à da l la qua l e si s p a n d e v a p e r t u t t a l ' E u r o p a 

l a f a m a de l g r a n d e r i f o r m a t o r e 1 ; c o m e de l r e s to a v e v a n o f a t t o 

a l t r i I t a l i a n i i n que l l ' epoca , e m o l t i suo i cor reg iona l i . N è l ' asser i re 

— c o m e fa i l Morer i — che lo avesse s p i n t o la p a u r a d i essere 

a r so v i v o i n p a t r i a , p e r c a u s a d i re l ig ione, h a —• p e r q u a n t o 

n o n s e m b r i i m p r o b a b i l e — magg io r f o n d a m e n t o che l e a l t r e 

suppos iz ion i . 

U n a t a l e minacc ia , ne l corso de i l u n g h i i n t e r r o g a t o r i s u b i t i 

po i a G inevra , d u r a n t e i l suo processo , n o n s a r e b b e s t a t a p e r l ' ac 

c u s a t o u n a r g o m e n t o b u o n o d a far va l e r e d a v a n t i a i m a g i s t r a t i 

g inev r in i ? 

E ' i nnegab i l e che l ' a m b i e n t e ca lv in i ano ese rc i tasse u n fascino 

i r res is t ib i le sul la f an t a s i a accesa de i r i f o r m a t i i t a l i an i , c h e la pe r 

secuzione t e n e v a ne l l ' ambasc i a c o n t i n u a . 

Pe r c iò i d u e cosent in i , u n be l g iorno , d o p o a v e r v a g a t o pe r 

la pen iso la 2 , decisero d i p r e n d e r e i l b o r d o n e de l p e l l e g r i n o ed av

v ia r s i ve r so i l m i r agg io s p l e n d e n t e su l l ' e s t r emo l e m b o de l lago 

L e m a n o . 

A Ginevra 

A G i n e v r a i d u e ca labres i t r o v a r o n o u n a c o m u n i t à i t a l i a n a 

o rgan i zza t a , d a a lcun i a n n i , a l l ' o m b r a p r o t e t t r i c e del la Chiesa 

r i f o r m a t a . I l r ifugio i t a l i ano in i z i a tos i , ne l 1542, colla p red icaz ione 

i n l i n g u a i t a l i ana , de l l ' ex-genera le de i Cappucc in i , B e r n a r d i n o 

Ochino , nel la C a t t e d r a l e d i S a i n t - P i e r r e , che d a poco e ra s t a t a 

c o n s a c r a t a a l cu l t o evange l i co , e ra s t a t o o rgan izza to uff icialmente 

su l mode l lo del le congragaz ion i ca lv in i s t e , n e l 1551, da l m a r c h e s e 

Caraccio lo e da l l ' ex -canon ico l a t e r a n e n s e , i l c o n t e Celso M a r t i -

1 Dalla coni, di fede : Fateor unicum illum : « ...Nam quum ab 
extremis Italiae flnibus propter Verbum Dei in longinquas et pere
grinai regiones me contulissem, nulla alia de causa banc vestram, 
Ecclesiam potissimum elegi, nisi ut dominum, Calvinum quem antea 
nomine observabam, de facie cognoscerem et audirem... ». 

2 Un'altra leggenda vuole cbe Valentino Gentile fosse andato 
prima in Sicilia. 



n e n g o d a Bresc ia , i l q u a l e fu il p r i m o m i n i s t r o del la Chiesa e v a n 

gelica i t a l i ana 1 . 

Verso la « R o m a p r o t e s t a n t e » e r a n o accors i , i so la t i o a sca

glioni , n u m e r o s i i t a l i an i le cu i file s ' i ng rossavano ogni a n n o più , 

e t r a essi, ne l 1557, pa recch i ca labres i . I q u a l i si a m b i e n t a r o n o 

b e n p r e s t o ne l q u a d r o del la « N a z i o n e » c o m e g l ' i t a l i an i a m a 

v a n o definire la loro colonia . 

I d u e cosen t in i v i ssero i p r i m i mes i de l loro soggiorno g ine

v r i n o ne l l ' eufor ia de l l ' accogl ienza ca lda de i corregional i , orgogliosi 

d i ave r t r a loro d u e « l e t t e r a t i », d u e « i n t e l l e t t ua l i »; del la s impa-

p a t i a affe t tuosa degli amic i vecch i e n u o v i , de i « fratel l i », nel la 

fede; de l l ' en tus i a smo de i neofit i , che d o v e v a po i r e n d e r e t a n t o 

p i ù a m a r e le loro delus ioni . N o n e r a n o finalmente su l suolo del la 

l ibe r tà , a d u e pass i d a que l faro d i luce a b b a g l i a n t e qua l e a p p a r i v a 

Calvino a i suoi seguaci che lo p r o c l a m a v a n o l ' apos to lo del la r i n a 

sc i t a rel igiosa, l ' a s se r to re del la « loi d e l ' E v a n g i l e » c o n t r o le 

deformazioni p a p i s t i c h e ? N o n e r a n o finalmente i n quel la Gine 

v r a che d a q u a n d o i l R i f o r m a t o r e le a v e v a impresso i segni d i 

u n ' a u s t e r a fisionomia, era d i v e n t a t a u n cen t ro d ' i r r ad iaz ione 

del la n u o v a d o t t r i n a , la r e p u b b l i c a c r i s t i ana decisa a n o n ave r 

a l t r o p a d r o n e aU'infuori d i D io , a l t r o r e e c c e t t u a t o Gesù Cris to ? 

N o n era i l sogno d i S a v o n a r o l a « J e s u s Chr i s tus r e x ? » c h e 

si r ea l i zzava a l d i là del le Alp i , t r a il Sa lève e i l G iu ra , sul le s p o n d e 

del l ' idi l l ico lago s u cu i si specch iano i poggi , c o m e quel l i che 

c i r c o n d a n o F i r e n z e , v e r d i e r i d e n t i ? 

Ma su l lago d i G i n e v r a , q u a n d o l ' a u t u n n o s t e n d e i l s u o n e b 

b ione c h e pe r l u n g h e s e t t i m a n e t u t t o avvo lge i n u n v e l o caligi

noso che pesa su l cuore de i suoi a b i t a n t i e li r e n d e chius i e ma lcon

t e n t i 2 , u n v e n t o gel ido soffia e u lu l a pe r le v iuzze del la c i t t à a l t a , 

l a qua le , anco r oggi, c o m e al lora, p a r e l a c i t t ade l l a del la R e p u b -

1 Vedi in questo Archivio il mio articolo già citato che serve in 
certo qual modo da introduzione allo studio attuale. Cfr. pure 
B. CROCE : Un calvinista italiano : Il Marchese di Vico Galeazzo Carac
ciolo in La Critica, a. X X X I (1933), pagg. 81 e punt. segg. rist. in 
volume, Laterza, Bari, 1936. 

2 Gregorio Leti nella sua « Historia ginevrina » chiama arguta
mente Ginevra la « repubblica dei malcontenti ». 



Mica. Quel v e n t o , che i G inev r in i c h i a m a n o la « b ise », agghiacc ia 

u n p o ' a n c h e il cuore . E d esso raffreddò a poco a poco l 'acceso 

e n t u s i a s m o d i Va len t ino . I l qua le , p a s s a t o il p r i m o a r d o r e , e 

g u a r d a t o s i b e n e a t t o r n o , r i t r o v ò la sua o b b i e t t i v i t à d i filosofo 

e il cont ro l lo del la sua m e n t e a d u s a t a alle sot t igl iezze del la scola

s t ica . Nel le l u n g h e g i o r n a t e t r a scor se a pesca re — era il suo s v a g o 

* prefer i to ! — sulle r i ve del lago o lungo l 'Arve che scendendo da l l a 

Savoia c inge pe r u n t r a t t o la c i t t à , m e d i t a v a i s e rmon i de l p a s t o r e 

R a g n o n e , succedu to al M a r t i n e n g o , quel l i d i a l t r i m i n i s t r i sviz

zeri de l n u o v o cu l to , e le lezioni sul la n u o v a teologia c h e a t t i r a 

v a n o all'cc A u d i t o i r e » la g i o v e n t ù s tud iosa d a t u t t i i paes i d ' E u r o p a , 

A poco a poco la r ag ione a g g u e r r i t a d i t u t t i gli a r g o m e n t i de l la 

logica e del la metaf is ica , r iprese i l s o p r a v v e n t o . Sp i r i to sagace 

e so t t i l e si p r o c u r ò l ' ope ra d i Se rve to p e r e s a m i n a r l a , e ne l la ca

m e r e t t a aff i t ta ta i n casa d i u n a l t r o i t a l i a n o 1 lesse la confu taz ione 

d i Calv ino nel le l u n g h e veglie inve rna l i . Ques t e l e t t u r e e le con

versaz ion i con a l t r i e m i g r a t i i t a l i an i seguac i d i Gr iba ld i c o m i n 

c i a rono a far ge rmogl ia re ne l suo sp i r i t o i dee che d o v e v a n o po i 

s b o c c a r e n e l l ' a n t i t r i n i t a r i s m o 2 . 

C 'e rano fra i c o m p a g n i d i fede u o m i n i p o r t a t i c o m e lui a 

d o m m a t i z z a r e — c o m e si d i ceva a l lora — a d i scu te re , cioè, 

le d o t t r i n e n u o v e in conf ron to con quel le del la Chiesa d i R o m a , 

a d invoca re le t e s t i m o n i a n z e de i P a d r i del la Chiesa, a r i p r e n d e r e 

a d u n o a d u n o i cap i to l i del la « I s t i t u z i o n e Cr i s t i ana » de l m a 

es t ro e a so t t i l i zzare sulle sue t e s i e sulle sue a r g o m e n t a z i o n i . 

E r a n o u o m i n i d ' i ngegno a c u t o e d i c u l t u r a v a s t a . P r i m e g 

g i a v a t r a q u e s t i Gr iba ld i Moffa, i l ce lebre g iu r i s t a p a d o v a n o , 

il qua l e insegnò a T u b i n g a , a Grenoble , a V a l e n z a , e a v e n d o 

1 « Ce malheureux... peu de temps après le supplice de Servet, 
se procura son livre et la réfutation de Calvin. Voilà son début. Il est 
là au milieu des spectres, des idées, des hérésies de Paul de Samosate 
de Sabellius, de Arius, des questions d'essence et de personnes.. ». 

CALV. Opuscules, p. 1957. 
2 « Postea vero, quum apud nostros Italos questio de Trinitate 

agitaretur equidem meam sententiam libere in medium protuli 
cupiens doceri de iis quae tum occurebant..» - Confessione di fede di 
V. G. (Vedi appendice). 



c r i t i ca to a s p r a m e n t e , dopo il processo s e r v e t a n o , la p r o c e d u r a 

a p p l i c a t a agl i eret ici , s t imò p i ù p r u d e n t e r i t i r a r s i n e l v i c ino 

p a e s e d i G e x — su t e r r i t o r i o be rnese — a d u n a t r e n t i n a d i 

ch i lome t r i d a G i n e v r a — ove c o m p r ò u n d o m i n i o (Farges ) 

che , c o m e d u e secoli d o p o F e r n e y , p e r Vo l t a i r e , fu u n osserva

to r io p rop iz io pe r segui re — senza per icolo — gli a v v e n i m e n t i 

ne l la v i c ina « cap i t a l e d i u n a g r a n d e idea » 1 ; q u i faceva del le 

b r e v i c o m p a r s e , m a n o n soven te , d i v e n u t o c a u t o d a l g io rno i n 

cu i i n v i t a t o a d u n a discuss ione a\T«Auditoire», con il g r a n d e 

R i f o r m a t o r e , c o m e q u e s t i n o n a v e v a v o l u t o s t r i nge re l a m a n o 

che egli gli p o r g e v a c o r t e s e m e n t e , gli vo l t ò s enz ' a l t ro le spal le 

e lo lasciò i n asso . 

Eg l i a v e v a , i n seno al la Chiesa i t a l i ana , espos to le s u e idee , 

v e r b a l m e n t e u n a v o l t a , e q u i n d i pe r i s c r i t t o 2 . Così a v e v a t r a c 

c i a to u n solco ne l qua l e a l t r i g e t t a r o n o sub i to d o p o il s e m e . 

A l t r i i t a l i an i i n v i s t a e r a n o G . P . Alc ia t i , p i emon te se , s ignore 

d i L a M o t t e , or ig inar io d i Sav ig l iano , che n e l 1555 e ra d i v e n t a t o 

« bourgeo i s » d i G i n e v r a 8 ; Giorgio B l a n d r a t a , a n z i a n o del la 

Chiesa i t a l i ana , nob i le p i e m o n t e s e d i Saluzzo, che p i ù t a r d i d i 

v e n n e med ico de l r e d i Po lon ia S te fano B a t h o r i 4 e che , t o r m e n 

t a t o d a ser i d u b b i sul la d o t t r i n a t r i n i t a r i a , i n t e rpe l l ava soven te , 

su q u e s t o sogge t to , l ' a u t o r e del la « I s t i t u z i o n e » 5 ; G.L. P a s c a l i 

che p rop r io i n que l l ' anno m e n a v a a b u o n t e r m i n e la t r a d u z i o n e 

i n i t a l i ano de l l a « I s t i t u z i o n e » 6 ; il s a rdo Nicola Gallo col qua l e 

1 Vedi la minuziosa e penetrante monografia del K U F F I N I : 
Il giureconsulto chierese M. Qribaldi Moffa e Calvino, Eoma 1928. 
Vedi anche in D O U M E R G U E : Calvin, voi. 6. 

2 La lettera è stata riprodotta dal TRECHSEL e naWOpp. CALV. 
XV; si trova fra i Mss. Lat. (fol. 113) della Bibl. P. & Univ. Genève. 

3 A. PASCAL, CU Antitrinitari piemontesi : 67. P . AlciaU, Pi-
nerolo 1920. 

4 D . CANTIMORI, Profilo di Giorgio Blandrata Saluzzese. (Boll. 
Storico Bìbliogr. Subalpino, N. 3-4 - 1936, Torino). Vedi anche in 
D O U M E R G U E , Calvin. Voi. 6. 

5 Opp. CALV., T. I X : Ad quaestiones G. B. responsum D. J. 
Calvini. 

6 Institutione della religion Christiana di Messer Giov. Calvino, 
in volgare italiano, tradotta per G I U L I O CESARE P. In Geneva 1558. 



p r e p a r a v a de i l avor i d i e r u d i z i o n e 1 i l lucchese Nicola L i e n a . 

Ora i n casa de l l ' uno , o r a i n casa d e l l ' a l t r o , i p r o b l e m i e r a n o 

so l leva t i e discussi con l ' a rdo re con cu i si d i b a t t e la s tessa ra 

g ione d i v ive re , che p e r q u e s t a l i b e r t à essi a v e v a n o l a sc ia to la 

p a t r i a , e i cong iun t i , e gli amic i e spesso la fo r tuna , e s o v e n t e 

t u t t i i mezz i d i suss i s tenza ; v o l e v a n o conv ince r s i che i n c o m p e n s o 

a v e v a n o f ina lmente t r o v a t o la v e r i t à ! 0 n o n a v e v a n o p i u t t o s t o 

messo la v i t a allo sbarag l io pe r l ' o m b r a del la v e r i t à ? p e r la con

t raf fazione del la v e r i t à ? Qu id es t v e r i t a s ? A v e v a n o a b b a n d o n a t o 

u n a s c h i a v i t ù pe r r i t r o v a r n e u n ' a l t r a a G inev ra ? 

P r e s a la g r a n decis ione dell 'esi l io b i s o g n a v a a n d a r e s ino 

i n fondo, compie re quel la r ivo luz ione r i fo rma t r i ce c h e i n I t a l i a 

m o l t i v a g h e g g i a v a n o o senza osare d i sve la r sene f au to r i — i n i -

codemis t i ! — o, p u r l o t t a n d o a v iso a p e r t o , f e rmandos i a m e z z a 

s t r a d a , a d u n compromesso ! 

Così si d e l i n e a v a n o in seno a l g r u p p o i t a l i ano v a r i e c o r r e n t i : 

que l la che d i r emo d i d e s t r a , la conformis ta , che a t t o r n o a l m i 

n i s t r o de l cu l to ed agli a n z i a n i — dei qua l i il p i ù a u t o r e v o l e 

e r a i l Marchese Galeazzo Caracciolo — f o r m a v a il g r u p p o p i ù 

n u m e r o s o , fedele a l n u m e t u t e l a r e de l la c i t t à ; quel la , m e n o 

n u m e r o s a , che f o r m a v a la fa lange a u d a c e d i s in i s t r a — la cor

r e n t e de i r az iona l i s t i i n s o m m a — la qua l e r a g g r u p p a v a gli 

a n t i t r i n i t a r i che i sp i r andos i a l l ' i n s e g n a m e n t o s e r v e t a n o , i m p u 

g n a v a n o i l d o g m a del la T r i n i t à e, r i v e n d i c a n d o n e la m e m o r i a , 

n o n p e r d o n a v a n o gli a u t o r i o p i u t t o s t o l ' a u t o r e del la d i lu i con

d a n n a ; e quel la c h e d i r e m m o l ibera le , la qua l e t r a le d u e e s i t ava , 

n o n obl iosa de l l ' educaz ione u m a n i s t a e s e m p r e r i s p e t t o s a del la 

p e r s o n a l i t à u m a n a e d i que l l ' idea le d i l i be r t à e d i t o l l e r anza pe r 

cu i a v e v a pre fe r i to l 'esilio al la p a t r i a . E s s a a v e v a , i n ce r to m o d o , 

il suo leader i n que l s avo i a rdo , S e b . Caste l l ione 2 , il qua l e d a Bas i 

lea a v e v a a s p r a m e n t e c r i t i ca to la c o n d o t t a d i Calvino ne l p r o 

cesso de l l ' e re t ico spagnolo , e i n e s sa si possono a n n o v e r a r e •— 

1 Traducevano insieme in latino VHistoire des Martyrs. 
2 Vedi : F . BtrissoN, 8. Oastellion, Paris 1 8 9 2 ; E . G I R A N : 8. 0. 

et la riforme calviniste, Paris 1 9 1 4 , e il recente volume di S T E F A N 
Z W E I G : Castellio gegen Oàlvirms, Reineck, Leipzig, 1 9 3 6 . 



pe r q u a n t o a p p r o s s i m a t i v e s iano q u e s t e d iv is ioni — gli sp i r i t i 

che n è a l l ' o r todoss ia ca lv in i s t a n é a l l ' a n t i t r i n i t a r i s m o si sen t i 

v a n o d i ade r i r e i n m o d o as so lu to : c o m e l 'Ochino \ il P a s c h a l i 2 

ed a l t r i che m e n m o n t a d i m e n z i o n a r e qu i . Ta le la s i t uaz ione sp i 

r i t u a l e del la Chiesa i t a l i a n a d i G i n e v r a la q u a l e offriva u n c a m p o 

l ibero al le op in ioni p i ù v a r i e n o n essendo s t a t a fino a l lora fo rmu

l a t a u n a confessione d i fede che n e fissasse uff icialmente la disci 

p l ina , i n f a t to d i d o t t r i n a . S i t uaz ione pa rados sa l e se si t i e n c o n t o 

che essa v i v e v a i n seno a d u n a t e o c r a z i a ne l la q u a l e ogni fo rma 

d i l i b e r t à teologica e ra s t a t a a b o l i t a . E p e r ò n o n d o v e v a d u r a r e 

a l ungo . 

Un'assemblea burrascosa. 

Calvino i n f a t t i veg l iava . I l 16 magg io 1558, a c c o m p a g n a t o 

d a L a t t a n z i o R a g n o n e , un senese che e ra d a a lcun i mes i i l p a 

s to re del la c o m u n i t à 3 e d i a l cun i « A n z i a n i » de l Concis tor io 

i t a l i ano , egli si p r e s e n t ò d a v a n t i a l Piccolo Consiglio — a u t o 

r i t à esecu t iva del la R e p u b b l i c a — ed espose la s i t uaz ione . 

I n seno al la congregaz ione si a g i t a v a n o degli sp i r i t i b izzar r i 

che n e t u r b a v a n o la pace , t a l c h é l ' a u t o r i t à ecclesiast ica era co

s t r e t t a a r i cor re re al r imed io che D i o le m e t t e v a fra le m a n i : 

u n a confessione d i fede che avesse forza d i legge e d alla qua l e 

ogni m e m b r o dovesse so t tosc r ive re . B e n e in t e so , o g n u n o a v r e b b e 

p o t u t o sol levare de i d u b b i che s a rebbe ro s t a t i sciol t i d a i m i n i s t r i 

del la Chiesa d i G inev ra , p r e s e n t i a l cun i m e m b r i de l Consiglio, 

de lega t i a l l ' uopo a l l ' a s semblea . 

L a qua l e fu c o n v o c a t a con u n a so lenn i t à t a n t o p i ù signifi

c a t i v a i n q u a n t o il p o t e r e pol i t ico — il s indaco Oheval ie r p re 

s iedeva — si assoc iava a quel lo ecclesiast ico. 

H t e s t o del la confessione e ra r e d a t t o in l a t i n o ed i n i t a l i ano 4 

1 Aveva lasciato Ginevra da più di un decennio, ma colla con
gregazione italiana di cui era stato il primo predicatore manteneva 
legami spirituali che erano ancora operanti. 

2 Lasciò precipitosamente Ginevra, nel 1659, e Calvino lo accusò 
di esser divenuto anticalvinista. 

3 Dal 24 ottobre 1557. Morì il 18 febbraio del 1559. 
4 Nel secondo, che si può leggere in appendice, l'espressione 



A c c e t t a r l a significava impegnar s i f o r m a l m e n t e e pe r t u t t a la 

v i t a , a confermars i a d essa e, q u a n d o occorresse, a d i fender la ; 

resp inger la vo leva d i r e d ich ia ra r s i s enz ' a l t ro sperg iuro e pe r 

fido i. 

N e fu f a t t a la l e t t u r a d a l s indaco Cheval ier . E s s a p r inc ip i a 

con u n esordio 2 che spiega la s u a o p p o r t u n i t à : a v e n d o la cu

r ios i tà sv i a t i da l la fede p u r a e v e r a a l cun i sp i r i t i che t u r b a n o 

la concord ia e l ' un ione d i q u e s t a chiesa, s e m i n a n d o degli er ror i , 

q u a n t u n q u e la d o t t r i n a c o n t e n u t a ne l s imbolo degli Apos to l i 

d o v r e b b e b a s t a r e , allo scopo d i p r e s e r v a r e d a t u t t i gli a g g u a t i 

che t e n d e S a t a n a colle sue a s tuz i e , è b e n e fissare c h i a r a m e n t e 

ques t i d u e p u n t i : essenza d i D io u n a e sempl ice — d i s t i nz ione 

delle t r e pe r sone . 

Segue la c o n d a n n a de l l ' e r rore d i quel l i che « d i c o n o che il 

P a d r e , s e m p l i c e m e n t e q u a n t o alla s u a essenza ed i n q u a n t o 

— c o m e essi d icono — egli è solo e vero Dio h a g en e ra t o il F i 

gliuolo ». L e conseguenze e v i d e n t i de l l ' e r ro re sono che la v e r a 

d i v i n i t à a p p a r t i e n e al P a d r e so l t an to , e n o n anche al Cr i s to ed 

allo Sp i r i to S a n t o . A q u e s t o m o d o è r o t t a l ' u n i t à del la essenza 

d iv ina . Q u a n t o alla persone, d i Gesù Cris to , si afferma nel la d e t t a 

confessione che le d u e n a t u r e , l ' u m a n a e la d iv ina , sono u n i t e , 

« essendo Egl i I d d i o man i f e s t a to i n c a rne ». 

L a conclus ione , che h a l ' a n d a t u r a d i u n a pe ro raz ione d ice : 

« p e r ch iuder la p o r t a a t u t t e le d i scord ie pe r l ' avven i re , d ich ia 

r i a m o d i voler v ive re e m o r i r e ne l l ' obbed ienza del la d o t t r i n a 

d i q u e s t a chiesa, che p r o m e t t i a m o e ci obb l i gh i amo d i seguire 

s o t t o p e n a d i esser t e n u t i perf idi e m a n c a t o r i d i fede ». 

Confessione d i fede c a t e g o r i c a m e n t e t r i n i t a r i a . 

Come c 'e ra d a a spe t t a r se lo , la d iscuss ione fu l u n g a — d u r ò 

t r e o re 3 — e bur rascosa . E s s a v e r t e v a s o p r a t u t t o s u i d u e p u n t i 

con t rove r s i : l ' essenza u n a e sempl ice d i D i o e la d i s t inz ione 

del le pe r sone . 

« ipsos impostores » rivolta ai dissidenti, era attenuata in « quelli 
che ci volessero sedurre » —- come si vede molto più blanda. 

1 Pro perjuro ac perfido habeatur. 
2 Vedasi il testo che per la prima volta viene pubblicato in una 

edizione italiana, in Appendice. 
3 Così riferiva Teodoro di Beza. 



Che cosa fu d e t t o ? I l R e g i s t r o de l Consiglio se la sbr iga 

c o n u n a espressione che n o n si sa se è i n g e n u a o d i p l o m a t i c a : 

« p lus ieurs d i r e n t p lu r i eu r s choses ». F o r m u l a t a n t o concisa 

q u a n t o v a g a ! 

D a a l t r e font i s a p p i a m o p e r ò che si s c a t e n ò u n a v e r a t e m 

p e s t a . L o s tor ico g inev r ino R o g e t h a r a g i o n e d i far n o t a r e 1 c h e 

e ra a r d u a impresa , a n c h e pe r u n Calvino, que l l a d i vo ler r i d u r r e 

a l silenzio, a forza d i a r g o m e n t i , u n i t a l i ano a r d e n t e e l o q u a c e . 

T a n t o p i ù che d ' i t a l i an i a r d e n t i e loquac i ce n ' e r a n p i ù d i i m o , 

e t u t t i procl iv i , pe r t e m p e r a m e n t o , a i l u n g h i r a g i o n a m e n t i . I l 

r a g i o n a m e n t o è la loro v i t a , d ice degl i a n t i t r i n i t a r i il famoso 

s tor ico d i Calvino : « ils r a i s o n n e n t c o m m e ils r e s p i r e n t » 2 . 

I n u n a del le biografie d i Calvino è d e t t o che si a l z a r o n o 

a l cun i i qua l i ch iacch ie ra rono p i ù c h e p o t e r o n o 3 ; p i ù d i t u t t i 

p e r ò G i a n P a o l o Alc ia t i c h e fu a d d i r i t t u r a v io l en to . 

A l Marchese Caracciolo, a s sen t e i n que i giorni , il R i f o r m a 

t o r e sc r iveva a q u e s t o p ropos i t o : « se foste s t a t o qu i v i a v r e b b e 

f a t t o or rore d i s en t i r e que l che a b b i a m d o v u t o s o p p o r t a r e d a 

p a r t e d i Gian P a o l o » 4 . 

N o n osò egli d i r e che Calvino e i suoi seguac i a d o r a v a n o 

« t r e d iavol i peggior i che t u t t i g l ' idol i de l p a p i s m o » 5 ? L a frase 

v io len ta e inc is iva r i co rda que l l ' a l t r a a t t r i b u i t a d a l B e l l a r m i n o 

a Serve to , che p a r a g o n a v a la t r i n i t à a d u n m o s t r o s imi le a Cer

be ro 6 . 

Ma Calvino, s t a n d o a que l che n e d ice la biografia t e s t é 

c i t a t a , r i spose con t a l e ab i l i t à — « p a r la g r àce d e D i e u » — che 

t u t t i f inirono pe r a c c e t t a r e la confessione. 

1 E O G B T : Histoire du peuple genevois, p. V . 
2 DOUMERGTJE, Calvin, p. VI., 
3 Vedi : Biografie di Calvino di T H . D E B É Z E e COLLADON : « àu-

euns qui gazouillèrent tout ce qu'ils purent... ». 
4 « Vous aurez horreur estant icy d'ouyr ce qu'on souffrit 

alors de Jehan Paulo» (Lettera a Caracciolo in Op. CALV . XVII , 257). 
5 « Trois diables pires que toutes les idoles de la papauté » (nella 

stessa lettera di Calvino a Caracciolo). 
6 « Cerberum tricipitem et tricorporeum Gerionern ». 



T u t t i , sa lvo s e t t e , fra i qua l i , n a t u r a l m e n t e , l 'Alc ia t i e lo 

s tesso Gent i l e 1 . 

Con q u e s t o no so lenne, V a l e n t i n o Gent i le e n t r a nel la s to r i a 

del la con t rove r s i a col p i ù t e n a c e r i fo rma to re , ed inizia la s u a 

dolorosa v i c e n d a che d a Ginevra , fra a l t e r n a t i v e d i a u d a c i a e 

d i p r u d e n z a , d i t e m e r i t à e d i t e n t e n n a m e n t i , lo c o n d u r r à a t t r a 

ve r so v a r i paes i d i E u r o p a , a g i t a t o ed a g i t a t o r e , s ino a l l 'epi logo 

t r ag i co del la sua t o r m e n t a t a ed infelice es is tenza , su l rogo c h e 

a B e r n a , lo consacre rà m a r t i r e del la l i b e r t à religiosa. 

Più mite consiglio. 

P e r u n u o m o affet to d i u n pe r sona l i smo paross is t ico c o m e il 

R i f o r m a t o r e , que l r i f iuto a s s u m e v a il s ignificato, o l t r e t u t t o , d i 

u n o scacco mora l e . T a n t o c h e senza m e t t e r t e m p o d i mezzo il 

Consiglio n e fu i n f o r m a t o con p regh ie ra che si p rendesse ro dei 

p r o v v e d i m e n t i p r i m a che « p lus g r a n d i nconvén i en t en a d v i e n n e ». 

S e d u t a s t a n t e si decise d i convoca re i m m e d i a t a m e n t e i r e f r a t t a r i 

pe r d o m a n d a r loro u n ' u l t i m a vo l t a se, sì o no , si decidessero 

a f i rmare . 

Qua le fu la loro r i s p o s t a ? T u t t i e s e t t e , u n a n i m i c o m e u n 

sol u o m o , p r e s e n t a t i s i a l loro" p a s t o r e , L a t t a n z i o R a g n o n i , r i 

con fe rmarono che n o n a v r e b b e r o firmato u n a profess ione d i 

fede i n ospposiz ione colle loro convinz ion i . D a v a n t i al le i n s i s t enze 

de l loro p a s t o r e , d o m a n d a r o n o d i r i f le t tere pe rò a n c o r a u n g i o r n o . 

U n a d i laz ione fu loro a c c o r d a t a ; m a rif let tessero b e n e che , 

i n caso d i n u o v o rif iuto, s a r ebbe ro s t a t i obb l iga t i a d a b b a n d o n a r e 

G i n e v r a : gli o s t i n a t i d o v r a n n o e v a c u a r e la c i t t à 2 . 

1 1 refrattari : Gian P. Alciati - Silvestro Tellio - Nicola Gallo -
Ippolito da Carignano - Valentino Gentile - Filippo Eust ic i -Frane. 
Porcellino. 

« Quelcuns n'ont voulu soubscripre a la confession comme Mes-
sire J. P. de la Motta, Messire Silvestre, Pr. de Padua, Pbilipe me-
decin, genre de Catani, Nicolo Gallo, Sarde, demeurant avec Messire 
Silvestre (?) Valentino calabrese, Hyppolito de Carignan Piemon-
tois, et combien qu'on leur ayt remonstre, totefois, ilz nont volu 
entendre ». E. d. Conseil, 19 maggio 1558. 

2 «... afiìn que aux obstinez on face vuyder la ville » Eeg. del 
Cons. 20 maggio 1558. 



I n s o m m a e ra l ' u l t i m a t u m : o f i rmare o p a r t i r e ; o a c c e t t a r e 

la d o t t r i n a qua l e v e n i v a uff icialmente f o r m u l a t a i n que l d o c u m e n t o 

o r i p r e n d e r e la v ia dell 'esi l io. L a s i tuaz ione d i v e n t a v a g r a v e : 

la decis ione s ' i m p o n e v a con il c a r a t t e r e del la p i ù e s t r e m a u r g e n z a . 

E r a il 19 m a g g i o del pomer igg io q u a n d o i s e t t e , u d i t a l ' i n t ima

zione, usc i rono pe r a v v i a r s i i n s i eme i n casa de l p i ù v ic ino e d i 

scu te re sul d a fare . D i e t r o i l G i u r a il sole t r a m o n t a v a , i m p o r p o 

r a n d o l ' o r i zzon te ve r so la F r a n c i a e l a sc i ando u n a l u n g a s t r i sc ia 

d 'o ro sul le a c q u e azzu r r e e t r a n q u i l l e del L e m a n o . L a se ra c a l a v a 

se rena e t i e p i d a . L a n a t u r a ass i s t eva t r a n q u i l l a e indifferente 

alle l o t t e in t e r io r i che a g i t a v a n o il p e t t o d i quegl i u o m i n i i qua l i 

p e r s i s t e v a n o a voler sa lva re , d i n a n z i al la cos t r iz ione del la so

cie tà , i d i r i t t i de l l ' i nd iv iduo a c rede re e a d a d o r a r e D i o secondo 

le p r o p r i e conv inz ion i d o t t r i n a l i . L a discuss ione fra i s e t t e , l ega t i 

dal lo s tesso m o d o d i p e n s a r e e da l la r e sponsab i l i t à che i n s i e m e 

a v e v a n o p resa , ed amic i e corre l ig ionar i , accors i a t t o r n o a loro , 

occupò fino a t a r d i la s e r a t a . 

P iegars i , facendo a t t o d i cont r iz ione , d i n a n z i al la m i n a c c i a % 

o p a r t i r e p i u t t o s t o ? Ma d o v e ? P o i c h é n o n c ' e ra a l t r a a l t e r n a t i v a , 

b i s o g n a v a inch ina r s i d i n a n z i a d u n a r e a l t à p i ù for te e d i r e si. 

E r a i l migl ior p a r t i t o . P i ù t a r d i forse, m u t a n d o la s i t uaz ione 

e il p o t e r e d i v e n t a n d o m e n o asso lu to e d i spo t ico , la d iscuss ione 

s a r e b b e s t a t a r i p re sa e la v e r i t à a v r e b b e finito p e r t r i on fa r e . I 

fratel l i i n fede, con amichevo le ins i s t enza , p r o s p e t t a n d o q u e s t a 

soluzione, fecero, c o l l e t t i v a m e n t e e i n col loqui pa r t i co l a r i c h e 

si p ro t r a s se ro fino a t a r d a o ra , o p e r a d i pe r suas ione . D e l r e s t o 

— essi agg iunse ro — la n o t t e p o r t a consiglio. 

E il consiglio che p o r t ò a l p i ù a c c a n i t o c o n t r a d i t t o r e d i Cal

v ino , a l p i ù i n t r a n s i g e n t e e p i ù v io l en to de i s e t t e : G i a n P a o l o , 

fu d i fuggire p r i m a de l l ' a lba 1 . 

F u così c h e l'indomani, convoca t i , i n p r e s e n z a d i Ca lv ino 

che a s s i s t eva u n o de i suoi colleghi ne l min i s t e r io eccles ias t ico , 

1 Nel suo stile pittoresco e non meno violento del piemontese, 
Calvino scrisse al Marchese Caracciolo : « quant à Mr. J. Paulo aiant 
desgorgé son vénin, il print tantost la clef des champs ». Op. CALV. , 
X V I I , p. 257. 



i r eca l c i t r an t i , v e n u t i a p i ù m i t i consigli , appose ro il loro n o m e 

in calce al la t a n t o d i scussa confessione, facendo così a t t o d i so t 

t omis s ione c o m p l e t a a l l ' a u t o r i t à g inevr ina . Es s i firmarono ne l 

l ' o rd ine seguen te 1 : Silvio Tell io, F r a n c e s c o Porce l l ino , F i l i p p o 

R u s t i c i , Va len t ino Gent i le , I p p o l i t o d a Car ignano , Nicola Gallo. 

I l q u a r t o firmò t e s t u a l m e n t e così : 

« I o Va len t ino Gent i le Cosent ino acce t t o u t sup ra ». 

Così fu c o n s u m a t o l ' a t t o d i so t tomiss ione . 

A t t o d i debolezza ? R i t r a t t a z i o n e s incera ? 

Ades ione formale , ce r to , e o g n u n o p u ò c o m p r e n d e r e che , 

d a t e le c i rcos tanze in cui la firma fu e s t o r t a , d o v e v a essere, co

m e s e m p r e i n simil i casi , t u t t a es te r iore . 

Jus murmurandi. 

T u t t o s e m b r a v a r i e n t r a t o ne l l ' o rd ine u n a v o l t a che a n c h e 

i p i ù res t i i a v e v a n finito pe r cedere , f i rmando , e gli i r r iduc ib i l i 

a v e v a n a b b a n d o n a t o la c i t t à . M a il fuoco c o v a v a so t to le cener i ! 

Se a l no de l p r i m o m o m e n t o era segu i t a u n a res ip iscenza a l q u a n t o 

d u b b i a ne i sei I t a l i a n i d i ss ident i , e ra p u r n a t u r a l e che u n ce r to 

r i s e n t i m e n t o c o n t r o i p i ù for t i s ' ag i tasse sordo ne l loro cuore , 

r i s e n t i m e n t o c h e affiorava nel le conversaz ion i p r i v a t e fra amic i 

e c o m p a t r i o t i , specie de l ca labrese , c a r a t t e r e i m p e t u o s o , i n cu i 

il b i sogno d i d i s cu t e r e e ra i r res is t ib i le c o m e u n a s e c o n d a n a t u r a . 

M a a n c h e la m o r m o r a z i o n e , s ia p u r e i n so rd ina era u n ' i m p r u d e n z a , 

in que i t e m p i t o rb id i , i n q u e l l ' a m b i e n t e i n cu i il r i co rdo e l ' e sem

pio r e c e n t e de l s u p p b z i o d i Se rve to a v r e b b e r o d o v u t o cons ig l ia re 

d i a n d a r c a u t i . E r a q u e s t o il p a r t i t o p i ù e l e m e n t a r e c h e r e s t a v a 

d a a b b r a c c i a r e a ch i n o n vo leva lasc ia re il suolo del la « p i ù p i c 

cola t r a le g r a n d i c i t t à » e del la p iù ce lebre d a c c h é e ra s t a t a f a t t a 

cap i t a l e d i u n ' i d e a d a Calv ino il qua l e p e r ò n o n p e r m e t t e v a che v i 

si professasse a l t r a d o t t r i n a che la sua . Eg l i si va l eva per q u e s t o 

de l Concis toro , il qua le , p u r n o n a v e n d o ufficialmente n e s s u n p o -

1 Vedi Confessione di fede in italiano con le relative firme, in 
appendice. 



t e r e , n e eserc i tava , i n m o d o i n d i r e t t o , d a d i e t r o le q u i n t e , u n o p i ù 

g r a n d e che quel lo de l g o v e r n o . U n p o t e r e la cu i es tens ione e r a va 

s t a : da l l a cos t r i z ione a l la s comunica , da l l a press ione m o r a l e allo 

sp ionaggio o megl io a l con t rosp ionagg io . L o s tor ico F a z y , c a m 

p i o n e de l l ibe ra l i smo sv izzero del la s econda m e t à d e l l ' o t t o c e n t o , 

si e leva a censore d i q u e s t i s i s t emi d i gove rno , con u n a ne rezza 

c h e r i co rda que l la s i m p a t i c a s ince r i t à r o m a n t i c a e que l geloso 

senso del la l i b e r t à e d i g n i t à u m a n a de i t e m p i che furon suoi . 

Noi , a h i m è ! f a t t i forse p i ù « rea l i s t i », c e r ch i amo d i c o m p r e n d e r e . 

P o i c h é lo sp ionaggio ese rc i t a to fra le m u r a del la c i t t à d a i suo i 

i n n u m e r e v o l i n e m i c i pol i t ic i , d i d e n t r o e d i fuori , a v e v a p reso 

p roporz ion i a l l a r m a n t i \ e ra logico che a n c h e il gove rno de l la 

piccola r e p u b b l i c a , che d o v e v a d i fendere i l f r u t t o del la r ivo lu

z ione la q u a l e p r e t e n d e v a e s t ender s i p e r t u t t a l ' E u r o p a e a b b a t 

t e r e il p o t e r e d i R o m a , si d i fendesse pe r m e z z o de l con t ro sp io 

n a g g i o . 

A q u e s t o n o n a v e v a r i f le t tu to a b b a s t a n z a il Gen t i l e ! L a 

m a t t i n a del 25 g iugno , a p p e n a u n m e s e d o p o la t u m u l t u o s a 

a s semblea del la Chiesa i t a l i ana , i n a t t e s a c h e cominc iasse il ser

viz io rel igioso, d a v a n t i a l la Chiesa, i n t r a t t e n e n d o s i con il com-

p a t r i o t t a N i c o l a Gal lo e con u n francese, u n t a l G u y o t t i n , p u r 

g u a r d i n g o e c a u t o , si l a m e n t ò d i q u a n t o e ra a c c a d u t o e del la 

s i t uaz ione genera le , sul la q u a l e si espresse i n t e r m i n i c h e con te 

n e v a n o — se n e r e n d e v a egli b e n con to ? — la c r i t i ca rad ica le 

d i t u t t o l ' o r g a n i s m o su cu i si v e n i v a edificando il s i s t e m a ca l -

1 1 K.d.C. ne danno larga messe di prove. Il Duca di Savoia 
aveva numerosi agenti al suo servizio, oltre che tra gli stranieri che 
abitavano Ginevra, tra gli stessi Ginevrini, fra i quali il mestiere di 
delatore era frequente. 

Un calabrese del Kifugio, Battista Sapone, fu condannato alla 
decapitazione per aver detto al siciliano Pascali, figlio del poeta 
riformato messinese ... « qu'il voudroit que l'ennemy entra dans la 
ville ». Il giovane Pascali era invece, come si capisce, addetto al 
controspionaggio. Vedi su questi episodi i miei due studi : — Il poeta 
siciliano riformato : G. C. Pascali in Religio 1935. — Il rifugio Cala' 
brese di Ginevra nel sec. XVI in A.8.O.L., già citato. 



v i n i s t a « I n n o m e d i qua l e p r inc ip io Calvino r i p r o v a le n o s t r e 

d o t t r i n e % in n o m e del la s u a a u t o r i t à ! E noi , invece , i n v o c h i a m o 

quel la del le s c r i t t u r e ; se egli i n n o m e del la s u a fan tas ia c o n d a n n a 

le d o t t r i n e degli a l t r i , p e r c h è noi n o n poss i amo fare a l t r e t t a n t o 

del le s u e ? » \ 

Ciò vo leva d i r e s e m p l i c e m e n t e , m a q u a n t o r a d i c a l m e n t e ! 

r evoca re i n d u b b i o lo s tesso p r inc ip io d i a u t o r i t à in m a t e r i a di 

fede. 

Qua lche g iorno dopo , u n o dei d u e suo i i n t e r locu to r i , il G u y o t -

t i n 2 , a n d ò a r i fer i re al le a u t o r i t à i t e r m i n i in cu i si e ra espresso 

il Gent i le , il qua le a v e v a a n c h e affermato che le pa ro l e : t r i n i t à , 

essenza, ipos tas i , n o n si i n c o n t r a n o m a i nel le S. S c r i t t u r e 3 . 

Ca lv ino i n t u ì t u t t a la p o r t a t a d i u n a c r i t i ca c h e n o n solo 

i m p u g n a v a u n o dei caposa ld i del la s u a d o t t r i n a , m a n e m e t t e v a 

i n per icolo t u t t o i l s i s t e m a , a t t a c c a n d o la s u a s tessa a u t o r i t à 

i n n o m e d i u n a l i be r t à d ' i n t e r p r e t a z i o n e affidata a l l ' a rb i t r io 

i nd iv idua le . I l p r inc ip io del la l ibe r t à , impl ic i to nel la s u a « I s t i 

tuz ione », d e g e n e r a v a ne l l ' i nd iv idua l i smo , ne l l ' ana rch ia . N o n 

solo, m a la d e n u n c i a , che era dupl ice , m e t t e v a i n causa u n com- ' 

pl ice del « pedagogo » . . . u n a l t r o de i sei r e f r a t t a r i , il Gallo, 

il qua l e a v e v a d e t t o cose che " i r r i t avano la s u a u l t rasens ib i le 

susce t t ib i l i t à pe r sona le . 

I l s a r d o a v r e b b e in fa t t i d e t t o — secondo il G u y o t t i n — 

« Calvino è t a n t o bilioso che si m e t t e i n collera pe r u n n o n n u l l a ». 

Si sa c h e nu l l a offende d i p iù gli u o m i n i suscet t ib i l i che . . . la 

v e r i t à 4 . E d egli era e f fe t t ivamente bil ioso : lo s apeva e n e sof

friva. P r o p r i o quel lo s tesso g iorno , a l suo amico e conf idente 

Z u r k i n d e n , a v e v a a p e r t o il cuore scr ivendogl i : « t i confesso che 

1 « Calvmus prò sua l ibidine is ta bominum commenta impro-
ba t , cur nobis non idem licebit ! » Denunzia di Guyot t in . 

2 « D o g m a t a ex Valent ini verbis decerpta die 24 mensis junii 
1558 ». Dossier V. G. Procès criminels, N. 746. 

3 Tr in i tas , essentia, bypostas is , sunt vocabula obsque aliquo 
scr tpturae tes t imonio , a doctor ibus inven ta , quae possunt a quovis 
rejici. 

4 Quello storico bizzarro di Ginevra, cbe fu Gregorio Let i , di
ceva, nell 'opera c i ta ta , che non si deve dire : — gobbo ad un gobbo ! 



sono m o l t o i r r i t ab i l e , e b e n c h é c o n d a n n i s e v e r a m e n t e d e n t r o d i 

m e q u e s t o vizio , n o n riesco a co r reggermi c o m e v o r r e i 1 . 

E d a n c h e quel la b u o n a occas ione d i d o m i n a r e la s u a i r r i 

t ab i l i t à , se la lasciò s c a p p a r e : i l m o r m o r i o c h e da i vicol i e dal le 

p iazze sal iva verso la c i t t ade l l a , gli r iuscì i m p o r t u n o , inso lente , 

a r r o g a n t e e foriero d i conseguenze che p o t e v a n o essere g rav i . 

B i s o g n a v a spegner lo i m m e d i a t a m e n t e ; il b racc io secolare e n t r a 

i n az ione : ci sono degli I t a l i a n i — c o m u n i c a il s indaco Che-

val ier a l Consiglio — che m a l g r a d o i r ecen t i p r o v v e d i m e n t i 

diffondono degli e r ror i e d icono m a l e (mesdisen t ) d i Calvino 2 . 

L ' i n d o m a n i , 9 lugl io, V a l e n t i n o Gent i l e v e n i v a r inch iuso ne l la 

p r ig ione de l Vescova to ! 

(continua) 
T . R . CASTIGLIONE 

1 Testualmente : « quoique je eondamne très fortement en moi 
ce vice je ne réussis pas à le corriger autant que je le désirerais ». 
Vedi R O G E T , Histoire du peuple de Genève, libro V. 

2 Reg. d. Consiglio : 8 luglio. 



SUL NOME DELLE TAVOLE PALADINE 

L'o r ig ine de l n o m e delle Tavo le P a l a d i n e d i M e t a p o n t o è 

d e t t a oscura ; e i d o c u m e n t i med ioeva l i de l l ' abbaz ia b e n e d e t t i n a 

d i Montescagl ioso 1 , ne i qua l i i rude r i del t e m p i o sono c h i a m a t i 

mensa e mensae imperatoris, a t t e s t a n o che è l o n t a n a . F r a i d u e 

n o m i il l egame è e v i d e n t e ; e se si dovesse r i t ene re che il n o m e 

l a t i no r i sponde f ede lmen te a quel lo i t a l i ano si p o t r e b b e c rede re 

c h e l ' uno e l ' a l t ro r i sa lga alla t r a d i z i o n e d ' u n a v i s i t a o d ' u n a 

r e n d i t a imper ia le , o del la confe rma imper ia le d i u n d o n o f a t t o 

a l l ' a b b a z i a d i Montescagl ioso 2 . 

I l Maye r h a osse rva to pe rò che , se a n c h e ne l l inguaggio cur ia le 

« P a l a t i n u s » equ iva leva a « imper ia l i s », u n « P a l a t i n u s » a v r e b b e 

p o t u t o d a r luogo a u n « imper ia l i s », m a n o n q u e s t o a quello ; 

e che , essendo i n c e r t a l ' e sa t t ezza de l t e r m i n e « i m p e r a t o r i s », 

si d o v e v a p i u t t o s t o ch ia r i re il t e r m i n e « P a l a t i n u s » i n sè 3 . R i 

p ig l iando e v a r i a n d o idee del L a c a v a e de l Rac iopp i , egli d ice 

che le paro le « m e n s a », « m e n s a e » e « t a v o l a » p o t e v a n o ave re 

u n senso solo i n q u a n t o l ' a r ch i t r ave , v i s to d a l o n t a n o e d ' ins ieme , 

lasciasse i m m a g i n a r e , a o g n u n o dei suoi la t i , u n « P a l a d i n o sa ra 

c e n o » . 

L a r ag ione de l n o m e d e v e essere v e r a m e n t e c e r c a t a ne l la 

s u a fo rma i t a l i ana ; m a q u e s t a , s t r a n a e f an t a s t i ca , n o n è iso

l a t a , e si p u ò i n t e r p r e t a r l a con s icurezza s o l t a n t o t e n e n d o con to 

del nesso che la lega a a l t r i n o m i . I n Pug l i a la c o n t r a d a de l dol

m e n d i Cora to è c h i a m a t a chiama dei paladini 4 ; e « chi a n c a » 

significa, ne l d i a l e t t o locale, « l a s t r a d i p i e t r a », come , ne l d i a l e t t o 

greco-sa len t ino , « p l aca », che h a d a t o il n o m e a l fondo o v ' è il 

1 LACAVA, Topografia e storia di Metaponto, p. 2 4 9 sgg. 
2 LACAVA, ibid., pp. 88 sg., 177. 
3 P A U L T - W I S S O W A , Beal-Encycl, X V , col. 1 3 3 0 . 
4 G-EEVASIO, I dolmen e la civiltà del bronzo nelle Puglie, p. 66. 



d o l m e n d i Me lendugno I l d o l m e n d i C is te rn ino sul confine 

del le p rov inc ie d i Br ind i s i , d i T a r a n t o e d i B a r i , è d e t t o a n c o r a 

tavola dei paladini da l la g e n t e del luogo 2 ; e il d o l m e n d i Leu -

casp ide , v ic ino a T a r a n t o , e ra c h i a m a t o , n o t a r o n o la R o s s e il 

D e G i o r g i 3 , tavola del paladino. I l t e r m i n e « t a v o l a » è d o v u t o , co

m e i t e r m i n i « ch i anca » e « p laca », alla s t r u t t u r a de i d o l m e n . 

I c o n t a d i n i d i Cora to r a c c o n t a n o c h e ne i t e m p i a n d a t i , 

q u a n d o gli u o m i n i e r ano for t i e n o n e r a n o obb l iga t i a l a v o r a r e 

la t e r r a , i g i g a n t i fecero a g a r a ne l l ' a lza re la t a v o l a d i p i e t r a p iù 

grossa c o s t r u e n d o u n a casa , e i p r i m i , che d r i zza rono le p a r e t i 

del do lmen , furono v i n t i da l l ' u l t imo , che lo copr ì so l levando d ' u n 

t r a t t o la g r a n d e l a s t r a del t e t t o 4 . I l n o m e è s t a t o d u n q u e c r ea to 

da l volgo, che r i co rdava v a g a m e n t e i P a l a d i n i d i F r a n c i a e li 

c redeva fort i e g igan tesch i ; e che, se avesse p e n s a t o a i sa racen i , 

a v r e b b e c h i a m a t o il d o l m e n « ch i anca dei mor i », c o m e la spec

ch ia v i c ina a M a r t a n o 5 . 

Così d e v o n o essere n a t i i n o m i de i d o l m e n d i Cis te rn ino e 

d i Leucasp ide , così quel lo de i r u d e r i d i M e t a p o n t o ; e i n essi 

il volgo h a u n i t o forse a l l ' idea del la cos t ruz ione l ' idea de l b a n c h e t t o . 

L a masse r i a d i Leucasp ide , fra T a r a n t o e Massafra , n o n è lon

t a n a d a M e t a p o n t o , e il n o m e d a t o al suo d o l m e n , e forse a n c h e 

a d a l t r i de l l i to ra le ionico ora s c o m p a r s i 6 , p o t r e b b e essere ve

n u t o d i riflesso a i r e s t i d ' a r c h i t r a v e , s o r r e t t i d a colonne, de l t e m 

pio m e t a p o n t i n o ; m a è p i ù n a t u r a l e s u p p o r r e che il n o m e delle 

Tavo le P a l a d i n e sia n a t o d a sè, nello s tesso m o d o e pe r le s tesse 

rag ion i che il n o m e de i d o l m e n 1 . A Montescagl ioso , come al -

1 M I C A L E I X A , in Apulia, I , 1 9 1 0 , p. 3 9 9 ; D E G I O R G I , in Bui-

lettino itàl. di paletnologia, X X X V I I , 1 9 1 2 , p. 7 sg. 
2 G E R V A S I O , l. c., p. 6 7 . 
3 I A N E T Eoss , Itdlian shetches, p. 2 5 7 ; D E G I O R G I , in Rivista sto

rica salentina, l i , nn. 7 , 8 , 1 1 e 1 2 , p. 4 1 dell'estratto, n. 1, e in 
Apulia, I I I , 1 9 1 2 , p. 1 2 9 . 

4 G E R V A S I O , l. e, p. 6 6 . 
5 D E G I O R G I , in Rivista storica salentina, I I , nn. 7 , 8 , 1 1 e 1 2 , 

p. 2 2 dell'estratto. 
6 La presenza, nel Tarantino, dei dolmen di Aecettulla e di 

Leucaspide fa pensare che altri dolmen siano esistiti, in passato, 
sulla costa apula ionica ( D E G I O R G I , in Apulia, I I I , 1 9 1 2 , p . 1 0 7 ) . 

7 Quello delle Tavole Paladine non era il solo nome leggendario 



t r o v e , i l popo lo a n c h e oggi d ice , d i u n u o m o a l t o e r o b u s t o , 

c h e p a r e u n p a l a d i n o , I l n o m e de i d o l m e n n o n è ce r to d e r i v a t o 

d a que l lo de l t e m p i o ; l ' ana log ia n o n a v r e b b e p o t u t o ag i re , e 

s o l t a n t o a m e t à , s ino a C o r a t e 

È d a e l iminare d u n q u e , de f in i t i vamen te , l ' ipotes i , a n c h e i n 

sè v a n a 1 , d i u n l e g a m e fra il n o m e del le T a v o l e P a l a d i n e e il 

cu l to del la d e a P a l l a s - A t h e n a ; così l ' ipo tes i , c h e al R a c i o p p i 

e ra p a r s a cer tezza 2 , d ' u n a ve r s ione i t a l i ana , l e t t e r a l e e s to r ica , 

d a l n o m e l a t i n o . Gli a r g o m e n t i s tess i del R a c i o p p i , i n v e r t i t i , 

f a n n o c rede re il t e r m i n e mensa imperatoris u n a t r a d u z i o n e , l ie

v e m e n t e infedele, de l n o m e vo lga re . E il n o m e Imperatore d i 

u n a t e n u t a v i c ina a San V i t o 3 p u ò a v e r d a t o occas ione a l l ' in 

t e r p r e t a z i o n e l a t i n a de l n o m e popo la re , o d e r i v a r e d a q u e s t a , 

m a n o n d e v e n e c e s s a r i a m e n t e esser messo i n re laz ione col t e m p i o ; 

u n a f o n t a n a Imperatore e s i s teva , già ne l X V I seco lo 4 , a n c h e ne l la 

difesa d e t t a del le regie r azze del le g i u m e n t e , v i c ina a L a t e r z a , 

e p o s s e d u t a i n or ig ine n o n da l la Cor te d i Napo l i , m a da l l a U n i 

v e r s i t à d i L a t e r z a . 

I l n o m e Tavole Paladine, o, megl io , Palatine o dei Paladini 

d e v e essere a s sa i a n t e r i o r e a que l lo , m e n o sempl ice e i n g e n u o , 

d i Colonne Paladine. L ' a l t r o n o m e Mesole, o Mensole, o Menzole, 

del t e m p i o , se n o n r i sa le a l la -forma l a t i n a , che d o v e t t e essere 

u s a t a negl i a t t i no t a r i l i d i T o r r e d i Mare , è p r o b a b i l m e n t e , c o m e 

p e n s ò i l Mayer , il n o m e geografico del la piccola a l t u r a s u cu i 

sorgono le colonne, s imi le a u n n o m e del la reg ione t a r a n t i n a , 

i den t i co nel la s u a p r i m a forma, c o m e n o t ò il L a c a v a 5 , a quel lo 

d i u n luogo, ove sono ves t ig ia d i u n a c i t t à a n t i c a , de l la S e r r a 

C o g n a t o , fra la Sa landre l l a e il B a s e n t e 

E . BRACCO 

della regione ; scendendo da Montescaglioso verso San Salvatore e le 
Tavole Paladine, « per lo Mnrro », si varcava, racconta il Pacichelli, 
(Il regno di Napoli in prospettiva, p : 293), « la montagna aperta co' 
suoi prodigiosi macigni, detti dal volgo il Sasso di Orlando ». 

1 M A Y E R , l. e. ; B É R A R D , in Archivio storico per la Calabria e la 
Lucania, Anno V I , p. 6 sg. 

2 Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, II , p. 103, sg. 
3 LACAVA, l. e , p . 88 n. 2. 
4 V E R R I C E L L I , Cronica della città di Matera, ms., p. 2. 
5 L. e, p . 89, n. 1 e p . 342. 
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IL PKINCIPATO DI TAKANTO 

I . — L E O R I G I N I N O R M A N N E 

Sono n o t e le con te se so r t e fra B o e m o n d o e R u g g e r o a l la 

m o r t e d i R o b e r t o il Gu i sca rdo (17 luglio 1085) pe r la success ione 

ne l d u c a t o p a t e r n o . B o e m o n d o era i l p r i m o g e n i t o , n a t o da l l a r i 

p u d i a t a A l b e r a d a ; m a pe r l ' accor tezza d i S ike lga i t a , s econda 

mogl ie d i R o b e r t o e m a d r e d i R u g g e r o , cos tu i r iuscì ne l s e t t e m 

b r e de l 1085, con l ' a i u to dello zio c o n t e d i Sicilia, a fars i acc la

m a r e d u c a 1 . 

S e m b r a cbe il Gu i sca rdo le avesse p r e v i s t e t a l i con tese , 

d o n d e il suo p ropos i t o d i i nves t i r e B o e m o n d o del le c o n q u i s t e 

p r o g e t t a t e in Or i en t e 2 . M a fal l i to l ' a u d a c e d isegno, n o n r i m a s e 

a l p r i m o g e n i t o cbe a s p i r a r e al possesso de l d u c a t o d i P u g l i a . 

E g u i d a t o a p p u n t o da t a l e amb iz ione egli occupò la c i t t à d i Or ia 

e p r e se a d in fes ta re le p rov ine i e d i T a r a n t o e d i O t r a n t o 3 . I l 

g i o v a n e d u c a R u g g e r o , al lo scopo e v i d e n t e d i p r even i r e m a g g i o r i 

1 Gr. M A L A T E E E A , I I I , 4 2 : « Bogerius tandem adiutorio avunculi 
sui, Sieulorum comitis, Rogerii, qui, vivente fratre, idem sibi pro-
miserat, dux emcitur ». 

2 Nella Chronica R I C H A E D I P I C T A V I E N S I S ( M . G. H., 88., x x v i , 
7 9 ) si legge nei riguardi del Guiscardo : « Qui cum innumerabilia 
pene fecisset probitatis iudicia, boc de ilio constans babetur, quod 
nisi morte preoccupatus fuisset, filium suum Boamundum impera-
torem faceret, se vero regem Persarum, u t saepe dicebat, consti-
tueret ». Cfr. G. D E B L A S I I S , La insurrezione pugliese, Napoli, 1 8 7 3 , 
I I I , pag. 5 . 

3 M A L A T E E E A , I V , 4 : « Hic Boamundum, fratrem suum, am-
bitione ducatus a se dissentientem, qui j a m urbem, quae Oria dici tur , 
traditione civium adeptus e r a t — per q u a m provinc iam Tarenti-
n a m et Ydrontinam spe p raedae , complicibus u n d e c u m q u e sibi 
all igatis , infestabat ». 



offese, dec ise ne i p r i m i m e s i de l 1086 d i cede re a l fratel lo p a r t e 

de i possessi pugl iesi , e gli a s segnò Or ia , T a r a n t o , O t r a n t o e Gal
l ipoli , cum omnibus appendiciis, n o n c h é le t e r r e d i Goffredo d i 

Conversano , cum famulatu eiusdem1 : Conve r sano , Po l ignano , 

Montepe loso , Monopol i , B r i n d i s i con Mesagne e Nardo 2 . 
L a p a c e conch iusa da i d u e fratel l i n e l m a g g i o 1086 n o n d u r ò 

a l u n g o ; d i f a t t i ne l s e t t e m b r e de l 1087 la l o t t a si r iaccese v io

l e n t a e d e b b e t e r m i n e , pe r in te rpos iz ione de l c o n t e d i Sicilia, 

n e l l ' a n n o 1089. I l p r i m o g e n i t o o t t e n n e , o l t r e a Madia , Cosenza, 

che p e r m u t ò posc ia e p r i m a d e l l ' o t t o b r e 1089 c o n la c i t t à d i B a r i 3 ; 

d o n d e l ' inciso de l D e Blas i is : « S 'es tese a l lora il domin io d i Boa -

m o n d o d a S i p o n t o a d Oria , e i n q u e s t i t e r m i n i p r i m a si cos t i t u ì 

quel lo che po i fu d e t t o P r i n c i p a t o d i T a r a n t o , d i v e n u t a q u e s t a 

c i t t à quas i m e t r o p o l i del la n u o v a s ignor ia » *. 

M a i n ques t ' i nc i so n o n v i sono che inesa t t ezze , le s tesse 

i ne sa t t ezze che r icor rono ne l l ' ana logo a s se r to dello C h a l a n d o n : 

« C e t t e c a m p a g n e se t e r m i n a p a r u n e nouve l l e d i m i n u t i o n des 

possess ions d e R o g e r , t a n d i s q u e B o h é m o n d , m a i t r e d e t o u t 

le p a y s depu i s B a r i j u s q u ' à O t r a n t e , se v o y a i t en a u t r e a t t r i b u e r 

q u e l q u e s p laces en Ca labre » 5 . 

Oria , p o s t a da l D e Blas i i s , sul le o r m e d i Rodolfo d i C a e n 6 , 

1 M A L A T E B E A , I V , 4 : « annuens ei ipsam Oriam urbem, quam 
pervaserat, adjacens «ibi Tarentum et Ydrontum sive Grallipolim, 
eum omnibus appendiciis, et quidquid Gaufredus de conversano 
sub ipso babebat cum famulatu eiusdem. ». 

2 D . M O E E A , Chartul. Gupersanense, Montecassino, 1 8 9 2 , passim. 
B. Neapol, Arch. Monumenta, V , pag. 1 8 5 . — G. G U E E K I E E I , I conti 
normanni di Nardo e Brindisi, estr. dall' Arch. stor. prov. napolit. 
X X V I , 1 9 0 1 . 

3 M A L A T E E E A , I V , 1 0 . 
4 G. D E B L A S I I S , op. cit, I I I , pag. 2 2 . 

5 F . CHALANDON, Histoir. de la dominat. norman. en Italie, Paris , 
1 9 0 7 , I I , pag. 2 9 5 . 

6 R A D U L F I C A D O N E N , De gestis Tancredis, apd M U S A T O E I , 

Ber. Ital. Scriptor. V ; cap. I I : « Eius imperio quidquid est oppidorum 
et urbium a Siponto ad Oriolum in maritima, omnes prorsus, in 
montanis et campestribus locis, omnes fere serviebant ; ad baec 
sua tam urbes, quam oppida, Apuli montes, Calabrique plurima 
sustinebant ». 



a confine mer id iona l e de i possessi d i B o e m o n d o , si t r o v a a s u d 

d i O s t i m i e Carovigno , clie e r a n o c o m p r e s e ne l l a c o n t e a d i Lecce , 

e s t r a n e a a que i possessi e s i t u a t a a n o r d d i O t r a n t o 1 . 

S t a n d o al D e Blas i i s i p o s s e d i m e n t i pugl ies i d i B o e m o n d o 

cos t i t u i rono la b a s e t e r r i t o r i a l e d i que l v a s t o feudo c b e fu po i 

d e t t o p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . Poi, c ioè p i ù t a r d i ; m a q u a n d o ? 

N o n ce r to s o t t o B o e m o n d o I , cbe fu c h i a m a t o p r inc ipe , m a n o n 

d i T a r a n t o , bens ì d i An t ioch i a , c o n q u i s t a t a d a lu i n e l 1099 2 . 

E n e a n c h e so t to B o e m o n d o I I , cbe si i n t i t o lò s e m p r e filius quondam 

Boamundi Antiocheni principia 3. 

*** 

Qual i a t t r i b u t i e b b e la s ignor ia d i B o e m o n d o sul le t e r r e 

assegna teg l i da l fratel lo ? Secondo la J a m i s o n 4 « i t s eems m o s t 

p r o b a b l e t b a t B o a m u n d en joyed sovere ign p o w e r s i n h i s p r i n -

c ipa l i ty a n d was neve r t h e vas sa l of h i s b r o t h e r » ; cos icché B o e 

m o n d o a v r e b b e ese rc i t a to p o t e r i sov ran i . Ta le o s s e r v a z i o n e , 

1 G-. GUERRIERI, I conti nofmanni di Lecce nel sec. XII, estr. 
dall'Arca, stor. provin. napol. X X V , 1900. 

2 Pur vero ohe v'è di contro il diploma dell'ottobre 1093 con 
l'intitolazione « Boamundus princeps », ma vero pure cbe detto di
ploma non è a noi pervenuto nell'originale, bensì in un transunto 
di epoca angioina : God. Diplom. Barese, I, pag. X V I I I . La intitola
zione o la sottoscrizione di Boemondo nei documenti anteriori alla 
conquista di Antiocbia o sono accompagnate dalla qualifica di do-
rninus o sono seguite dall'altra di filius Boberti ducis, di frater Bogeri 
ducis : L. MADARO, Le origini del principato di Taranto, Alessandria, 
1926, pag. 6. —• Non sarà inutile ricordare al proposito quanto di 
Boemondo leggesi nella Eistoria belli sacri edita dal MABIIXON 
(pag. 135): «in eadem Apulia, videlicet Barensibus, Tarentinis, 
Ydruntinis, aliisque quam pluribus maritimis terraneisque urbibus, 
ex successione bereditaria principabatur ». L'inciso, cbe non brilla 
certo per esattezza, dovette aprire l'adito alla ricevutissima opi
nione cbe fece Boemondo principe di Taranto. 

3 B. Neapol, Arch. Monum, VI, docc. 559, 560, 591. 
4 E . JAMISON, The norman administration of Apulia and Capua, 

in Papers of the British Sclwol at Boni, 1913, pag. 226. 



pe r la ve r i t à , la si t r o v a già f o r m u l a t a da l M a y e r \ con q u e s t a 

a g g i u n t a : « w à r e B o e m u n d Vasal l des H e r z o g s v o n Apu l i en 

geworden , so h à t t e er s ich n i c h t s p à t e r z u m l i g i u s des b y z a n -

t i n i s chen K a i s e r s m a c h e n k o n n e n » 2 . Ma io ho i mie i d u b b i . 

N o t o a n z i t u t t o che B o e m o n d o si p r o c l a m ò ne l 1108 ligius del

l ' i m p e r a t o r e b i z a n t i n o pe r i l p r i n c i p a t o d i An t ioch ia , e n o n pe i 

d o m i n i d i P u g l i a 3 . Agg iungo po i che ne l la bol la d i U r b a n o I I 

d e l l ' o t t o b r e 1089 leggesi che il pontef ice si p o r t ò a B a r i a se

gu i to delle p regh ie re dilectissimorum filiorum Rogerii ducis et 

fratris eius Boamundi 4 . R i l evo infine che ne l 1102 si t r o v a i n 

B a r i u n c a t e p a n o o r d i n a t o da l duca , il q u a l e si e ra s o s t i t u i t o 

a l fratel lo c a d u t o pr ig ion ie ro de i T u r c h i 5 . 

A mio g iudiz io si t r a t t ò di u n a s ignor ia indec i sa e i m p r e 

cisa d a l p u n t o d i v i s t a feudale : n o n v i fu cioè a d i r e n è u n a af

fe rmaz ione d i p i e n a i n d i p e n d e n z a , n é u n a d ich ia raz ione d i v a s 

sal laggio ; da i d u e fratel l i fu p re fe r i t a u n a equ ivoca pos iz ione 

i n t e r m e d i a , c h e c o m o d a ed o p p o r t u n a r iusc iva a l l ' uno e a l l ' a l t ro : 

a R u g g e r o , p e r n o n r ende r s i e s t r a n e o e q u i n d i per icoloso il fra

te l lo ; a B o e m o n d o , pe r n o n a b b a n d o n a r e pe r s e m p r e le sue a m 

biziose asp i raz ion i sul d u c a t o p a t e r n o . 

I n t a l gu isa ci si sp iega la p re senza d i B o e m o n d o , o l t r e che 

i n v a r i d ip lomi de l d u c a R u g g e r o , a l l ' a ssed io d i Cosenza : « a n n o 

ergo M X C I R o g e r i u s d u x , c o n t r a Cusen t inos d i u rebel les ind i -

g n a t u s , exe rc i t u a b o m n i A p u l i a c o a d u n a t o , FRATRE BOAMUNDO 

SECUM ACCEPTO, ipsos mense m a i o o b s e s s u m i re d i sponens , a v u n -

1 E . M A T E E , Italienische VerfassungsgeschieMe, 1 9 0 9 , I I , 
pag. 3 7 2 , n. 1 4 . 

2 A N N A COMMENA, Alexiadìs, X I I I , 1 2 . 
3 F. B R A N D I L E O N E , Le prime relazioni tra i Normanni d'Italia 

e l'Impero d'Oriente, in Scritti in onore di A. Salandra, 1 9 2 8 , pag. 2 1 1 . 
Cfr. N. J O E G A , Les narrateurs de la première croisade, Paris, 1 9 2 8 , 
pag. 2 5 , che opportunamente delimita la fede giurata da Boemondo 
all'imperatore Alessio attraverso quest'inciso dell'Historia Hiero-
solymitana di A L B E R T D ' A I X : « Quod nihil de regno eius sibi reti-
neret nisi ex eius grafia et assensu ». 

4 God. Diplom. Barese, I , pag. 6 2 . 
5 God. Diplom. Barese, V, n. 3 5 . 



c u l u m c o m i t e m a Sicilia, u t , s ibi a u x i l i u m ferendo, i l l uc oc-

c u r r e r e n o n differat , i n v i t a t » 1 . E ci si fa ch ia ra l ' a u d a c i a d i 

B o e m o n d o a l la no t i z ia , i n f o n d a t a m e n t e diffusasi, de l la m o r t e 

de l d u c a R u g g e r o : « ea t e m p e s t a t e B o a m u n d u s a p u d C a l a b r i a m 

m o r a b a t u r . Qui , c u m f r a t r e m , f a m a re fe ren te , j a m obisse a u -

disse t , c redu lus , CASTRA, q u a e ju r i s f ra t r i s fue ran t , IRRUMPENS, 

SACRAMENTE SIBI CONFOEDERARE PERSTJADET » 2 . 

L ' o s se rvaz ione de l la J a m i s o n è r i p e t u t a da l M a d a r o , pe l 

q u a l e , B o e m o n d o , n o n lega to d a a l cun v incolo feudale , p o t è 

e se rc i t a r e sul le sue t e r r e u n ' i n c o n t r a s t a t a s o v r a n i t à 3 . I n c o n 

t r a s t a t a d a v v e r o ? N o n p a r r e b b e , se, o l t r e al le r ibel l ioni d i Or ia 

e d i B a r i , qua lcosa d e v e va le re il f a t t o che Goffredo d i Conver 

sano p i ù d ' u n a v o l t a in t i t o lò gl i a t t i del le sue donaz ion i dal lo 

i m p e r a t o r e d i Cos tan t inopo l i , i n d i sconosc imen to q u i n d i de i 

p o t e r i de l d u c a R u g g e r o e de l fratel lo B o e m o n d o 4 . Si è q u i n d i 

p i ù ne l ve ro d i cendo che a n c h e i d o m i n i d i cos tu i r imase ro t u r 

b a t i d a l l ' a n a r c h i a c h e a l lora r e g n a v a negl i a l t r i possessi n o r m a n 

n i 5 , a n a r c h i a i n segui to a g e v o l a t a da l la l o n t a n a n z a d i Boe

m o n d o , o c c u p a t o d a l 1096 ne l l ' impresa d i O r i e n t e 6 . E così 

d i c e n d o si c o m p r e n d o n o megl io gli e v e n t i pos te r io r i , p e r c h è n o n 

m e n o a g i t a t o fu il g o v e r n o che eserci tò Cos tanza i n n o m e de l 

figlio B o e m o n d o I I , successo a l p a d r e n e l m a r z o de l 1111 . 

D i f a t t i a segu i to del la m o r t e de l p r inc ipe d i A n t i o c h i a la 

c i t t à d i B a r i , d a p r i m a i n c e r t a se r iconoscere o n o c o m e suo si

g n o r e il piccolo B o e m o n d o , finì c o l i ' a b b a n d o n a r s i a d a t t i d i v e r a 

e p r o p r i a r ibel l ione. N e l l ' e s t a t e de l 1119 Cos tanza , r i p a r a t a ne l l a 

t e r r a d i Giovinazzo , v e n n e insegu i ta da l l a mil iz ia b a r e s e cap i 

t a n a t a d a G r i m o a l d o Afferani te e d a Ales sandro d i C o n v e r s a n o 

e posc ia p r e sa con c i n q u a n t a cava l ie r i ' . Con q u e s t o a w e n i -

1 M A L A T E K R A , I V , 1 7 . 
2 M A L A T E R R A , I V , 2 0 . 
3 L . M A D A R O , op. cit, pag. 1 1 . 
4 G . G U E R R I E R I , I conti normanni di Nardo cit., pag. 6. 
5 F. CHALANDON, op. cit, I I , pag. 2 9 8 . 
8 R O M U A L D O SALERNITANO , ediz. curata da C. A . G A R U F I , 

nella Raccolta degli storici italiani, t omo V I I , parte I , pag. 2 0 0 . 
7 R O M U A L D O S A L E R N I T . , ediz. cit., pag. 2 1 0 . 



m e n t o e b b e d i f a t t o t e r m i n e la s ignor ia de l la famigl ia B o e m o n d o 

nel le t e r r e d i B a r i ; d u r ò q u a l c h e a l t r o a rmo a n c o r a nel le t e r r e 

d i T a r a n t o , fino a cbe ne l 1126 B o e m o n d o I I n o n si r i t i rò defini

t i v a m e n t e ne l p r i n c i p a t o d i An t ioch i a , d o v e po i m o r ì ne l f ebbra io 

de l 1131 1 . È significativo a l p ropos i t o il p a r t i c o l a r e c h e m e n t r e 

ne l s e t t e m b r e de l 1118 il g iud ice ba r e se Michele r a d u n a v a la 

cur ia pe r o rd ine d i Cos t anza e ne l n o m e d i B o e m o n d o , ne l l ' o t 

t o b r e de l 1121 lo s tesso Michele la raccogl ieva pe r o rd ine d i Gr i -

m o a l d o Alferan i te , Barensium dominator : le cose — c o m e 

vedes i — e r a n o r a d i c a l m e n t e c a m b i a t e , t a n t o cbe i n u n d i p l o m a 

del g iugno 1123 l 'Al fe ran i te i n t i t o l a v a s i p e r g raz ia d i D io e d i 

S. Nico la p r i n c i p e d i B a r i , gratta dei et beati Nicolai Barensis 

princeps, c o n t a n d o il q u i n t o a n n o d i p r i n c i p a t o 2 . 

#** 

N e l corso de l 1133 B u g g e r o I I r iuscì a debe l l a re def in i t iva

m e n t e g l ' i r r equ ie t i b a r o n i pugl ies i , n o n solo, m a a p r i v a r l i de i 

loro d o m i n i . N a r r a inve ro R o m u a l d o Sa le rn i t ano : « P o s t m o d u m 

ve ro r e s u m p t i s v i r i bus i t e r u m in A p u l i a m red i i t , Conver sanenses 

obsed i t , e o r u m c iv i t a t e s e t cas te l l a v i r i l i t e r e x p u g n a v i t e t quos -

d a m d e eis cap to s i n Sic i l iam m i s i t ». R i s t a b i l i t a così la p a c e 

ne l r egno , R u g g e r o I I , a c o n s o l i d a m e n t o del la s tessa , i n v e s t ì il 

p r i m o g e n i t o R u g g e r o de l d u c a t o d i P u g l i a , i l s e c o n d o g e n i t o 

T a n c r e d i de l p r i n c i p a t o d i B a r i , il t e r z o g e n i t o Anfuso de l p r i n 

c i p a t o d i Capua 3 . È e sa t t i s s ima al p r o p o s i t o ques t ' o s se rvaz ione 

dello C h a l a n d o n : « E n c o n s t i t u a n t à ses fils des a p a n a g e s , R o 

ger I I p o u r s u i t u n b u t a r r è t é e t d a n s t o u t e s les m e s u r e s , q u ' 

i l p r i t a lors , pe rce la t e n d a n c e d e r a t t a c h e r é t r o i t e m e n t les p r o -

v inces conquises à la c o u r o n n e , t o u t en l a i s s an t subs i s t e r a u 

mo ins en a p p a r a n c e , l ' o rd re d e choses qu i a v a i t e x i s t é an t é r i eu -

r e m e n t ; c ' es t là ce q u i exp l ique les t i t r e s d u d u e d e Poui l l e , 

p r i n c e d e B a r i , p r i n c e d e C a p o u e d o n n é s a u x fils d u roi » 4 . 

1 R O M U A L D O S A L E K N I T . , ediz. cit., pagg. 214, 219. 
2 Cod. Diplom. Barese, V, n. 69. 
3 R O M U A L D O S A L E R N I T . , ediz. cit., pag. 222. 
4 F . CHALANDON, op. cit., II , pag. 48. 



T a n c r e d i fu d u n q u e i nves t i t o del p r i n c i p a t o d i B a r i . Ri fe

r isce inve ro l ' a b b a t e d i Telese ( I I I . 27) : « Roge r iu s . . . p r o m o -

v i t . . . T a n c r e d u m B a r e n s e m p r i n c i p e m ». E con ciò R u g g e r o I I 

a t t u ò u n suo p r e c e d e n t e e n o t o d isegno, t a n t o n o t o cbe a v e v a 

f o r m a t o ogge t to d i a p p o s i t a c lausola ne i p a t t i g i u r a t i a i Ba re s i 

d a Ales sandro e T a n c r e d i d i Conve r sano , d a Goffredo d i C a t a n 

z a r o e d a R o b e r t o d i G r a v i n a i l 22 g iugno 1132 : « Q u o d si d o m i n u s 

r e x T a n c r e d o fUio suo ve l a l i i filiorum eius c i v i t a t e m B a r u m 

d e d e r i t . q u i c u m q u e b o r u m i l l am acceper i t , ex o m n i b u s q u e 

p r e d i c t a s u n t , vob is p e r s a c r a m e n t u m e v a n g e l i o r u m de i secu-

r i t a t e m facia t » 1 . 

N o n è d a s o t t a c e r e p e r ò cbe , secondo R o m u a l d o Sa le rn i 

t a n o , Rogerius . . . Tancredum . . . Tarenti principem fecit ; m a 

t r a t t a s i d i u n r i f e r imen to i n e s a t t o e c o m e t a l e d a r e sp inge re . 

L a i ne sa t t e zza è d i m o s t r a t a i n m o d o cb iar i ss imo d a q u a n t o si 

legge ne l Necrologio Palermitano i n p i e n a con fo rmi t à alla n o t i 

z ia d e l l ' a b b a t e d i Telese : « X V I I ka l . ap r i i . H o d i e decess i t T a n -

c redus p r inceps Ba rens i s filius Roger i i regis ». L ' a n n o t a z i o n e 

cronologica n o n è c o m p l e t a , m a secondo il G a r u f i 2 , il 16 m a r z o 

c o r r i s p o n d e n t e a l XVII kal, aprii., v a c i rcoscr i t to fra il 1138 

e il 1140. T r a s c u r o la seconda" d a t a , e m i fe rmo sul la p r i m a . L a 

u l t i m a no t i z i a cbe no i a b b i a m o d i T a n c r e d i r i sa le a l l ' a u t u n n o 

a v a n z a t o de l 1137. R o m u a l d o S a l e r n i t a n o ci i n fo rma cbe R u g 

gero a l la fine d i o t t o b r e r i e n t r ò a Sa le rno : « R e x ve ro t o t a n o c t e 

e q u i t a n s S a l e r n u m v e n i t e t a b e iu sdem u rb i s c iv ibus m o r e sol i to 

e t r e v e r e n t e r e x c e p t u s . Qui i n ea c i v i t a t e a l i q u a n t u l u m m o r a t u s , 

c iv i t a t e s suas e t cas te l la m i l i t i b u s e t p e d i t i b u s p r e m u n i v i t ». 

I l 22 n o v e m b r e egli e ra a n c o r a a Sa le rno c o m e n e fa fede il p r i 

vi legio l a rg i to i n d e t t o g io rno al la c i t t à 3 . A g g i u n g e posc ia il 

Sa l e rn i t ano : « D e i n d e r e c e p t a N e a p o l i m e t d ispos i t i s e t o r d i n a t i s 

p a r t i b u s regionis i l l ius, c u m Rogger io d u c e e t T a n c r e d o p r inc ipe 

filiis suis in Sici l iam T e r r a m L a b o r i s v e n i t ». D i conseguenza 

1 Cor>. D I P L O M . B A R E S E , V, n. 8 0 . 
2 C. A . G A R U F I , nelle note all'ediz. eit. di R O M . S A L E R N I 

TANO , pag. 2 3 1 . 
3 E. CASPAR, Roger II, Innsbruck, 1 0 9 4 , Beg. n. 1 1 8 . 



T a n c r e d i fece r i t o r n o i n Sicilia ins ieme col p a d r e e col f ra te l lo 

R u g g e r o ne l d i c e m b r e 1137. 

F u il q u a r t o g e n i t o Gugl ie lmo c h e o t t e n n e i n que l g i ro d i 

t e m p o il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . D i f a t t i i l d i p l o m a d i r e R u g 

gero de l 25 agos to 1137 h a nel le so t tosc r iz ion i il Signum Willelmi 

Dei grafia Principis Tarenti filii regis 1 ; il c h e è c o n f e r m a t o 

d a U g o F a l c a n d o , che , l a m e n t a n d o il do lore c h e a v e v a co lp i to 

il r e colla m o r t e de i figli magg io r i , osserva : « s u p e r s t i t e Wi l -

le lmo T a r e n t i p r inc ipe , q u e m v i x p a t e r e o d e m d i g n u m pr inc i -

p a t u c e n s u e r a t » 2 . Secondo la c o m u n e op in ione , c o n t r a s t a n t e 

la r i fe r i t a no t i z i a de l Teles ino, Gugl ie lmo s a r e b b e successo al 

f ra te l lo T a n c r e d i ne l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o : m a ne l l ' agos to 

de l 1137 Gugl ie lmo è g ià p r inc ipe d i T a r a n t o e T a n c r e d i è ancor 

v i v o . 

D a l l a i n v e s t i t u r a d i Gugl ie lmo v a f a t t a d u n q u e c o m i n c i a r e 

la s to r i a de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . 

Ma d i t a l e i n v e s t i t u r a n o n ci è possibi le conoscere con a s 

so lu t a prec is ione n è la d a t a in cui fu l a rg i t a , n è le t e r r e che n e 

fo rmarono ogge t to , n è i p o t e r i che furono con essa confer i t i . 

L a d a t a d i concess ione v a a d ogni m o d o c i rcoscr i t t a t r a 

il 1134 e il 1137 : i l t e r m i n e a quo è s e g n a t o da l le i n v e s t i t u r e che 

furono o p e r a t e d a R u g g e r o I I i n segui to al la d i s f a t t a de i b a r o n i 

pugl ies i ; il t e r m i n e ad quem è i n d i c a t o d a l r i c o r d a t o d i p l o m a . 

I l t e r r i t o r i o che formò il n u o v o feudo d o v e t t e senza d u b b i o 

coincidere coi possessi r i m a s t i a B o e m o n d o I I dopo la f o r t u n a t a 

r i vo l t a d i G r i m o a l d o Al fe ran i t e ; ed ecco pe rchè , secondo il Ca ta 

logo n o r m a n n o , il castrum Iohe figurava in quaternionibus prin-

cipatus Tarenti. L e t e r r e invece g ià d o m i n a t e da l l 'A l fe ran i t e 

fo rmarono , a n z i c o n t i n u a r o n o a fo rmare il p r i n c i p a t o d i B a r i 

concesso a T a n c r e d i . 

I p o t e r i r acch ius i n e l l ' i n v e s t i t u r a i n e s a m e n o n t r o v a n o 

nel le font i a l c u n riferimento d i r e t t o . Se cons ide r i amo pe rò il 

d i p l o m a r i lasc ia to ne l g iugno 1139 d a l d u c a R u g g e r o al la c i t t à 

1 C . A . G-ARUFI, I diplomi purpurei della caliceli, normann., in 
Atti B. Accademia di Palermo, serie III , voi. VII , p a g . 31. 

2 H U G . F A L C A N D O , Liber de rebus Sicil. ediz. S I R A G U S A , pag . 6. 



d i T r a n i \ d o b b i a m o conc lude re colla J a m i s o n , i n con fe rma 

de l r i p o r t a t o g iudiz io dello C h a l a n d o n , cbe il d u c a d i Pug l i a , 

c o m e il p r inc ipe d i O a p u a e il p r inc ipe d i T a r a n t o , n o n ebbe ro 

p o t e r i c o s t i t u z i o n a l m e n t e s t ab i l i t i , e furono nel la r e a l t à le b r a c 

cia de l p a d r e loro 2 . Ma, n o n o s t a n t e il va l ido assenso d i Giul io 

d e P e t r a a t a l e o r i e n t a m e n t o , d i c o n t r a r i o avv i so si d i m o s t r a 

il Le i cb t ; il qua l e prefer isce r a v v i s a r e nel le franchigie l a rg i t e 

da l d u c a R u g g e r o a T r a n i l 'esercizio d i u n p o t e r e d i l a rgh i s s ima 

a u t o n o m i a 8 . GU si p u ò d a r e r ag ione ? Q u a n t o ne l d e t t o d i p l o m a 

è r i conosc imen to o confe rma d i p r e c e d e n t i concessioni s o v r a n e 

n o n p u ò n o n essere t r a s c u r a t o , pe l sempl ic iss imo m o t i v o che i l 

domin io feudale , m a n t e n u t o ne i l im i t i fissati da l p o t e r e regio, 

i m p o r t a u n a d i p e n d e n z a e n o n u n ' a u t o n o m i a . L a concessione 

r e l a t iva al la sce l ta dei ba iu l i , d a farsi t r a pe r sone forest iere , 

e quel la r e l a t i va a i g iud ic i e a i n o t a i , d a farsi t r a i n a t i v i de l 

luogo, n o n r ive lano nu l l a d i s t r a o r d i n a r i o : la n o m i n a d i que i 

funz ionar i a p p a r t e n e v a , i n t u t t e le t e r r e feudal i , a i r i s p e t t i v i 

t i t o l a r i . L a securitas g i u r a t a d a l d u c a ai T ranes i , d i p o t e r a l lon

t a n a r s i da l la c i t t à e r i t o r n a r v i senza i m p e d i m e n t o o d a n n o , è 

pe rò cond i z iona t a al la p e r m a n e n z a loro in domini nostri regis 

et nostra fulelitate. No tevo le invece la remiss ione ai T ranes i dei 

forisfacta d a essi c o m p i u t i : m a t a l e c o n d o n o è d i c h i a r a t o lar

g i to ex parte domini nostri regis etiam nostra nostrique fratris : 

i l che p r o v a u n co l l egamen to d i po te r i , che r iafferma in m o d o ine

qu ivoco il r i l ievo del la J a m i s o n ed esc lude in m o d o asso lu to 

l ' a s se r i t a l a rgh i s s ima a u t o n o m i a . 

Ne l 1144 Gugl ie lmo fu c r ea to p r inc ipe d i Capua , ne l 1149 

d u c a d i Pug l i a , ne l 1151 fu assoc ia to a l r egno d a l p a d r e , ne l 1154 

e r e d i t ò la corona 4 . Sa lendo su l t r o n o , Gugl ie lmo, col p r e t e s t o 

1 A. PROLOGO, Le carte... della città di Trani, Barletta, 1 8 7 7 , doc. 3 7 . 
2 E . J A M I S O N , op. cit, pag. 2 8 0 . Cfr. la recensione di G-. D E P E T R A , 

estr. dall'Arca, stor. prov. napol., X X X I X , 1 9 1 4 , pag. 3 . 
3 P . S . L E I C H T , Stor. del dir. pubbl. ital, Milano, 1 9 3 8 , pag. 3 2 5 . 
* G-. B. S I R A G U S A , Il regno di Guglielmo I, 1 9 2 9 , pag. 3 7 . 



c h e a i figli i l l eg i t t imi n o n po tes se essere a t t r i b u i t o u n feudo d e 

s t i n a t o solo a i p r i n c i p i real i , t o l se il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o a 

S imone , figlio n a t u r a l e d i R u g g e r o I I ed a l qua l e R u g g e r o I I 

l ' a v e v a ne l suo t e s t a m e n t o l a sc ia to . L a no t i z i a ci è d a t a d a U g o 

F a l c a n d o : « n a m i d e m S y m o n i p r i n c i p a t u m T a r e n t i c o n t r a 

p a t r i s t e s t a m e n t u m a b s t u l e r a t , d icens p a t r e m in m u l t i s erasse , 

s p u r i o r u m a m o r e d e c e p t u m , d u c a t u m e n i m Apu l i e , T a r a n t i q u e 

e t Capue p r i n c i p a t u m leg i t imis t a n t u m filiis d e b e r e conced i » 1 ; 

m a secondo la Chronica S. Mariae de Ferrarla S i m o n e s a r e b b e 

s t a t o n o m i n a t o p r i n c i p e d i C a p u a : « R e x a u t e m acc ip iens i n 

con iugem so ro rem comi t i s Ugon i s d e Molisio g e n e r a v i t ex ea 

fil ium n o m i n e S i m o n e m , q u e m c o n s t i t u i t p r i n c i p e m C a p u e » 2 . 

A qua l e del le d u e c r o n a c h e è d a d a r e la p re fe renza ? L a J a m i s o n 

h a d e t t o , m a senza i n d i c a r n e le rag ion i , p i ù p r o b a b i l e la no t i z i a 

d i U g o F a l c a n d o ; io p e n s o invece c h e la r i l e v a t a d i s c o r d a n z a 

concor ra a r e n d e r e m e n o i m p o r t a n t e l ' ep isodio d i Gug l i e lmo 

col f ra te l las t ro S i m o n e ; e r i t e n g o c h e t a l e episodio , q u a n d o p r e 

c i sa to secondo l ' a s sun to del la J a m i s o n , s a r e b b e d a cons ide ra re 

ana logo a l l ' a l t ro ep isodio r i fer i toci dal lo s tesso F a l c a n d o : a l la 

p r e t e s a che t r a la fine de l 1157 e i p r i m i de l 1158 fu a v a n z a t a 

d a Rode r i co , fratel lo del la r eg ina M a r g h e r i t a , d i o t t e n e r e il p r i n 

c i p a t o d i T a r a n t o 3 . 

S t a n d o al la J a m i s o n , con l ' e levaz ione d i Gugl ie lmo I a l 

t r o n o d i Sicilia, il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o n o n v e n n e sciol to ne l 

d u c a t o d i Pug l i a , m a res tò i n t eg ro c o m e u n i t à feudale : « a n d i t 

was on ly as a f euda l u n i t t h a t t h e reg ion c o n t i n u e d t o h a v e a n y 

s e p a r a t e ex i s t ence , s ince t h e fiefs a r e a l w a y s desc r ibed i n t h e 

Cata logue of t h e B a r o n s as be ing he ld of t h e p r i n c i p a l i t y of 

T a r a n t o » 4 . L 'osse rvaz ione è r i c a v a t a da l f a t t o che i n v a r i e 

n o t e de l Ca ta logo n o r m a n n o i f e u d a t a r i sono r eg i s t r a t i coi f eud i 

d a loro t e n u t i de principatu Tarenti. E c c o , a t i t o lo d i e sempio , l ' a r t . 

1 H U G . F A L C A N D O , ediz. cit., pag. 5 1 . 
2 Ignoti Monachi Cisterciensis 8. Mariae de Ferrarla Chroni-

con, ediz. G A U D E N Z I , Napoli, 1 8 8 8 , pag. 2 8 . 
3 H U G . F A L C A N D O , ediz. cit., pag. 1 3 5 . 
4 E . J A M I S O N , op. cit, pag. 2 7 8 seg. 



132 : « Ca rbonus d e B e l l o m o n t e t e n e t i n c a p i t e d e p r i n c i p a t u Ta ren 

t i G r a c c u l u m , quod , s i cu t i n v e n t u m est i n q u a t e r n i o n i b u s Curie , 

es t f e u d u m I V m i l i t u m , e t c u m a u g m e n t o ob tu l i t mi l i t es VTI I ». 

Che t a l e r i l ievo s ia fonda to , n o n v ' h a d u b b i o . P e r ò n o n è 

a c rede re che la de l imi t az ione de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o con te 

n u t a ne l Cata logo de i B a r o n i a b b i a c a r a t t e r e feudale : essa h a 

invece lo s tesso significato e la s tessa p o r t a t a delle t r e i n t i t o l a 

z ioni Terra Bari, Terra Beneventana e Principatus (Salerni) 

colle qua l i ne l ca ta logo s tesso t r o v i a m o d e s i g n a t e le t r e p roc in -

cie n o r m a n n e d i B a r i , d i B e n e v e n t o e d i P r i n c i p a t o 1 . 

T u t t o ciò t r o v a c o n f e r m a ne l le t r a t t a t i v e d i p a c e segu i te 

fra E n r i c o V I e Sibil la v e d o v a d i r e T a n c r e d i e conchiuse con 

l ' accordo d i C a l t a b e l l o t t a (1194). Secondo la c ronaca che è co

nosc iu t a so t to i l t i t o l o d i Gesta Innocentii III a Gugl ie lmo I I I , 

figlio d i T a n c r e d i , v e n n e a s s e g n a t a la c o n t e a d i Lecce c o n a g g i u n t o 

il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o : « I m p e r a t o r i n t e r p o s i t o i u r a m e n t o 

concess i t Gui l le lmo filio eius e t h a e r e d i b u s suis c o m i t a t u m Licii , 

q u e m p a t e r eius T a n c r e d u s h a b u e r a t a n t e r e g n u m , e t a d d i d i t 

ei p r i n c i p a t u m T a r e n t i 2 ; secondo il Chronicon Cassinense a 

Sibil la s a r ebbe s t a t a a s s e g n a t a la c o n t e a d i Lecce e a l figlio Gu

gl ie lmo il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o : « I m p e r a t o r . . . foedere fac to 

c u m reg ina , d e d a n d o s ibi co fu i t a tu Lici i e t filio p r i n c i p a t u T a 

r e n t i » 3 . Che i d u e t e s t i s iano d i s c o r d a n t i è i n c o n t r a s t a b i l e , m a 

ciò poco , a n z i nu l l a i m p o r t a a i fini del la s egna l a t a confe rma , la 

qua l e r icor re nel la d i s t inz ione , che è ne i d u e t e s t i c i t a t i e che 

è i n d i p e n d e n z a da l p u n t o d i v i s t a feudale , del la c o n t e a d i Lecce 

e de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . 

I l M a d a r o r iferisce c h e nel la serie de i p r inc ip i d i T a r a n t o 

c o m p i l a t a d a l Merodio t r o v a s i a p p o s t a t o , d o p o Gugl ie lmo, i l 

figlio suo E n r i c o , e poscia M a r g a r i t o , che a v r e b b e o t t e n u t o la 

i n v e s t i t u r a d a Gugl ie lmo I I i n p r e m i o de l l 'opera va lorosa com

p i u t a i n T e r r a S a n t a . 

1 Gr. A N T O N U C C I , Il giustizierato normanno di Basilicata, in 
Arch. stor. della Calabria e della Lucania, VIII , 1 9 3 8 , pag. 1 5 segg. 

2 M U S A T O S I , Ber. Ital. Script., I l i , 4 9 0 . 
3 M U E A T O E I , ibidem, V, 7 3 . 



L a p r i m a a p p o s t a z i o n e , che t r o v o r i p e t u t a d a a l t r i , n o n h a 

base , p e r c h è il g i o v i n e t t o E n r i c o , m o r t o a l l ' e t à d i 13 a n n i , fu 

p r i n c i p e d i Capua e n o n d i T a r a n t o . S a p p i a m o i n f a t t i che Gu

gl ie lmo I , m o r e n d o ne l m a g g i o 1166, Henricum vero principati/, 

Capue, quem dudum ei concesserat, voluit esse contentum 1 . 

L a seconda a p p o s t a z i o n e , c h e n o n so d o n d e d e s u n t a , è r e 

c i s a m e n t e s m e n t i t a da l l ' i n t i t o l az ione p ro fes sa t a d a M a r g a r i t o , 

d i comes Malte, ne i q u a t t r o d ip lomi a no i p e r v e n u t i e d a lu i e m a 

n a t i t r a il 1192 e i l 1194 2 . E s s a pe rò , n o n o s t a n t e la s u a e r ro 

n e a formulaz ione , v a r a p p o r t a t a a d i m a no t i z i a c o n t e n u t a ne l l a 

Chronica d i R u g g e r o d i H o v e d e n , e nel la qua l e si legge che E n 

r ico V I , ne l n o v e m b r e 1194, p e r c o m p e n s a r e l ' a m m i r a g l i o Mar 

g a r i t o lo creò d u c a d i D u r a z z o e p r inc ipe d i T a r a n t o : « M a r g a 

r i t e admi ra l i s t r a d i d i t ei (cioè a d E n r i c o V I ) c a s t r u m d e p o r t u 

P a n o r m i , e t i m p e r a t o r d e d i t ei d u c a t u m d e D u r a z e t p r inc i -

p a t u m d e T a r e n t a e t p r i n c i p a t u m m a r i s ». M a il Toeche oppose 

o p p o r t u n a m e n t e a t a l e no t i z i a i p a t t i del la resa d i Ca l t abe l l o t t a 

e pe i qua l i E n r i c o a v e v a r i s e r v a t o il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o a l 

g i o v a n e figlio d i T a n c r e d i , a Gugl ie lmo I I I : « j e d o c h e r h à l t er 

n i c h t d a s H e r z o g t h u m T a r e n t , d a es b a l d da rau f a n W i l h e l m I I I , 

ve rgeben w i r d » 3 . 

R i m a n e p e r ò d a sp iegare c o m e m a i R u g g e r o d i H o v e d e n 

a r r i v ò a d i r e M a r g a r i t o t i t o l a r e de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . I o 

r i t engo che ci si t r o v a d i f ron te a d u n a es tens ione d i c i r cos t anze . 

M a r g a r i t o a v e v a i n r e a l t à o t t e n u t o la s ignor ia d i v a r i e t e r r e 

che f a c e v a n o p a r t e de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o : e q u e s t o d o v e t t e 

b a s t a r e a farlo de s igna re p r i n c i p e d i T a r a n t o . U n a c a r t a g reca 

de l 1194, a d esempio , ci m o s t r a il c o n t e M a r g a r i t o s ignore delle 

t e r r e d i Colubraro e Po l icoro 4 ; le qua l i t e r r e , c o m e n e fa fede 

u n ' a l t r a c a r t a g reca de l 1124, a v e v a n o in p r e c e d e n z a a p p a r t e -

1 H U G . FALCANDO , ediz. cit., pag. 8 8 . 
2 C. A. G A R U F I , Margarito di Brindisi conte di Malta, in Miscel

lanea Salinas, 1 9 0 7 , pag.. 2 7 7 segg. 
3 T H . T O E C H E , Kaiser Heinrich VI, Leipzig, 1 8 6 7 , pag. 3 3 9 , n. 4 . 
4 F . T R I N C H E R À , Syllabus graecar. membr., Napoli, 1 8 6 5 , doc. 2 3 7 . 



n u t o a i domin i i d i B o e m o n d o I I \ a i d o m i n i cioè che cos t i tu i 

r o n o i n segu i to , c o m e si è d e t t o , la b a s e t e r r i to r i a l e de l p r inc i 

p a t o d i T a r a n t o concesso d a R u g g e r o I I a l figlio Gugl ie lmo. 

I L — L E V I C E N D E S V E V E 

E n r i c o V I , c o m e è r i s a p u t o , n o n m a n t e n n e gli a cco rd i d i 

Ca l t abe l lo t t a . L a c o n t e a d i Lecce fu d a t a a u n c e r t o R o b e r t o 

e i l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o r i m a s e al la co rona . Gugl ie lmo I I I 

m o r ì o fu f a t t o mor i r e c i rca il 1198, e Sibilla, r i p a r a t a s i i n F r a n 

cia , m a n d ò sposa , ne l genna io 1200 a Melun, la figlia A l b i n a 

a Gua l t i e ro I I I d i B r i e n n e 2 . Costui a v i d o d i d o m i n i o e d i a v 

v e n t u r e , si lasciò s u b i t o p r e n d e r e da l la s p e r a n z a d i r i a v e r e i 

d i r i t t i p e r d u t i dal l ' infel ice Guglielio I I I , e, racco l t i a i u t i d ivers i 

in F r a n c i a , v e n n e in I t a l i a , d o v e p e r ò le p r i m e fo r tune r i m a s e r o 

del t u t t o a n n u l l a t e ne l la r o t t a d i S a r n o 3 . 

Alb i r ia , r e s t a t a v e d o v a , si r i m a r i t ò con Giacomo Sanseve-

r ino c o n t e d i Tr ica r ico 4 , e, c i rca i l 1210, s t a n d o a d a lcun i s to 

r ic i d i T e r r a d ' O t r a n t o , r i e b b e la c o n t e a d i Lecce . Ques to p a r 

t i co la re s a r ebbe p r o v a t o da l la d a t a z i o n e d i u n d o c u m e n t o de l 

1212 segna la to da l F e r r a r i a l S u m m o n t e : « A n n o 1212 i m p e r a n t e 

O t h o n e i m p e r a t o r e a n n o p r i m o , e t c o n c i t a t u s L y t i i d o m i n e 

Albi r ie , egregie comi t i s se B r e n n e e t Tr icar ic i , a n n o s e c u n d o , 

m e n s e decembr i s , i nd i c t i one X V » 5 . Ma q u e s t a c a r t a n o n p u ò 

n o n a p p a r i r e d i d u b b i a a u t e n t i c i t à se la si conf ron ta coi n u m e 

rosi r og i t i a t t e s t a n t i l ' i n i n t e r r o t t o domin io d i R o b e r t o ne l la 

c o n t e a d i Lecce , secondo il c o m p u t o b i z a n t i n o , d a l 1195 a l 1218. 

D i q u e s t ' a n n o è u n a t t o r o g a t o i n O s t u n i « r e g n a n t e d o m i n o 

n o s t r o F rede r i co de i graf ia r ege gloriosissimo . . . v ices imo p r i m o 

1 G. R O B I N S O N , History and Oartulary of the greeh Monastery 
of St. EUas and St. Anastasius of Carbone, doe. X X V I , mOrientalia 
Cristiana, fase. 5 3 , pag. 2 4 6 ( 1 3 0 ) . 

2 M U R A T O R I , Ber. Ital. Script, I I I , 4 9 0 . 
3 F . A B I G N E N T E , Tombe di uomini illustri in Sarno, in Studi 

in onore di M. Schipa, Napoli, 1 9 2 6 , pag. 3 7 9 seg. 
4 M U R A T O R I , ibidem, I I I , 4 9 9 . 
5 S U M M O N T E , Historia della città di Napoli, I I , pag. 2 4 5 . 



e t c o m i t a t u s d o m i n i n o s t r i R o b e r t i a n n o v ices imo q u a r t o m e n s e 

oc tub r i s s e x t e ind ic t ion i s » 1 . 

V ' è p e r ò u n a c i r cos tanza che n o n p u ò essere s o t t a c i u t a . 

D a l cod. 1625 del la Bib l io teca U n i v e r s i t a r i a d i P a d o v a (f. 259) 

r i cavas i c h e m e n t r e u n a t t o r o g a t o i n Lecce ne l s e t t e m b r e 1205 

(1206 st i le b i zan t i no ) fu così d a t a t o : « R e g n i ve ro d o m i n i n o s t r i 

F rede r i c i d. g. regis p rece l len t i s s imi a n n o n o n o , e t c o m i t a t u s 

Lici i d o m i n i nos t r i egregii comi t i s Tr icar ic i e t d o m i n e n o s t r e 

Alb i r ie i l lus t r i ss ime comi t i s se B r e n n e a n n o q u i n t o », u n a l t r o 

a t t o r o g a t o p u r e i n Lecce ne l n o v e m b r e 1205 (1206 s t . b iz . ) , 

fu invece d a t a t o : « R e g n a n t e d o m i n o n o s t r o F r e d e r i c o d. g. 

rege gloriosissimo a n n o n o n o , c o m i t a t u s d o m i n i n o s t r i R o b e r t i 

a n n o d u o d e c i m o ». E ciò n o n è t u t t o . Nel lo s tesso codice, o l t r e 

a d u n d o c u m e n t o r i g u a r d a n t e il m o n a s t e r o d i S. Nico la e Ca

t a l d o , de l m a r z o 1207, d a t a t o : « R e g n i v e r o d. n . F r e d e r i c i d. g. 

i l lus t r is regis Sicilie a n n o dec imo, e t c o m i t a t u s egregii d. n . comi t i s 

J a c o b i d e Tr ica r ico a n n o s ex to e t d. Albi r ie i l lus t r i s s ime comi t i s se 

B r e n n e e t Tr ica r ic i e ius consor t i s a n n o s ex to ». t r o v i a m o t r a 

s c r i t t a u n a i n t e r e s s a n t e donaz ione vescovi le de l d i c e m b r e 1213 

(1214 s t . biz .) così d a t a t a : « I m p e r a n t e d. O t t o n e inv ic t i s s . 

R o m a n o r u m i m p e r a t o r e s emper a u g u s t o a n n o t e rc io , e t comi 

t a t u s Lici i d o m i n i Tegris i i i l lus t r i s comi t i s p a l a t i n i a n n o p r i m o 

e t d o m i n e Albi r ie B r e n n e comi t i s se conso r t i s e ius a n n o t e r -

t i odec imo ». 

I n t u t t i q u e s t i a t t e s t a t i n o t a r i l i io t r o v o riflessa, p i ù che 

la indec i s ione de l d o m i n i o pol i t ico , la p e r d u r a n z a d i c o n t r a 

s t a n t i t r ad i z ion i . R i m a r r e b b e r o a l t r i m e n t i inespl icabi l i gl i egual i 

a n n i d i domin io i n Lecce a t t r i b u i t i a d Alb i r ia e a G iacomo , i qua l i 

n o n p o t e r o n o un i r s i i n m a t r i m o n i o che d o p o la r o t t a d i S a r n o 

de l 1205. 

S u c c e s s i v a m e n t e la c o n t e a d i Lecce r i c a d d e a l la co rona , 

e v i r i m a s e s in q u a s i al la m o r t e d i F e d e r i c o I I , s ino cioè al la 

i n v e s t i t u r a f a t t a d a cos tu i a l figlio Manfred i de l p r i n c i p a t o d i 

T a r a n t o . 

1 L . P E P E , Meni. stor. diplom. della Chiesa di Ostuni, 1 8 9 1 , p . 3 6 . 



D i f a t t i con a t t o de l d i c e m b r e 1237 Feder i co I I concede t t e 

i n feudo a F i l i ppo d i S a n t a Croce « Te r l i c ium e t A r r i c a r u m s i ta 

in T e r r a B a r i c u m o m n i b u s h o m i n i b u s i u r i b u s e t p e r t i n e n t i i s 

e o r u m , i t a t a m e n , u t a nob i s in c a p i t e t e n e a t , q u o d Ter l i c ium 

a c o m i t a t u Licii C u x i m u s e x i m e n d u m » r . 

N o n ins is to su l l ' e r roneo inciso i n c l u d e n t e Terl izzi nel la con

t ea , n o n d i Conversano , m a d i Lecce ; r i levo solo cbe lo s c a m b i o 

fra le d u e con tee , r i s u l t a n t i l ' u n a e l ' a l t r a i n d i p e n d e n t i d a l p r i n 

c i p a t o d i T a r a n t o , p o t è a v v e n i r e p e r c h è e n t r a m b e e r a n o r i ca 

d u t e al la co rona . 

E d anco ra . Con a t t o de l l ' agos to 1238 F e d e r i c o I I ope rò 

u n a egua le s epa raz ione ne l la c o n t e a d i Lecce . R o b e r t o Bulbe l lo 

t i t o l a r e di t r e feudi , « q u o r u m u n u m est S i l l anum et P u l u m b a r i a 

d e c o m i t a t u Lici i e t a l iud q u o d d i c i t u r d e C r e m a t o r e , e t t e r c i u m 

A b s i l l a n u m v o c a t u m , q u e d u o fac ta s u n t d e b o n o r e Soli t i , q u o d 

S o l i t u m es t d e c o m i t a t u codem », a v e v a ch ies to a l l ' i m p e r a t o r e 

« feuda ipsa d e c o m i t a t u p r e d i c t o e t h o n o r e Soli t i e x i m e r e e t 

u t ipse ac he redes sui e a d e m feuda in c a p i t e t e n e a n t ». E F e 

der ico , « supp l i ca t i on ibus favorab i l i t e r inc l ina t i », in accogli

m e n t o de l l ' i s t anza fa t t ag l i , d i spose « q u o d feuda i p sa . . . d e 

ce te ro i n c a p i t e t e n e a n t e t l icet con t ige r i t c o m i t a t u m Lici i e t 

honor i s Soliti a l iquo t e m p o r e per nos a u t heredes nos t ros conce

de re al icui , nu l l i t a m e n nisi nob is e t cur ie n o s t r e ac e i sdem here -

d i b u s nos t r i s t a n t u m d e feudis ipsis i d e m R o b e r t u s e t he redes sui , 

fideles nos t r i , d e b e a n t r e sponde re » 2 . N i u n d u b b i o a d u n q u e sul 

r i t o r n o del la con tea d i Lecce al la co rona e sul la p e r d u r a n t e 

i n d i p e n d e n z a sua d a l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . 

*** 

Come m a i F e d e r i c o I I a r r i v ò a concedere , ne l l ' agos to o 

s e t t e m b r e de l 1250, il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o al figlio Manfred i ? 

I o penso che fu p r o v o c a t o da l la bol la 29 m a g g i o 1249 colla qua l e 

I n n o c e n z o I V , che raccogl ieva l a rghe a d e r e n z e nel la P u g l i a m e -

1 W I N K E L M A N N , Aeta imperii inedita, I , n. 342. 
2 WlNKELMANN, Op. OÌt.,1, n. 827. 



r id iona le , a v e v a con fe rma to a E n r i c o F r a n g i p a n e i l principatum 

Tarenti cum tota Terra Idronti, g ià confer i to a l l ' avo O t t o n e F r a n 

g i p a n e d a Cos t anza i n u n i o n e col figlio e poscia r e v o c a t o a l la 

co rona d a F e d e r i c o I I : « C u m i t a q u e , s i cu t t e d i d i c i m u s re fe ren te , 

c l a re m e m o r i e C o n s t a n t i a R o m a n o r u m i m p e r a t r i x e t r e g i n a 

Sicilie u n a c u m F r i d e r i c o q u o n d a m i m p e r a t o r e 0 . F r a j a p a n e , 

a v u n c u l o t u o , cu ius t e successorem assar i s , su i sque successor ibus 

p r i n c i p a t u m T a r e n t i c u m t o t a T e r r a I d r o n t i d u x e r i t conce-

d e n d u m , p r o u t i n pr ivi legio i n d e confecto p l en ius d i c i t u r con-

t ine r i , e t i d e m F r i d e r i c u s t e p r e d i c t i s p r i n c i p a t u e t t e r r a , u t 

d ic i tu r , spo l iaver i t : nos , supp l i c a t i on ibus t u i s inc l ina t i , t i b i ea, 

p r e s e r t i m c u m r e g n u m p r e f a t u m rege n u n c ca rea t , n o n o b s t a n t e 

si a l i qu id e x eis i d e m F r i d e r i c u s al i is fo r te concessi t , d e graf ia 

rest i t u i m u s special i , d u m m o d o p r i n c i p a t u s e t t e r r a p r e d i c t a 

n o n p e r t i n e a t a d a l i u m vel a d al ios i n d e v o t i o n e ecclesie pers i -

s t e n t e s » 1 . 

Che il d ip loma , v o l u t o r i lasc ia to d a Cos tanza a d O t t o n e 

F r a n g i p a n e , sia d a cons ide ra r e u n a c o m o d a e i n f o n d a t a v a n t e r i a 

del n u o v o inves t i t o , c o m o d a p e r c h è p r o i e t t a n t e c a t t i v a luce 

su l l 'opera de l l ' od ia to Fede r i co , i n f o n d a t a p e r c h è s m e n t i t a da l la 

s ignor ia d i R o b e r t o sul la c o n t e a d i Lecce , v i ene d a t u t t i r i cono

sc iu to e n o n è p rop r io i l caso d i i n s i s t e r v i 2 . M e r i t a invece pa r 

t i co la re a t t e n z i o n e la frase d e l i m i t a n t e l ' ogge t to de l l ' inves t i -

1 M . G. H . , Epistolae, II , n. 735. — Una diversa spiegazione 
è prospettata da H U I L L A R D - B R È H O L L E S , Histor. diplom. Friderici, II, 
tom. I, pag. 208. Nei negoziati conchiusi l'8 maggio 1247 pel ma
trimonio di Manfredi con Beatrice di Savoia, vedova del marchese 
di Saluzzo, Federico assegnò in dote al giovane figlio le terre da 
Parma alle Alpi e alla riviera di Genova, e promise di concedergli 
anche il regno d'Arles. La rivolta di Parma ostacolò l'esecuzione del 
progettato matrimonio, che fu celebrato solo alla fine del 1248, du
rante il soggiorno di Federico II a Vercelli. « Plus tard, en aoùt ou 
en septembre 1250, les événements ne permettant plus d'établir 
Manfred dans la haute Italie, l'empereur l'investit de la principau-
de Tarente ». 

2 B. B I E S , Begesten der Kaiserin Constanze, in Quellen und 
Forschungen dell'Ist. Stor. Pruss. di Boma, X V I I I , 1926, pag. 72, 



t u r a : principatum Tarenti cum tota Terra Idronti. Q u e s t a espres

s ione n o n è ce r to la p i ù i n d i c a t a a ch i a r i r e e a p rec i sa re le idee : 

n o n ci i nd ica d i f a t t i i confini t e r r i t o r i a l i de l p r i n c i p a t o d i T a 

r a n t o e ci dice solo c h e n o n t u t t a la T e r r a d ' O t r a n t o era i n esso 

c o m p r e s a ; d a ciò l ' inciso cum tota Terra Idronti, il q u a l e p e r ò 

n o n a i u t a a i n d i v i d u a r e le t e r r e s a l en t i ne e s t r a n e e a l p r i n c i p a t o 

s tesso . M a io n o n h o difficoltà a ident i f icar le colla v a s t a c o n t e a 

d i Lecce , che o c c u p a v a l a zona cen t r a l e del la p rov inc i a o t r a n -

t i n a , e che , c o m e si è v i s t o , n e l l ' i n v e s t i t u r a o p e r a t a d a R u g g e r o I I 

in favore del figlio Gugl ie lmo, e ra s t a t a m a n t e n u t a al le d ipen 

denze del la co rona . 

A noi n o n è p e r v e n u t o il d i p l o m a col qua l e F e d e r i c o i nves t ì 

Manfred i del p r i n c i p a t o d i T a r a n t o . U n b r e v e a c c e n n o è ne l la 

c r o n a c a d i Niccolò J a m s i l l a , da l qua le a p p a r e che Manfred i o t 

t e n n e il d e t t o p r i n c i p a t o poco p r i m a del la m o r t e de l p a d r e : 

« F r i d e r i c u s i m p . m o r t u u s es t a p u d F l o r e n t i n u m in C a p i t a n a t a 

A p u l i a e [13] d ie m . d e c e m . n o n a e ind . . . . c o n s t i t u i t . . h e r e d e m 

C o n r a d u m . . . t a m in imper io q u e m in r egno . . . C u m a u t e m 

i d e m C o n r a d u s esset i n A l a m a n n i a . . . Manfredo q u e m . . . p r i n -

c ipem T a r e n t i c o n s t i t u e r a t , concess i t c o m i t a t u s G r a v i n a e , T r i -

car ici e t Mont i s Caveosi , n e c n o n e t h o n o r e m Mon t i s S. Ange l i » 1 . 

Ma qua l i t e r r e abb racc iò il p r i n c i p a t o d i T a r a n t o concesso inizia l 

m e n t e d a F e d e r i c o ? E b b e forse la s tessa b a s e t e r r i t o r i a l e del la 

i n v e s t i t u r a l a rg i t a d a I n n o c e n z o I V a E n r i c o F r a n g i p a n e ? È 

p rop r io quel lo che io r i t engo ; s t a n d o de l r e s to a l t e s t o r ipor 

t a t o , le con t ee d i G r a v i n a , d i Tr ica r i co e d i Montescagl ioso , e 

Yhonor d i M o n t e S. Angelo v e n n e r o s u c c e s s i v a m e n t e a g g i u n t e 

d a Fede r i co al la p r i m a concess ione . E q u a n d o ? Col t e s t a m e n t o 

d e t t a t o il 10 d i c e m b r e 1250 : 

« I t e m conced imus e t conf i r m a m u s d o m i n o Manfredo filio 

n o s t r o p r i n c i p a t u m T a r e n t i , v ide l ice t a p o r t a R o s e t i u s q u e a d 

o r t u m f luminis B r a n d a n i c u m c o m i t a t i b u s Mont i s Caveosi , T r i -

ca r ic i e t Grav ine , p r o u t c o m i t a t u s ipse p r o t e n d i t u r a m a r i t i m a 

T e r r e B a r i u s q u e a d P o l i n i a n u m , e t i p s u m P o h n i a n u m c u m t e r r i s 

1 MURATORI, Ber. Ital. Script., V i l i , 497. 



o m n i b u s a Po l in i ano p e r t o t a m m a r i t i m a m u s q u e a d d i c t a m 

p o r t a m Rose t i , sci l icet c iv i t a t i bus , cas t r i s e t vi l l is infra c o n t e n -

t i s , c u m o m n i b u s just ic i is , p e r t i n e n t i i s e t r a t i o n i b u s o m n i b u s 

t a m ipsius p r i n c i p a t u s q u a m c o m i t a t u u m p r e d i c t o r u m . Conce-

d i m u s e t i a m e i d e m c i v i t a t e m Mont i s S. Ange l i c u m t o t o h o n o r e 

suo , o m n i b u s c i v i t a t i b u s , cas t r i s e t vil l is , t e r r i s , p e r t i n e n t i i s 

e t j u s t i t i i s e t r a t i o n i b u s e idem b o n o r i p e r t i n e n t i b u s , scil icet q u e 

d e d e m a n i o i n d e m a n i u m e t q u e d e servi t io i n s e r v i t i u m » 1 . 

Dec i sa q u a n t o n u o v a è ne l t e s t a m e n t o d i F e d e r i c o la del i 

m i t a z i o n e de l t e r r i t o r i o confer i to a Manfred i col t i t o lo d i p r i n 

c i p a t o d i T a r a n t o : a d oves t , da l la P i e t r a d i R o s e t a , che è n e l 

m a n d a m e n t o d i A m e n d o l a r a , alle so rgen t i del B r a d a n o , i n t e r 

r i t o r i o d i F o r e n z a ; a no rd , dal le i n d i c a t e so rgen t i a l p u n t o p iù 

a l t o i n cui la c o n t e a d i G r a v i n a si affacciava su l m a r e d i B a r i ; 

a d est , il m a r e Adr i a t i co ; a sud , i l m a r e Ion io . 

*** 

Corrado g iunse ne l r egno a l p r inc ip io de l 1252 e i n a u g u r ò 

u n a p o h t i c a t u t t a d ive r sa d a quel la t e n u t a e segu i t a d a F e d e 

r ico . Ciò c o n t r i b u ì a d a c c e n t u a r e la d i scord ia t r a i d u e fratel l i , 

t r a i l sagace Manfred i e l 'orgoglioso Cor r ado . I l qua le , s i m u l a n d o 

il p ropos i to d i voler r evoca re le donaz ion i d a n n o s e allo s t a t o 

ed al la corona , d isse a l fratel lo che vo leva c o m i n c i a r e p r o p r i o 

d a lu i p e r c h è gli a l t r i b a r o n i n e seguissero senza r i l u t t a n z a l ' esem-

1 H U I L L A R D - B R È H O I X E S , op. cit., VI , 2 , pag. 8 0 6 . — Il delineato 

rapporto fra la bolla di Innocenzo IV del 2 9 maggio 1 2 4 9 e l'investitura 
del principato di Taranto successivamente conferita a Manfredi 
trova, a mio giudizio, un notevole conforto nel testamento cbe sa
rebbe stato dettato da Federico II nel 1 2 4 7 : Manfredum filium 
heredem instituimus in principatu Tarenti. Cfr. P . S C H E F F E R - B O I -
CHORST, Zur Geschichte des XII und XIII Jahrhunderts, Berlin, 
1 8 9 7 , pag. 2 6 8 seg. Se il complesso territoriale delimitato nel testa
mento del 1 2 5 0 lo si ebbe con l'aggiunta delle contee di Tricarico, 
Gravina e Montescaglioso alla precedente investitura del principato 
di Taranto, segno è cbe a questo era stata già aggregata la Terra 
Kydrunti, non ricordata nel testamento del 1 2 4 7 . 



pio ; e Manfredi , p r o n t o a l g iuoco, r i nunz iò s enz ' a l t ro all'honor 

d i M o n t e S. Ange lo ed al la c i t t à d i B r ind i s i . M a il r e n o n si a r r e 

s tò a t a n t o : ed o t t e n n e succes s ivamen te la c o n t e a d i G r a v i n a , 

quel la d i Tr icar ico e quel la d i Montescagl ioso 1 . 

I l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o , al la d i s t a n z a d i poco p i ù d i u n 

a n n o , v e n n e così r i d o t t o a i l imi t i assegnat ig l i d a Fede r i co nel la 

iniz ia le concessione, con m e n o la c i t t à d i Br ind i s i . 

I n o p p o r t u n o q u a n t o m a i l ' a t t e g g i a m e n t o ost i le d i Cor rado 

verso il f ratel lo : t a n t o i n o p p o r t u n o che rese ancor p i ù a r d i m e n 

toso Innocenzo I V , il qua le , dopo ave r con bol la 21 genna io 1252, 

r i con fe rmando a d E n r i c o F r a n g i p a n e la p r e c e d e n t e concessione, 

significato : « nul l i al i i , sed nob i s e t R o m a n i s pont i f ic ibus suc-

cessor ibus nos t r i s t a n t u m d e p r i n c i p a t u [Taren t ino] e t t e r r a 

[ H y d r u n t i n a ] e i sdem, p r ò q u i b u s i m m e d i a t e p re fa t e sedi subesse 

t e v o l u m u s » 2 , c o n success iva bol la 18 febbra io 1252 i n v e s t i 

del la c o n t e a d i Lecce Marco Zian i , qua l e d i s c e n d e n t e d i P i e t r o 

Z ian i m a r i t o d i Cos tanza figlia d i T a n c r e d i , c o n t r o le p r e t e s e 

d i Tigris io d a Mod ignano che si v a n t a v a e rede d i Alb i r i a : « co-

m i t a t u m Lic iensem n o n o b s t a n t e si nobi l i s v i r comes T ig r i t iu s 

d e M u d i g n a n o ve l eius filii ius i n c o m i t a t u ipso h a b e r e se asse-

r a n t r a t i o n e nobi l i s mul ie r i s Albe r i ae m a t e r t e r e t u e , uxo r i s ips ius 

e t e i u sdem a v i t u i filie po t ior i s , c u m i d e m comes e t filii q u o n d a m 

F r i d e r i c i R o m a n o r u m i m p e r a t o r i c o n t r a eccles iam a d h e s e r i n t 

e t a d h u c i p s a m offendere n o n d e s i s t a n t » 3 . 

Ques to s t a t o d i cose, p i eno d i confusi c o n t r a s t i che in s i eme 

concor rono a r ende rc i anco ra p i ù oscuro il d o m i n i o d i Manfred i , 

sul p r i n c i p a t o d i T a r a n t o , n o n fu d i b r e v e d u r a t a . D i f a t t i Cor

r a d o , m o r e n d o ne l m a g g i o de l 1254, r a c c o m a n d ò l 'unico suo figlio 

Cor rad ino al la p ro t ez ione del la sede apos to l ica e cos t i t u ì B e r t o l d o 

d i H o e m b u r g bal io n e l r egno . B e r t o l d o , a s s u n t o il ba l i a t o , m a n d ò 

de i l ega t i a l pontef ice, il qua l e p e r ò gli fece r i sponde re che e ra 

suo p ropos i to d i o c c u p a r e il r egno . Ciò va lse a d i so r i en ta re Ber 

t o l d o , il qua le , d i f ron te a i p r e p a r a t i v i de l p a p a che era i n t e n t o 

1 M U R A T O R I , ibidem, V I I I , 5 0 5 . 
2 E A Y N A L D I , Annales Eceles., ad ann. 1 2 5 2 , n . 2 . 

3 M . G. H . , Epistolae cit., n. 1 3 3 . 



a r a d u n a r e u n eserci to , r i f iutò il m a n d a t o e depose la car ica , 

che v e n n e a s s u n t a d a M a n f r e d i : « c u m s u m m u s pon t i f ex j a m 

congregare coepisse t a d o c c u p a n d u m r e g n u m . . . ., b a i u l a t u s 

officium . . . m a r c h i o B e r t h o l d u s . . . d e p o s u i t . . . , s t a t i m q u e t a m 

ipse m a r c h i o , q u a m comi t e s , b a r o n e s , a l i ique regn i fildeles e idem 

p r inc ip i j u r a v e r u n t fidelitatem regis e t s u a m ; i t a v ide l ice t , u t , 

s i r e x p a r v u l u s v ive re t , e i d e m p r inc ip i t a m q u a m genera l i ba l io 

ejus i n t e n d e r e e t p a r e r e » \ 

Manfredi , i nvece d i oppors i , si umi l iò al pontef ice e o t t e n n e 

d a cos tu i l ' i n v e s t i t u r a de l p r i n c i p a t o d i T a r a n t o così c o m e de 

l i m i t a t o ne l t e s t a m e n t o d i Fede r i co I I , con la c o n t e a d i A n d r i a 

i n c a m b i o del la c o n t e a d i Montescagl ioso t e n u t a d a l m a r c h e s e 

B e r t o l d o , n o n c h é la n o m i n a a v ica r io de l r egno d a l F a r o al Sele, 

compres i i l c o n t a d o d i Molise e la p rov inc i a d i B e n e v e n t o , ec

c e t t u a t o il g ius t i z i e ra to d ' A b r u z z o 2 . 

M a i l g iuoco d u r ò poco . I l p r i m o u r t o fu d e t e r m i n a t o da l l e 

p r e t e se de l l ega to apostol ico ne l r egno . I l g i o v a n e c a r d i n a l e d i 

S. E u s t a c h i o , n i p o t e de l p a p a , a s sunse la ca r ica con e s t r e m a 

a l te r ig ia , t a n t o che obbl igò i f e u d a t a r i de l r egno a p r e s t a rg l i 

i l g i u r a m e n t o d i fedel tà , nullo iure regis et principis salvo. A 

r e n d e r e t a l e omagg io fu c h i a m a t o lo s tesso Manfred i ; m a i l 

p r inc ipe oppose u n reciso r if iuto, a l l egando c h e b e n d ive r s i e r ano 

i p a t t i conch ius i col p o n t e f i c e 3 . Ta le u r t o in iz ia le v e n n e aggra 

v a t o da l l ' ep isodio d i Bore l lo d 'Ang lona . Ques t i a v e v a o t t e n u t o 

d a l pontef ice, p r i m a del l ' ingresso d i cos tu i n e l r egno , il c o n t a d o 

d i L e s i n a e n e a v e v a o c c u p a t o a l cune t e r r e , i n p i e n a opposi 

z ione a i d i r i t t i d i Manfredi , a l q u a l e i d e t t i d o m i n i a p p a r t e n e 

v a n o p e r c h è compres i neWhcmor d i M o n t e S. Ange lo . I l p r inc ipe 

s i r ivolse a l p a p a ut iustitiam faceret, e il pontef ice gl i r i spose 

se praefato Burello nihil de iuribus principis concessisse, agg iun 

g e n d o a d ogni b u o n fine che a v r e b b e p r o v v e d u t o a l suo r i t o m o 

in C a p u a 4 . Gli e v e n t i p e r ò p r ec ip i t a rono , p e r c h è il g iorno d o p o 

1 M U E A T O E I , V i l i , 508. 
2 E A T N A L D I , op. cit, ad an. 1254, n. 57. 

« M U R A T O R I , V i l i , 512. 
4 Ibidem, V i l i , 514. 



Borel lo v e n n e ucc iso , jussu dicti Manfredi principis d i s se ro 

a l cun i , ex zelo ultionis iniuriae d issero a l t r i 1 . Manf red i n o n t a r d ò 

a d i n v i a r e G a l v a n o L a n c i a e R i c c a r d o F i l a n g e r i p resso i l p o n t e 

fice p e r giust i f icare l a s u a c o n d o t t a e p e r d i m o s t r a r e ch 'egl i e ra 

r i m a s t o e s t r aneo a l l 'uccis ione de l Bore l lo 2 ; m a la r e s i s t enza 

del p a p a e le m e n e d i B e r t o l d o rese ro v a n o ogni t e n t a t i v o d i 

concord ia e fecero d i v a m p a r e u n incend io che c u l m i n ò ne l la 

d i s f a t t a inf l i t ta d a Manfred i i n t e r r a d i P u g l i a alle g e n t i a r m a t e 

degli H o e m b u r g e de l l ega to pont i f ic io . 

I l d i ss id io n o n e b b e t e r m i n e n e a n c h e colla m o r t e d i I n n o 

cenzo a v v e n u t a il 7 d i c e m b r e 1254 ; d i f a t t i e l e t to A les sandro I V , 

Manf red i fu i n v i t a t o a giust if icarsi « d e nece Bure l l i e t d e in iu r i a 

q u a m Apos to l i cae Sedi i n t u l e r a t e spe l l endo l e g a t u m e t exer-

c i t u m ecclesiae d e A p u l i a » 3 . Manfred i m a n d ò Gervas io d i Ma-

t i n a e Goffredo d i Cosenza ad concordiam tractandam. L e d i scus 

sioni n o n furono b r ev i , m a si p ro t r a s se ro a l ungo f ra incer tezze 

e indecis ioni : de l 15 febbra io 1255 è i n f a t t i la bol la colla qua l e 

il pontef ice t o r n ò a r i pe t e r e che se Manfred i ad devotionem eccle

siae riedierit, in piena concordia et pace poneret, con fe rmandog l i 

le concessioni f a t t e d a I n n o c e n z o I V 4 . M a il p r i n c i p e invece d i 

a t t e n d e r e con paz i enza l ' e s i to , del le t r a t t a t i v e , pensò d i occu

p a r e il c o n t a d o d i A n d r i a che gli a p p a r t e n e v a de speciali iures. 

Ciò va l se a d i so r i en t a r e ancor p i ù le t r a t t a t i v e , le q u a l i nauf ra 

ga rono a segui to de l l ' impresa d i T e r r a d ' O t r a n t o , t a n t o che 

con bol la de l 25 m a r z o 1255 il p a p a t o r n ò a s comun ica r e M a n 

fredi 6 . 

I l p r e d o m i n i o r a g g i u n t o d a l p r i n c i p e n o n solo n o n fu d i 

m i n u i t o da l p r o v v e d i m e n t o p a p a l e , m a fu rafforzato d a l d i p l o m a 

20 apr i l e 1255 col qua l e Cor rado I I confermò allo zio la ba l i a 

1 B . CAPASSO, Histor. diplom. Regni Sicil. in R. Accad. Ardi. 
Napoli, II , 2 n. 160. 

2 M U R A T O R I , V i l i , 518. 
3 Ibidem, V i l i , 544. 
4 B. CAPASSO, op. cit., n. 203. 
5 M U R A T O R I , op. cit., V i l i , 544. 
6 B. CAPASSO, op. cit, n. 209. 



d e l r egno : e b a s t ò ciò a r e n d e r e v a n a la bol la 6 o t t o b r e 1255 

r i l a sc ia ta d a l pontef ice i n favore del la c i t t à d i B r i n d i s i x . 

D o v u n q u e r imase ro v i t t o r io se le a r m i d i Manf red i ; e se 

con l ' i ncoronaz ione d i cos tu i (11 agos to 1258) l a l o t t a n o n a c c e n n ò 

a finire, si ch iuse i nvece pe l pe r iodo svevo la s to r i a de l p r inc i 

p a t o d i T a r a n t o . 

GIOVANNI ANTONUCCI 

Ibidem, n. 230. — Cfr. Ood. Diplom. Barese, I, n. 101. 



UN DOCUMENTO INEDITO 
SULLA FEDE DI BARLAAM CALABRO 

T r a gli u o m i n i d i pens iero v i s su t i ne l l ' u l t imo m e d i o e v o in 

I t a l i a , nessuno è così poco conosc iu to come B a r l a a m d i S e m i n a r a 

d i Calabr ia . E s s o a p p a r e s e m p r e q u a e là , a i m a r g i n i d i a l t r i 

a r g o m e n t i s t u d i a t i , nel le monograf ie reg iona l i del la Calabr ia e 

ne i r esocon t i de i t e n t a t i v i d i r iconci l iazione fra le d u e chiese d i 

R o m a e d i B i sanz io . E p p u r e nel le s to r ie de l t e m p o egli occupa 

u n p o s t o di g r a n d e i m p o r t a n z a ed è p r e s e n t a t o c o m e u n a t t o r e 

d i p r i m o p i a n o nel le l o t t e a v v e n u t e i n seno al la chiesa c o s t a n t i 

n o p o l i t a n a t r a coloro che a p p u n t o d a lui fu rono d e t t i B a r l a a m i t i 

e gl i Es icas t i . I l suo o p e r a t o ed il suo n o m e sono pe rò al la 

m e r c è d i s tor ic i pa r t i g i an i e d i s c r i t t o r i a lu i avvers i , n o n d i r a d o 

d i scord i fra d i loro . Qu ind i le in formazioni che ci p e r v e n g o n o 

a t t r a v e r s o la l e t t e r a t u r a b i z a n t i n a de l l ' epoca n o n essendo i s p i r a t e 

g e n e r a l m e n t e a d u n a serena o b b i e t t i v i t à ci p r e s e n t a n o descr iz ioni 

t a l i , r i g u a r d a n t i il c a r a t t e r e de l pe rsonaggio , che n o n i n d u c o n o 

c e r t a m e n t e n è a d a m a r l o n è a t ene r lo i n specia le cons ide raz io 

n e 1 . T r a i con t emporane i , le p i ù belle pa ro le su d i lu i ed 

i g iud iz i migl ior i li t r o v i a m o negli s c r i t t i del P e t r a r c a che lo 

1 CANTACUZENO : SuvoStxò- T Ó J . 0 ; Migne P. G. tomo CLI. col. 
679. Historia : cap. X X X I X ; X L — Id. col. 692 e sgg. 

GREGORAS : Historiae bysantinae : id. : t . C X L V i l i — Cap. 
X V I I : X I X . 

Lo stesso scrisse un poema satirico contro Barlaam, rappresen
tato nel vanitoso cDÀópevTtcx;; 

Occorre notare ancora, e lo ammonisce anche il Combesio, che 
il Gregoras, nemico sia di Barlaam che di Cantacuzeno, riporta 
come false le notizie tramandateci da quest'ultimo e riguardanti la 
storia del processo antibarlaamita. Cantacuzeno infatti riferisce che 
i lavori del concilio si svolsero con grande regolarità, che si diede agio 
all'accusato di difendersi e che la sentenza trovò convinto lo stesso 



e b b e m a e s t r o d i greco e gu ida al la conoscenza del le opere d i P l a 

t o n e e in quel l i de l Boccaccio x . Coloro che ne i secoli scorsi e i n 

t e m p i r e l a t i v a m e n t e r ecen t i h a n n o sc r i t t o i n t o r n o al la s to r ia del 

pe r iodo t r a sco r so d a B a r l a a m i n Or ien te , si sono b a s a t i p r inc i 

p a l m e n t e sul le in formazion i degl i s c r i t t o r i b i zan t i n i . I l e t t e r a t i 

i t a l i a n i 2 , a i qua l i b i sogna agg iungere il D e N o l h a c 3 , lo h a n n o 

v o l u t o conoscere p i ù i n t i m a m e n t e c o m e m a e s t r o d i greco de l 

P e t r a r c a , e h a n n o p reso lo s p u n t o p e r s t u d i a r l o dagl i accenn i 

che si leggono nel le Epistole e d a quel l i nel la Genealogia D e o r u m 

del Boccaccio , (lib. X V : c. V I ) . Cosicché, m u t a t e le fon t i delle 

in formazioni , la p e r s o n a b t à del m o n a c o d i S e m i n a r a p r e s e n t a d u e 

fisonomie, differenti fra d i loro , a seconda c h e lo s tud ioso lo 

a b b i a vo lu to t r a t t e g g i a r e ne l m o n d o b i z a n t i n o , e q u i n d i i spi -

Barlaam. Gregoras, invece, attesta che nel tempio di S. Sofia, pre
sente una gran folla di popolo, non si ebbe nemmeno il tempo di 
leggere i capi di accusa contro Barlaam che la turba, massimamente 
formata dal basso clero, cominciò ad urlare e inveire talmente contro 
Barlaam che non fu possibile dare luogo nè alla disputa nè alla difesa. 
Per cui il monaco calabrese fu condannato per un sommario giudi
zio di popolo. I due storici erano ambedue nemici del monaco e ne
mici fra di loro. Tra le due versioni discordi non si sa a quale at
tenersi. Sembra tuttavia che Barlaam si sia trovato di fronte ad una 
camarilla organizzata fra il clero ed il popolo, ciò che storicamente, 
per l'ambiente clericale costantinopolitano e antiocheno del tempo, 
non ci stupisce. 

Altra fonte per la storia di Barlaam in Oriente è VEncomium 
Pàlamae di F I L O T E O : P. G. t. C L I col. 5 5 1 e sgg. Vedi ancora : le 
7txXa(jiirj-rixal •npofiiazit; del C IPARASSIOTA , P. G. t. C L I I : col. 6 8 0 e il 

CABASILAS : Encomium Palamae P. G., C X L I X , col. 8 7 7 e segg. 
1 P E T R A R C A , De sui et multorum ignorantia. Sullo studio del 

greco di Petrarca e sulla sua conoscenza delle opere di Platone vedasi : 
G E N T I L E , Studi del Rinascimento, Sansoni 1 9 3 6 . 

2 Di lavori dedicati particolarmente a Barlaam vi è quello del 
MANDALARI (Fra Barlaamo calabrese, Reggio 1 8 8 8 ) di carattere più di
vulgativo che critico. Ne hanno poi parlato quasi tutt i gli studiosi 
della nostra letteratura del ' 3 0 0 e specialmente i Petrarchisti fra i 
quali non possiamo tacere V. Ross i , per i suoi studi sulle Epistole, 
e l'opera fondamentale, per quanto superata, del F R A C A S S E T T I 
P. P. Epist'Aae de rebus ecc. Firenze 1 8 5 9 . 

3 D E N O L H A C : Petrarque et Vhumanisme, Paris, 1 9 0 7 . 



r a r s i al le fon t i g reche , o ne l m o n d o av ignonese , sul la g u i d a be

n i g n a de l P e t r a r c a e de l Boccacc io . D i t u t t o quel lo c h e si è f a t to 

ne l p a s s a t o , pe r la s to r i a dei r a p p o r t i d i B a r l a a m con le pe r so 

n a l i t à occ identa l i , d o b b i a m o q u i n d i essere g r a t i a i d u e nos t r i 

g r a n d i : senza il sos tegno dei loro g iudiz i forse ne s suno si sa

r e b b e d a t a la b r iga d i dedicarg l i degli s t u d i . 

V i s su to u n secolo p i ù t a r d i , forse a v r e m m o conosciu to B a r 

l a a m — fra il Bessa r ione , Giorgio Gemis to , Cos t an t ino Lasca r i s e 

gli a l t r i grec is t i de l t e m p o — , leggere e c o m m e n t a r e d a u n a delle 

c a t t e d r e i t a l i ane P l a t o n e e Ar i s to te le . Ma egli, m o r t o p ropr io 

q u a n d o il P e t r a r c a ed il Boccaccio e s o r t a v a n o g l ' I t a l i an i al lo 

s t u d i o de i classici, fu p r e s to u n d i m e n t i c a t o . 

I m a e s t r i d i greco de l p r i m o U m a n e s i m o lo conobbero e nel la 

b ib l io teca d i a l cun i d i loro f igurano le opere del Calabrese 1 . 

Ma g l ' i t a l i a n i del t e m p o d e s i d e r a v a n o s t u d i a r e i classici greci 

d i r e t t a m e n t e , n o n i loro cu l to r i o cr i t ic i . Si agg iunga anco ra che le 

ope re d i B a r l a a m n o n possono cons ide ra r s i p u r a m e n t e filosofiche 

po iché t r a t t a n o la filosofia i n funzione del la teologia . I n o l t r e i suoi 

s c r i t t i u n secolo p i ù t a r d i e r ano i n a n a c r o n i s m o con le necess i tà 

del la s tessa chiesa c o s t a n t i n o p o l i t a n a e con i des ider i del pa 

p a : i n f a t t i ne l concil io d i F e r r a r a e po i d i F i r e n z e (1438-1439), 

c o m p o s t e le con t rovers ie d o g m a t i c h e e d isc ipl inar i , v e n i v a decre

t a t a l ' un ione del le d u e chiese. 

Q u i n d i le sue opere , filosofiche e teologiche , c o m e sos ten i t r ic i 

de i d o g m i or ien ta l i , furono messe i n si lenzio i n Occ iden te ; m e n t r e , 

b a s a t e su s i s t emi d ive rgen t i d a quel le del la teo logia o r ien ta le , furo

n o b a n d i t e d a l m o n d o b i z a n t i n o . I n I t a l i a l a r i n o m a n z a d i B a r l a a m 

e del le sue ope re fu s o m m e r s a , d i lì a poco del la m o r t e de l l ' au to re , 

dal le co r r en t i n u o v e d e l l ' U m a n e s i m o , e p o i da l l ' inca lzare v igo

roso del le forze c rea t r i c i de l nos t ro R i n a s c i m e n t o . I n O r i e n t e po i 

il ca l ab rese fu p e r s e g u i t a t o d a u n a f a m a a v v e r s a , che a s u a v o l t a 

1 II Bessarione fece copiare le opere più importanti di Barlaam. 
I suoi codici, oggi esistenti nella Biblioteca Marciana (CCCXXII-
CLIII-XCII), sono fra i più belli e i più corretti ch'io abbia visti fra 
quelli che riportano le opere del Calabrese. 



si d o v e v a spegnere d i e t r o le avv i sag l i e de l d i s s o l v i m e n t o po l i t i co 

de l l ' impero . Q u a n d o po i gli s tud ios i si vol lero o c c u p a r e d i lui , 

si e ra g ià p e r d u t a la noz ione e s a t t a del la s to r ia e de i c a r a t t e r i 

degli a m b i e n t i i n cui e ra v i s su to e sul la g u i d a del le no t iz ie de i 

suoi a v v e r s a r i , fu r i e s u m a t o e r ives t i t o d i false spogl ie . 

* * * 

A n n i or sono a v e v o f a t t o a r g o m e n t o f o n d a m e n t a l e d i u n mio 

s t u d i o , la fede rel igiosa di B a r l a a m , cbe è il p u n t o p i ù con t ro 

verso del la m a l r i co s t ru i t a s u a s to r ia 1 , p e r c h è la vers ione c r e a t a 

dopo cbe l 'AUazio a v e v a r i so l to l ' en igma de i d u e B a r l a a m , v e n i v a 

a pors i in c o n t r a s t o con i l conce t t o d e r i v a t o dal la conoscenza d i 

r e t t a delle sue ope re filosofiche e teologiche g reche , t u t t o r a 

i ned i t e . E i n p r i m o luogo m o s t r a v o l ' a s surdo del la figura spi r i 

t u a l m e n t e i r r equ ie t a , superficiale e facile a c a m b i a r e b a n d i e r a 

delle t r ad i z ion i , con quel la , p r o f o n d a m e n t e cosciente e c o n v i n t a 

dei p r o p r i p r inc ip i r i b a d i t i nel le opere teo logiche . 

L ' asse rz ione che B a r l a a m , p r i m a d i recars i a Cos tan t inopo l i 

n o n fosse s t a t o m a i ca t to l i co , m a sc i smat ico , v e n i v a n a t u r a l m e n t e 

a cozzare con u n ' a l t r a t r a d i z i o n e in l inea genera le i n e s a t t a , r i 

g u a r d a n t e i r a p p o r t i del la chiesa g reca del la Ca labr ia con il 

p a p a t o . 

E p ropr io q u e s t a t r a d i z i o n e — d ic i amo t r a d i z i o n e p e r c h è 

la s tor ia v e r a del la chiesa greca del la Calabr ia d e v e essere a n 

cora s c r i t t a — è s t a t a la causa de l l ' invers ione del la s to r i a sp i r i 

t u a l e d i B a r l a a m . I n f a t t i , p o s t o c o m e b a s e inconfu tab i l e che la 

Ca labr ia è s t a t a s empre , c o m e oggi, c o m p l e t a m e n t e ca t to l i ca , 

a m m e s s o che i d u e B a r l a a m de i qua l i si p a r l a v a c o m e d i d u e 

pe r sonagg i d i s t i n t i e r a n o la s tessa p e r s o n a 2 , n a t a i n Calabr ia , 

11 rapporti di B. Calabro con le due chiese di Soma di Bisanzio. 
Arch. St. per la Calabria e la Lucania, Anno I , fase. I I I . 

2 L'ALT.AZIO per primo, come ho sopra accennato, chiarì l'enig
ma dei due Barlaam : (Be utriusque ecclesiae perpetua consensione : 
lib. I I : cap. 1 6 ) ; vedi ancora il F A B R I Z I O , Bibliotheca graeca, voi. 
X I , pag. 4 6 2 - 4 8 0 . 



p a s s a t a i n o r i en te e t o r n a t a i n occ iden te , d a t a l ' a t t i v i t à che 

la p o r t ò al la n o t o r i e t à de l l ' epoca ne i d u e m o n d i pol i t ic i ec

clesiast ici , occor reva s u p e r a r e gli os tacol i o p e r lo m e n o 

d a r e u n a spiegazione al le c o m p a r s e ne i c a m p i oppos t i . E p a r t i t i 

d a u n a op in ione t a c i t a m e n t e e u n i v e r s a l m e n t e a m m e s s a , i cr i t ic i 

v e n n e r o al le soluzioni che conosc iamo 1 . L e in formazion i t r a m a n 

d a t e dagl i sc r i t to r i b i z a n t i n i e r i g u a r d a n t e il suo c a r a t t e r e e r a n o 

de l r e s to t a l i d a au to r i zza re a c redere a u n a r i p e t u t a d iserz ione , 

ne i d u e c a m p i oppos t i , d a R o m a a Bisanz io e d a Bisanz io d i 

n u o v o a R o m a . 

E t u t t o fu pacif ico : s u q u e s t a base mol t i , e I t a l i a n i e 

s t r an ie r i , si s en t i rono a u t o r i z z a t i a descr ivere la s u a figura con 

frasi r e t t o r i c a m e n t e gonfie e s o s t a n z i a l m e n t e ace rbe 2 . 

I l L o P a r c o 3 v o r r e b b e d a r e al con t egno a t t r i b u i t o a l m o 

n a c o ca labrese u n ' a l t r a ves t e , p e r ò n o n esc lude la vers ione t r a d i 

z ionale , anz i , senza voler lo, la conferma : egli v u o l e g ius t i 

ficare i passagg i d i B a r l a a m c o m e conseguenza de i suoi i n t e n t i 

r i f o r m a t o r i del la Chiesa d i R o m a . I l m o n a c o ca labrese , invece , 

n o n pensò m a i d i r i fo rmare la chiesa ca t to l i ca , ne l g r e m b o del la 

qua l e e n t r ò pe r la p r i m a vo l t a ne l 1342, m a l o t t ò p e r r i fo rmare 

n o n l ' o rgan izzaz ione del la chiesa d i Bisanz io , m a la m e n t a l i t à 

p r e v a l e n t e de l suo clero, seguace d i p r inc ip i mis t i c i e mora l i 

1 Mi riferisco principalmente a F R I D . S P A N H E M : De Papa Femina 
pag. 2 6 4 e sgg ; t. II . op. cit. pag. 6 4 6 ; e a H E I N D R I C H : Pandectis, 

Brandeburg. pag. 4 1 8 . — Le loro opinioni pertanto sono arbitrarie 
percbè l'Allazio non fa alcuna allusione ad una prima abiura della 
chiesa cattolica. 

2 Eiporto qui i principali giudizi di quanti ebbero ad occuparsi 
di Barlaam. R O D O T À , Dell'origine del rito greco in Italia (vi. II : 
pag. 4 1 7 ) : « B. può paragonarsi agli Israeliti che nel regno di Gero-
boamo giuravano per Ieova del pari ohe per Baal ». 

b) L E N O R M A N T , La Grande Grece (vi. II : pag. 4 2 7 ) « un carac-
tère inquiet et peu bonorable ». 

c) M. W I L L E R , Bevue d'histoire ecclesiastique (Voi. 1 8 ; 1 ; 
1 1 2 2 pag. 4 8 ) « B . est une de figures les plus complexes et les plus 
extraordinaires de ce X I V siècle, est comme une personification du 
« sic et non » d'Aberlard ». 

3 Lo P A R C O , Petrarca e Barlaam, pag. 2 0 (Reggio Cai. 1 9 0 5 ) . 



a s s o l u t a m e n t e oppos t i a quel l i cu i si i s p i r a v a n o i P a d r i de l la 

Chiesa. 

B i s o g n a v a r isa l i re la c o r r e n t e pe r g iunge re al le or ig in i de l 

l ' e r ro re . 

P o s t o c o m e b a s e d i p a r t e n z a che B a r l a a m p r i m a del la s u a 

convers ione al la chiesa d i R o m a , n o n e ra s t a t o m a i ca t to l i co , n e 

d e r i v a v a che p a r t e de i Greci del la Ca labr ia ne l sec. X I V , a l m e n o 

ne i magg io r i c e n t r i de l l ' e l lenismo, e r ano sc ismat ic i , e n o n c a t 

tol ici c o m e s e m p r e è s t a t o c r e d u t o . 

M a il R o d o t à \ cbe e ra c o n v i n t o del la r i p e t u t a d iserz ione del 

m o n a c o ca labrese , p e r cui lo s t i gma t i zzò s e v e r a m e n t e , p e n s a v a 

c h e i Greci del la M a g n a Grecia e rano t u t t i ca t to l ic i , c o m e ca t to l i che 

sono quel le popo laz ion i d i r i t o greco 2 — m a d i or ig ine d iversa —• 

che es is tono t u t t o r a in I t a l i a . E d e f fe t t ivamente l ' e r ro re dello 

s tor ico del « R i t o Greco i n I t a l i a » , e d i q u a n t i h a n n o condiv iso 

il suo pens iero è d e r i v a t o da l l ' ave r cons ide ra to il p a s s a t o con 

la m e n t a b t à de l p r e sen t e . 

I n v e c e l ' op in ione del la d i s s idenza d i B a r l a a m da l l a chiesa d i 

R o m a a n c o r a p r i m a che s i recasse a Cos tan t inopo l i , è confer

m a t a da l l ' i n fo rmaz ione che ci d à u n codice del la Bib l io teca V a t i 

c a n a sul la v i t a d i B a r l a a m 3 . E s s a d i m o s t r a c o r r i s p o n d e n t e a 

v e r i t à ciò c h e d i e t ro lo s t u d i o d i r e t t o degl i s c r i t t i v i e n e c re 

d u t o pe r n a t u r a l e i n t u i t o . I n o l t r e a p resc inde re da l l e no t i z i e de l 

codice r i su l t e r ebbe a s su rda , pe r r ag ion i mora l i e d i pres t ig io , la 

sce l ta a r a p p r e s e n t a n t e o a d a m b a s c i a t o r e , d i u n facile v o l t a -

b a n d i e r a 4 . Sos tenevo q u i n d i la n u o v a op in ione del le condiz ion i 

del la chiesa g reca del la Ca labr ia con cons ideraz ioni coe ren t i a l la 

no t i z i a che i n d i r e t t a m e n t e v e n i v a a fornirci il n u o v o d o c u m e n t o . 

1 E O D O T À , Dell'origine del rito Greco in Italia (voi. II pag. 4 1 7 ) . 
2 Alludo agl'Italo-albanesi venuti in Italia all'epoca dell'inva

sione musulmana dall'alto Epiro. 
3 Cod. Vat. Gr. 1 7 1 7 : fol. 3« ripetuto al 4 ° . Rimando il letto

re allo studio citato. Arch. St. C. L., Anno I : fase. III . 
4 Barlaam fu a sua volta ambasciatore del papa a Costantino

poli con l'incarico di parlare dell'unione delle cbiese. Le trattative però 
non ebbero più luogo per le cambiate condizioni interne dell'impero 
e il successivo sopravvento dei suoi avversari. 



U n ' a l t r a e l oquen t e d o c u m e n t a z i o n e , e la migl iore del le des i 

de rab i l i , spec i a lmen te p e r q u a n t o si possa r iferire al la s to r i a 

sp i r i t ua l e d i B a r l a a m , ci è d a t a da l codice V a t . 1110. E s s a è 

t a l e d a ave r a t t i r a t o s u b i t o l ' a t t e n z i o n e dello s tud ioso cbe si è pe r 

p r i m o in essa i m b a t t u t o 1 . Ques to d o c u m e n t o no i lo pa s se r emo in 

r a s segna d o p o ave r f a t t o u n accenno a l codice che ce lo r i p o r t a . 

I l cod. v a t . gr . 1110, del la p r i m a m e t à de l secolo X I V 

(cm. 2 1 X 1 5 ) d i fogli 129, a d eccezione de i p r i m i 4 fogli e degli 

u l t i m i , che sono d i p ro t ez ione e fitti d i a p p u n t i commerc ia l i , 

d a i qua l i nu l l a d i concre to si p u ò r i l evare , è t u t t o d e d i c a t o a d a l 

c u n e ope re d i B a r l a a m . Esso con t i ene il « T r a t t a t o sulla process ione 

del lo Sp i r i t o S a n t o » le « Soluzioni de i d u b b i d i Giorgio L a p i t a », 

u n a d i s se r t az ione sul la «Un ione del le Chiese», i «Calcoli sul l 'ec-

clissi de l sole » ed «il 1° L i b r o del la Log i s t i ca» . I l codice, pe rò , or i 

g i n a r i a m e n t e d o v e v a essere c o m p o s t o de l solo t r a t t a t o sul la 

« Process ione dello Sp i r i to S a n t o », m e n t r e il r e s to d o v e v a s t a r e 

a sè o far p a r t e d i a l t r i codici , c o m e ci i n d u c o n o a s u p p o r r e le cor re 

z ioni a p p e n a visibi l i del la n u m e r a z i o n e de i fogli. D i q u e s t a fu

s ione in un ico codice ci tog l ie ogni d u b b i o l ' agg iun t a a l l ' ind ice , 

a l foglio 5 r , de l la o p e r a d e d i c a t a a Giorgio L a p i t a . Nel l ' in 

d ice s tesso sono t a c i u t e le a l t r e opere , il che ci fa p e n s a r e che il 

codice, così c o m e oggi si p r e s e n t a , è u n r i s u l t a t o d i d u e fusioni, 

e segu i t e allo scopo d i u n i r e in un ico t o m o le ope re che e rano 

spa r se e f r a m m e n t a r i e . 

I p r i m i t r e t r a t t a t i p r e s e n t a n o u n a s tessa grafia, c h e differisce d a 

que l la del le a l t r e opere successive, i n cu i si n o t a n o m a n i d ive r se . 

D o p o la t r a t t a z i o n e sul la « Process ione dello Sp i r i to S a n t o » 

e le Xùcfetc; a Giorgio L a p i t a , segue i m m e d i a t a m e n t e a l 

foglio 94 r i l t r a t t a t o su l l ' un ione con i L a t i n i a n n u n c i a t o : 

auji.j3ouXeuTt.xoc; Tcepì ófxovoìoc; Ttpòc; pcou,aìouc; x a ì Xarìvouc; (iapXaàu, 

[ iova/ou ; cu i segue a l foglio 110 /v u n indi r izzo a l s inodo sul la 

u n i o n e del le Chiese i n t i t o l a t o : rcpòc; TTJV aóvoSov Tcepì TTJC; TO-ÒC; 

x L o studioso è il Prof. Ciro Giannelli della Biblioteca Vaticana, 
il quale, a conoscenza dei miei studi barlaamiani, mi ba messo al 
corrente di quanto aveva rilevato nel documento che si presenta. 
Colgo qui l'occasione per esprimergli tutta la mia gratitudine. 

http://auji.j3ouXeuTt.xoc


Atrrtvouc; èvcóo-s6)c;. Con q u e s t o s c r i t t o t e r m i n a la p a r t e de l 

codice che con t i ene gli s c r i t t i teologici e filosofici d i B a r l a a m . 

Come h o d e t t o , v i è u n ' a g g i u n t a al l ' ind ice che a n n o t a la 

s econda ope ra . E s s a p e r ò r i c h i a m a la n o s t r a a t t e n z i o n e , p e r c h è 

è d i quel la s tessa m a n o che n o t e r e m o ne l d o c u m e n t o che 

s a r à p reso i n e same , e che h a falsificato u n b r a n o del la p r e 

gh ie ra p o s t a d a l l ' a u t o r e in fine a l t r a t t a t o . Q u i n d i l ' a g g i u n t a 

a l codice de l secondo t r a t t a t o è s t a t a f a t t a p r o b a b i l m e n t e dal lo 

s tesso a l t e r a t o r e del la p regh ie ra , e perc iò , d a q u a n t o c i è d a t o 

c o n s t a t a r e a t t r a v e r s o la grafia, a v r à a v u t o luogo nel la seconda 

m e t à de l sec . X I V . 

L a s c r i t t u r a del le p r i m e t r e opere è ch ia ra e c o r r e t t a , pe r 

q u a n t o e s t e t i c a m e n t e n o n r i ce rca t a . P r e s e n t a ogni t a n t o q u a l c h e 

cor rez ione e i n q u a l c h e passo del le l ievi modifiche, spec ia lmen te 

ne l l ' opera d i r e t t a a Giorgio L a p i t a e nel la d i s se r t az ione sul la 

u n i o n e delle Chiese. 

Alcun i d i ques t i e m e n d a m e n t i m a n i f e s t a n o il c a r a t t e r e e 

l ' in iz ia t iva c h e n o n si p o t r e b b e r o concedere a u n coscenzioso 

a m a n u e n s e , p e r c h è n o n di r a d o g iungono a c a m b i a r e i l co

s t r u t t o , m e n t r e a l t r i cons i s tono i n u n a sos t i tuz ione d i u n a o p i ù 

pa ro l e che modif icano, sia p u r e l i evemen te , il pens iero d e l l ' a u t o r e . 

L ' i d e n t i t à della grafia del le correzioni con quel la del t e s t o ci 

p o r t e r e b b e a s o s p e t t a r e d i t r o v a r c i d i f ron te a l l ' au togra fo , p e r ò 

i n m a n c a n z a d i a d e g u a t e poss ib i l i tà d i confront i , a v a n z a r e a l 

c u n a op in ione in m e r i t o s a r eb b e i n u n ce r to m o d o a r b i t r a r i o . 

E pa s s i amo allo s t u d i o de l d o c u m e n t o pos to i n e s a m e . 

Al foglio 78v e 79r d o p o la r i spos ta a d u n ' e p i s t o l a inv ia 

t a a B a r l a a m da i r a p p r e s e n t a n t i de l P a p a , l egg i amo u n a p r e 

gh ie ra . E s s a fin nel le p r i m e r ighe p r e s e n t a q u a l c h e cor rez ione d i 

m a n o d ive r sa d a quel la un i fo rme che h a s c r i t t o t u t t a l ' opera , e 

po i , t u t t o lo spazio del la seconda m e t à del la p a g i n a e quel lo 

del la successiva, è a b r a s o : su l l ' ab ras ione si legge, con grafia so 

v r a p p o s t a , il segu i to del la p regh ie ra . S ' i n t r a w e d o n o , pe rò , s o t t o 

la seconda s c r i t t u r a , i f r a m m e n t i del le l e t t e r e p r i m i t i v e . 

L a correz ione r i c h i a m a n d o l a m i a a t t e n z i o n e m i h a i n d o t 

t o a conf ron ta re il t e s t o d i q u e s t a p r egh i e r a con quel la che ci 

r i p o r t a u n a l t r o codice, il v a t . g rec . 1106. E la t r a s fo rmaz i o n e , 



a n z i l a falsificazione del la p regh ie ra è sub i to a p p a r s a ev i 

d e n t e . 

I l c o n t e n u t o è d i u n ' i m p o r t a n z a eccezionale p e r le r ag ion i 

g ià d e t t e . 

T ra sc r ivo il t e s t o del le p regh ie re , r i p o r t a t e c i d a i d u e cod ic i , 

e u n o a fianco a l l ' a l t ro , i n m o d o d a r e n d e r e p i ù agevole il confron

t o e p o r r e i n magg io re ev idenza la falsificazione : 

Cod. V a t . Gr . 1106 - F o l . 5 0 / v 

npoàvap^e Xóys &sou, s ì [iiv 

òpfrtoc; Taùra ysYpacpa x a ì TTJC; 

àXYj&siac; aTtTOfAai, x a ì TCÒ ÒVU 

coarcsp aÒTÒ< OUTCO x a ì TÒ Ttava-

yióv trou TcvsG[Jia sx fxóvou TOU 

croù Tcarpòc; s / s i TO slvai , où 

[XSVTOI « x a ì s x croù », sfi.oì usv 

àvTÌ TOÙTCOV à[i.apTrj[xàTcov (3pà-

fkucrov àcpscav x a ì TYJV ToiaÙTYjv 

Sói;av STI fxàXXov à[xsrà(3X7)Tov 

TTJ zy.fi i>vyji TroiYjcrov, x a ì crùv 

àTtoS-avEiv aÙTfl (is àcjicocrov * xolk 

Ss Xóyoic; sic; TtàvTa TÒV scjvjc; 

Xpóvov TÒ sùSoxi[xsiv Scópyjcrai, x a ì 

TOÙC; àvTiXsyovTac; SÙTCSI&SIC; àrcép-

yacrat,, x a ì sic; TÒ ÓJAOVSIV YJ[ÙV 

TCSpì TOUTO TCaVTOC; TCSpÌCTT7)CT0V. 

sì Ss aÙTÒc; (J.SV TTJC; aXyjS-stac; 
aTCOTceTcXàva^ai, àXYj&sìav S'ÙTcàp-

Xsi toc; TÒ TCaVTOXpaTOplXÓV CT0U 

Tcvsujxa toc; rcspì cròv OUTCO « x a ì 

èx crou » étTTÌv s x Tcarpòc; Sia croù 

x a ì x a r à TYJV ÙTtapYjTixòv rcpóoSov 

Ttposp^óusvov, x a ì coorrep Iva a i -

TIOV x a ì [xìav àp/Yjv crs x a ì TÒV 

1 Si noti l'anacoluto 

Cod. V a t . Gr . 1110 - F o l . 7 8 / v 

I lpoàvapxs Xóys &sou, srcsÌTCsp 

òpB-coc; TauTa ysypa9a x a ì TYJC; 

àXvj&siac; aTCTOjxai TCO OVTI cocnusp 

aÙTÒc; OUTCO x a ì TÒ Tcavayióv crou 

TCV£up.a sx fjtóvou TOU crou rcaTpòc; 

I ^ s i TÒ slvai , où [XÉVTOI « xa ì sx 

crou » sjj.oì [ibi àvTÌ TOUTCÙV àjxap-

TYjji,aTCùv ppàpsucrov a9scriv x a ì 

TYJV ToiaÙTYjv Sócjav I T I |i.àXXov 

à [JLSTàpXYjTOV TYj S[AY) l^Xfl 7TOIY)-

crov. x a ì crùv artofravsiv, aÒTYJ fis 

à^itocrov, TOIC; Ss Xóyoic; sic; rcàvTa 

TÒV ŝ YJc; xpóvov TÒ sùSoxiusiv 

ScópYjcrai, xa ì TOÙC; àvTiXÉyovTac; 

sÙTreifrsic; àTtépyacrai, xa ì sic; TÒ 

ÓfZOVSÌV YjfXlV TCEpì TOUTO TOXVTOC; 

TcspìcrTYjcrov. crù yàp ocra SiscrTCOTa 

eruvayaycov sic; svÓTYjTa x a ì TYJC; 

'SVOTCOÌOU sipYjvYjc; aìrioc; xa ì UTCO-

aTàTY jc ; xa ì ypprffbi^ xa ì Ttpòc; crs 

TtàvTSc; Sia croù àvaTSivovrai TYJ 

àxaTaXYjTCTCp 9iXav&pcoraa. *) 

4 * 
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cròv Tt<XT£pa sTtaYÓfJievov, e[xoi |xèv 

aùyYvcoS'i, (ptXàv&poOTS SéarcoTa, 

Trjc; àvvoìac;, x a ì TY)V ToiaÙT/jv [xèv 

xaxoSo^ìav TO-Ò TOU TÉXOUC; aTcàX-

Xa£ov TOÙC; Sè Xóyouc; aÙToùc; 

acpavi.o-u.co TOXVTSXSÌ T.apàSoc;, firccoc; 

(AYJSEVÌ St'aÙTCOV TCOV TYjXlXOUTCOV 

xaxou aÌTioc; ylvcowat.. 

E t e r n o v e r b o d i D io , se q u a n t o 

h o sc r i t t o è r e t t o e sono con la 

ve r i t à , se r e a l m e n t e c o m e T e co

sì a n c h e il t u o San t i s s imo Spi r i to 

h a l 'essere « dal solo Padre » e 

n o n « anche da te », fa che io sia 

s e m p r e l o n t a n o d a q u e s t i e r ror i 

e forgia nel la m i a a n i m a u n a 

fede anco ra p i ù i m m u t a b i l e e 

r e n d i m i degno d i m o r i r e in essa. 

Concedi che le mie op in ion i s iano 

o n o r a t e in ogni t e m p o d ' a v v e n i 

r e ; fa d i v e n t a r c r eden t i quel l i 

che p e n s a n o d i v e r s a m e n t e e in 

duc i t u t t i a uni rs i con no i in 

ques to d o g m a . 

Ma se ho d e v i a t o da l la v e r i t à 

e se è v e r i t à che l ' o n n i p o t e n t e 

t u o Spi r i to «come attraverso Te 

così anche da Tot h a la de r iva 

z ione « dal Padre attraverso Te », 

a n c b e secondo l ' ineffabile p r o 

cessione, essendo «.anche il Pa

dre tuo come una sola causa e un 

solo principio » a b b i miser icor

d i a del la m i a ignoranza , o b u o n o , 

e a l l o n t a n a d a m e ques t a e r r a t a 

E t e r n o v e r b o d i D io , poiché 

q u a n t o h o sc r i t t o è r e t t o e sono 

con la v e r i t à , po iché r e a l m e n t e 

c o m e Te così a n c h e il t u o San t i s 

s imo Sp i r i to h a l 'essere « dal solo 

Padre » e n o n « anche da Te », 

fa ch ' io s ia s e m p r e l o n t a n o d a 

ques t i e r ror i e forgia nel la m i a 

a n i m a u n a fede anco ra p i ù im

m u t a b i l e e r e n d e m i degno d i 

m o r i r e i n essa. Concedi che le m i e 

opin ioni s iano ono ra t e i n ogni 

t e m p o d ' a v v e n i r e ; fa d i v e n t a r e 

c r eden t i quel l i che p e n s a n o d i 

v e r s a m e n t e e i nduc i t u t t i a un i r s i 

con no i i n q u e s t o d o g m a . 

P e r c h è compos t e le d ive rgenze 

ed essendo causa , c rea to re e guisa 

del la p a c e unif icat r ice , t u t t i , p e r 

t u o mezzo , v e n g a n o a t e p e r 

l ' ineffabile t u o a m o r e . 
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fede p r i m a della m o r t e . D e s t i n a 

al la c o m p l e t a spar iz ione q u e s t e 

opin ioni , p e r c h è io pe r mezzo d i 

esse n o n p o s s a d i v e n i r e c a u s a 

d i a l c u n m a l e pe r ne s suno . 

Gli e l ement i del la falsificazione sono m o l t o ch ia r i ed elo

q u e n t i p e r c h è ci si d e b b a d i lunga re in c o m m e n t i . 

Al l ' ipo tes i « s ì (xsv òptì-cóc;» che B a r l a a m espr ime d i f ron te 

a l m i s t e r o del la d i v i n i t à , c o e r e n t e m e n t e a i suoi p r inc ip i p i ù 

vo l t e espos t i sul la i m p e r s c r u t a b i l i t à de i m i s t e r i del la re l ig ione, 

il falsificatore sos t i tu i sce u n a frase d i c h i a r a t i v a ed « s ì [i.èv » 

d iv i ene « STCÌTCSP ». 

Cosi, r e t t o d a q u e s t a par t i ce l la , t u t t o il pe r iodo a s s u m e il 

va lo re d i un ' a s se rz ione . P e r ò la seconda ipotes i n o n si p r e s t a 

alla t r a s fo rmaz ione , ed a l lora il falsificatore n o n h a a l t r o p a r t i t o 

che far s c o m p a r i r e t u t t o i l r e s to del la p regh ie ra , che , sia p u r e i n 

f o r m a ipo te t i ca , concede a n c h e agli avve r sa r i , r a p p r e s e n t a n t i del la 

Chiesa d i R o m a , la poss ib i l i tà del la r ag ione : r ag ione n o n conse

g u e n t e d a p i ù r e t t i r a g i o n a m e n t i p e r c h è la logica u m a n a è s t a t a 

de f in i t a insufficiente pe r la comprens ione d i u n a v e r i t à d i v i n a \ 

m a p e r u n a i n t e r p r e t a z i o n e del la s c r i t t u r a p i ù i n s p i r a t a da l l u m e 

d i v i n o . 

L a sos t i tuz ione de l secondo pe r iodo della p regh ie ra , che n e l 

t e s t o a u t e n t i c o è se rena e logica, p o r t a invece i segni del la f r e t t a 

e a d u n t e m p o de l l ' impacc io de l t r a v i s a t o r e il qua l e si a r r a b b a t t a 

con frasi sconc lus iona te e m o n c h e . 

I n t a n t o la p regh ie ra è e loquen t i s s ima : essa p o r t a i segni 

inconfu tab i l i del la b u o n a fede, del la conv inz ione de l p r inc i 

p io teologico r i g u a r d a n t e la Process ione del lo Sp i r i t o S a n t o 

secondo la vers ione del la Chiesa Greca . E s s a è u n a confessione, 

i n n a n z i a Dio , de l l ' an ima che d ice la s u a fede e c rede ne i m i 

s te r i così c o m e si s en t e i s p i r a t a . A l t r e v o l t e B a r l a a m a v e v a 

d i c h i a r a t o , s u l l ' a u t o r i t à de i P a d r i , che la r ag ione u m a n a n o n p u ò 

1 Ved. B A R L A A M : ep. VI : Arch. Stor. C. L., Anno V I : VII. 



conoscere i m i s t e r i d iv in i : ed egli è coe ren te a l suo p r inc ip io r ico

noscendo la poss ib i l i tà che i suoi a v v e r s a r i s iano ne l la g i u s t a fede. 

« Se le s u e op in ioni co r r i spondono a v e r i t à , che i suoi s c r i t t i 

s i ano conosc iu t i e d i v u l g a t i , p e r c h è r in sa ld ino la fede degl i a l t r i 

e c o n v e r t a n o i d e v i a t i , se invece sono e r r a t e , c h e le s u e ope re 

s iano a v v o l t e nel le t e n e b r e del si lenzio e de l l ' ignoto p e r c h è n o n 

p o s s a n o n u o c e r e a n e s s u n o ». Q u a n t a differenza da l l a frase r iscon

t r a t a ne l la falsificazione ! 

L a p r egh i e r a a u t e n t i c a r ive la la fede a v u t a fin daU' infanzia 

e r a f fe rmata i n segu i to con u n a p ro fonda d o t t r i n a . T r o v i a m o 

in q u e s t a p regh ie ra e s a t t a co r r i spondenza con q u a n t o ci t e s t i 

m o n i a la frase de l cod. v a t . g r . 1717, m e s s a i n ev idenza n e l 

p r i m o s tud io K V i s i r i s con t r a la fede t r a m a n d a t a da i gen i t o r i e 

t e n u t a i n t a t t a m a l g r a d o la l u n g a conv ivenza con i L a t i n i 

«s£ SXXYJVCOV YJV ó (BapXaàji. TYJC; xaXa(3pìac; • èx Ttpoyóvcov Tà 

TjasTepa 9pov£iv Yjvayxacruivoc; si x a ì TÒ TOIC; Xarivoic; erti [xaxópv 

cruvStaTacr&ai». 

A m b e d u e i d o c u m e n t i si co r r i spondono , si i n t e g r a n o e con

f e rmano che la s t r a d a p r e sa è p rop r io la g i u s t a . 

N o n d o v r e b b e r o esserci p i ù d u b b i su q u a n t o si è d e t t o del la 

fede d i B a r l a a m : egli n a c q u e sc i smat ico e v i r e s tò fino a l 1342, 

cioè fino a q u a n d o si c o n v e r t ì a l la Chiesa Ca t to l i ca . A b i u r ò u n a 

sola v o l t a e s o l t a n t o i p r i nc ip i sc i smat ic i . 

GIUSEPPE SCHIRÒ 

1 S C H I K Ò , I rapporti di Barlaam ecc. Arch. Stor. C. L. , a n n o i , 
fascicolo III . 



LA BADIA DI CAVA E I MONASTERI GRECI 

DELLA CALABRIA SUPERIORE 

A l l ' a v v e n t o de i N o r m a n n i si c o n t a v a n o nel la Calabr ia , 

secondo a lcun i s t o r i c i 1 c en t ina i a d i agg rega t i m o n a s t i c i greci , 

i n g r a n p a r t e p e r ò celle o romi t agg i . E r a n o cos t i t u i t i genera l 

m e n t e d a pochi m o n a c i che officiavano la chiesa d a t a loro da i 

p a t r o n i , o luoghi d i cu l to che c o n s e r v a v a n o le m e m o r i e de l p a s 

saggio de i g r a n d i s an t i , c o m e E l i a iun iore , F a n t i n o , Ni lo iun iore , 

L u c a d ' A r m e n t o e Vi t a l e d a Cas t ronovo , sfuggent i , ne i secoli I X 

e X , i n Sicilia l ' invas ione e i n Ca labr ia le scorrer ie de i m u s u l m a n i . 

I N o r m a n n i ve r so q u e s t i rel igiosi furono d a p p r i m a t u t t o 

a l t r o che benevo l i : a b b i a m o t e s t i m o n i a n z e d i vessaz ion i e pe r se 

cuz ioni : p i ù t a r d i ce rca rono d i l a t in izzar l i , e se n o n r iusc i rono 

a far loro lasc iare i l r i t o greco, imposero i l s i s t ema b e n e d e t t i n o , 

e si ebbe ro a g g r u p p a m e n t i s ó t t o u n super io re g e n e r a l e 2 o u n 

v i s i t a t o r e 3 ed e g u m e n i o a b b a t i f e u d a t a r i 4 . 

1 Cfr. GAY, L'Italie meridionale et l'empire byzantin. Paris, 1904, 
p. 285. 

2 R O D O T À , Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco 
in Italia, Roma, 1758, voi. I . p. 318. Per la Sicilia si ebbe il grande 
Archimandrita di S. Salvatore di Messina. 

3 Per la Calabria e Lucania Guglielmo II nel 1167 costituì l'ab
bate di Carbone visitatore di tutt i i monasteri greci da Salerno al 
Bradano. V. R O B I N S O N , Ristory and Cartulary of the Greeìc monastery 
of St. Elias and St. Anastasius of Carbone in Orientalia Christiana, 
Voi. X I , 5 n. 44 ; voi. XV-2 n. 53 ; voi. X I X - 1 n. 62, Roma,1928-
1930, docum. XLVI . 

4 L E I B , Home Kiev et Bysance à la fin da XI siede, Paris, 1924, 
p. 107, 108 ; LAKE, The greeìc monasteries in South Italy in The Jour
nal of theologicdl studies, IV, 1903, 25, « It (il sistema feudale) require 
a considerable modification of the existing condition of the basilian 
monasteries ». 



Nel l ' a s sogge t t a r e a Cava t a n t i m o n a s t e r i greci i N o r m a n n i 

m i r a r o n o ce r to a va lers i de l p o t e n t e influsso m o r a l e d i que l la 

B a d i a , d a u n l a to pe r i c en t r i m o n a s t i c i che s u b i v a n o a n c o r a il 

fascino d i Bisanz io , da l l ' a l t ro p e r la pacif icazione de l paese in

q u i e t o 1 ; m a i n a l cun i casi , c o m e si v e d r à , p i ù c h e la v o l o n t à 

de i N o r m a n n i ag ì la g r a n d e vene raz ione d a cui , i n t u t t o il Mez

zogiorno, e r a c i r c o n d a t a la f amosa B a d i a . 

1 m o n a s t e r i greci v e n u t i i n possesso de i cavens i si e s t e n d o n o 

d a l v e r s a n t e ca labrese de l l ' I on io a quel lo de l T i r r eno , e lungo 

la cos ta d i q u e s t o fino al la s tessa va l le d i Cava , d o v e e ra u n m o 

n a s t e r o d i S. E l eu t e r io , d e t t o po i S. L i b e r a t o r e , p o s t o sul la m o n 

t a g n a che s epa ra Cava d a Sa le rno . 

Ques t i m o n a s t e r i finora sono conosc iu t i quas i e s c l u s i v a m e n t e 

p e r le no t i z i e r i c a v a t e da l la pubb l i caz ione che il T r i n c h e r à 2 

fece de i d o c u m e n t i greci de l l 'Arch iv io d i Cava ; m a q u e s t ' A r c h i 

vio conse rva t a n t i a l t r i d o c u m e n t i l a t in i , i qua l i s e rvono n o n solo 

a c o m p r e n d e r e megl io quel l i greci , m a a conoscere a l t r e s ì le v i 

cende de i d e t t i m o n a s t e r i e de i casal i e paes i cui d e t t e r o or igine. 

T e n e n d o p r e s e n t e la pubb l i caz ione de l Ca r tu l a r io del la 

B a d i a d i S. E l i a e S. A n a s t a s i o d i Ca rbone , r icco d i no t iz ie a n c h e 

su la p a r t e s e t t e n t r i o n a l e del la Calabr ia , s a r à i n t e r e s s a n t e se

gu i re il g r a d u a l e sv i luppo del l ' inf luenza cavense nel la s t e s sa 

reg ione ; m o l t i luoghi cavens i si t r o v e r a n n o conf inan t i con le 

p r o p r i e t à d i Ca rbone e po i del la B a d i a Cis terc iense de l Sagi t 

t a r i o . 

S. A N D R E A D I C A L V E R A 

L ' i n v a s i o n e N o r m a n n a nel le Calabr ie d o p o la v i t t o r i a d i 

Tr icar ico (1048) 3 fu d u r a pe r le c a m p a g n e ed i paes i d i quel la 

reg ione : t r a i m o n a s t e r i d e v a s t a t i ed o c c u p a t i è r i c o r d a t o u n 

1 B A T I F F O L , L'abbaye de Bossano, Paris 1 8 9 1 , X I I , X I I I , X X V ; 
B E R T A U X , L'art dans l'Italie meridionale, Paris, 1 9 0 4 , pag. 1 1 7 ; 
L A K E , op. cit., p. 2 4 . 

2 T R I N C H E R À , Syllabus membranarum graecarum, Neapoli, 1 8 6 5 . 
3 D E B L A S I I S , La insurrezione pugliese e la conquista normanna 

nel sec. XI, Napoli, 1 8 6 7 , voi. I , p. 1 0 5 , seg. 



m o n a s t e r o ded i ca to a S. A n d r e a Apos to lo che p e r ò d o v e t t e essere 

p i ù t a r d i lasc ia to in a b b a n d o n o d a t o che il p rop r i e t a r i o , u n fun

z ionar io b i z a n t i n o , L u c a , t u r m a r c a \ ne l 1053, lo t r o v a l ibero 2 

p e r q u a n t o . . . « c o m p l e t a m e n t e d e v a s t a t o dal le f iamme, de

se r to e squal l ido » 3 . I l cu l to d iv ino che n o n v i era s t a t o p iù 

ce lebra to , e la chiesa p r o f a n a t a i n v o c a v a n o u n p io r e s t a u r a 

t o r e , pe rc iò L u c a , p r i m a che la r o v i n a d iven t a s se i r r epa rab i l e 

si r ivolse a Cava , offrendo il m o n a s t e r o all'Abate Leone 4 perchè 

lo ripristinasse e ne rialzasse le sorti. I l m o n a s t e r o si t r o v a v a ne i 

press i d i Calvera in zona c o m p l e t a m e n t e greca, c o m e t u t t i greci 

sono i n o m i che c o m p a r i s c o n o in q u e s t ' a t t o d i donaz ione , da l lo 

sc r iba Teof ì la t to , p r o t o p a p a s d i S. Chirico, a i t e s t i m o n i t r a cui figu

r a n o l ' E g u m e n o d i C h e r a m i n o 5 Nicola e il p r o t o m a n d r i t a d i 

Calvera , T e o d o r o 6 . Si è e r r o n e a m e n t e d e t t o che q u e s t o m o n a 

s t e r o fosse s i t u a t o presso Gerace , pe r il f a t t o che esis te u n 

S. A n d r e a d i Gerace . L a confusione fa capo a l T r inche rà , che ne l 

l ' ind ice a t t r i b u i s c e q u a t t r o d o c u m e n t i allo s tesso S. A n d r e a . 

U n o de l 1053 t r a t t a del m o n a s t e r o s u d d e t t o d i Calvera , d u e 

1 Per questo nome di ufficiale bizantino cfr. E O B I N S O N , op. cit. 
App. dove è l'elenco dei titoli e uffici dell'Italia greca, pag. 162-11, 11. 

2 T K I N C H E K A , op. cit, p. 50, oc.usXTjOóvTst; èv rkq y)(xépxic T A U R A T C T U V 

(Dpxvxcov.. cfr. Codex Biplomaticus Oawemsis,VII, 193 ; L I Z I E R , L'economia 
rurale nell'età prenormanna nell'Italia meridionale, Palermo, 1907, 
p. 137, n. 3. 

3 « TCXVTEXÒ<; fypxvyja&xi. x a ì 7RUPIXA.UATOV y é y o v s v , x a ì TTVTSXÒC rjptacoxai 

x a i TJ-pàvvjaOai,. T R I N C H E R À , ibid. 
4 Fu il secondo abbate di Cava dal 1050 al 1079 : per la storia 

della Badia di Cava V. GUILLAUME, Essai historique de l'Abbaye de 
Cava, Cava dei Tirreni, 1877, e la bibliografia in Guida storica e 
bibliografica degli Archivi e delle Biblioteche d'Italia Volume IV, 
Badia della SS. Trinità di Cava. Istituto storico italiano per il medio 
evo, Boma, 1937. 

5 II monastero di Ceramino o Ceramide (V. E O B I N S O N , op. cit. 
docum. n. X X X V I I I ) , secondo i confini dei beni di S. Andrea e di 
Carbone, doveva trovarsi tra S. Chirico e Calvera : presentemen
t e nessun nome lo ricorda, se non si vuole rinvenire nella contra
da Cerasia ivi segnata sulle carte. 

6 II Trincherà tradusse K à X a u p a c per Oalabriae, forse era meglio 
scrivere Calabrae, e non si sarebbe dato argomento a confusioni. 



del 1129, d i c e m b r e , sono donaz ion i d i t e r r e f a t t e a l m o n a s t e r o 

d i S. A n d r e a d i Ofida (Au le t t a ) , m o n a s t e r o d a t o poch i mes i p r i m a 

d a R o b e r t o , a rc ivescovo d i Conza a l l ' a b b a t e S imeone d i Cava 1 

e i l q u a r t o de l 1131 2 fa m e n z i o n e d i u n S. A n d r e a presso Gerace 

degli e r e m i t i cer tos in i , che n o n h a a l c u n a re laz ione c o n Cava . 

I n segui to i l Batiffol, n o t a n d o che l ' a t t o del 1053 e ra s t a t o s c r i t t o 

da l p r o t o p a p a d i H a g i a - K i r i a k i , pose i l m o n a s t e r o « p r o c h e d e 

H a g i a - K i r i a k i , s e m b l e - t - i l » 3 i n t e n d e n d o pe r H a g i a K i r i a k i , Ge ra 

ce 4 , i m p o r t a n t e c e n t r o d i e l len ismo, c h e anco r ne l secolo X I I m a n 

t e n e v a greco t u t t o i l suo clero. 

I n r e a l t à il p a e s e àyiou xupbcou è S. Chirico i n L u c a n i a e 

r i su l t a d a a l t r e ind icaz ioni topograf iche : è n o m i n a t o il t o r r e n t e 

Ceramide , t o r r e n t e c i t a t o t r a i confini del le t e r r e de l m o n a s t e r o 

d i C a r b o n e 5 ne l la confe rma d i U g o d i C h i a r a m o n t e de l 1047, 

e cpoópxoc TCOV TtoTa[i.còv è l ' i ncon t ro de l t o r r e n t e P i z z a r o n e col 

S e r r o p o t a m o ; infine de l m o n a s t e r o d i S. A n d r e a si c o n s e r v a a n c o r a 

il n o m e d i u n a loca l i tà sopra Calvera , conf inan te colle a l t u r e 

d e t t e P e t t o d i G r a v i n a . Conf ron tando i confini del le t e r r e d i 

S. A n d r e a con quel le d i Carbone , si p u ò c o n c h i u d e r e c h e d a u n 

l a t o le d i v i d e v a i l t o r r e n t e d i Ce ramide , che d i s c e n d e v a d a l luogo 

d o v e e ra s i t u a t o il m o n a s t e r o d i S. P a n c r a z i o , n o m i n a t o ne i d o 

c u m e n t i d i C a r b o n e 6 . 

È la p r i m a v o l t a che greci , p e r r i p r i s t i n a r e u n m o n a s t e r o 

i n u n a reg ione i n cu i d o m i n a v a t o t a l m e n t e il m o n a c h i s m o greco , 

si r ivo lgono a Cava l a t i n a , m a essi v e d e v a n o c h e i m o n a s t e r i 

de i d i n t o r n i o a v e v a n o sub i to la s tessa so r t e 7 de l loro S. A n d r e a , 

1 Archivio di Cava Arm. F. n. 7 6 . Manca il mese, ma la indi
zione è V I I , perciò prima del sett. 1 1 2 9 : V . i docum. in T R I N C H E R À , 
op. cit., p. 1 3 6 e 1 3 7 . 

2 T R I N C H E R À , p. 1 3 2 : a questo S . Andrea deve pure attribuirsi 
il doc. ibid., p. 2 7 0 . 

sOp. cit. X I I I . 

tlbid. X X X I I . 
5 R O B I N S O N , op. cit., p. 1 7 7 . 
6 Ibid., p. 3 3 . 
7 1 monaci greci o fuggirono o furono scacciati : di un altro 

monastero così abbandonato dai greci si ha memoria nel doc. X I I I 



o v i e r a n o c o n t i n u a m e n t e espos t i , e n o n e ra ce r to agevole i n t a l i 

cond iz ion i i n t r a p r e n d e r e il de s ide ra to r e s t a u r o : pe r q u e s t o oc

co r r eva scegliere u n cenobio cbe fosse al s icuro e c b e avesse p r o 

b a b i l i t à d i p r o v v e d e r e a i b i sogn i i m m e d i a t i de l m o n a s t e r o of

fe r to . 

L a r i n o m a n z a d i C a v a era già p e r v e n u t a sul le m o n t a g n e 

a p p e n n i n e , forse m e n o pe r l ' az ione del le sue d i p en d en ze , le 

q u a l i a l lora n o n a n d a v a n o o l t r e Tegg iano , bens ì p e r l ' o p p o r t u 

n i t à cbe il t u r m a r c a imper i a l e p o t e v a p e r s o n a l m e n t e a v e r e d i 

conoscere l ' a m b i e n t e s a l e rn i t ano , e q u i n d i la v i c ina B a d i a m e -

t i b a n a : se egli si decise a d o n a r e a d essa i suoi b e n i con S. A n 

d rea , d o v è ave re serie s p e r a n z e d i vede re r a g g i u n t o lo scopo. 

I n s i e m e a l m o n a s t e r o p o n e v a forse a n c b e sè s tesso so t to la t u t e l a 

del la B a d i a p i ù forte , la qua l e a n c b e ne i m o m e n t i p i ù t u r b o l e n t i 

de l l ' invas ione n o r m a n n a 1 si a n d a v a rafforzando e i n g r a n d e n d o . 

I l d o n a t o r e n o n fu deluso, p e r c b è il m o n a s t e r o t o r n ò a n u o v a 

v i t a , e ne l 1061 il suo e g u m e n o Leonzio , f i rmava c o m e t e s t e u n a 

d o n a z i o n e d i G i o v a n n i S p a r t o , i l q u a l e consegnava a l l ' a b b a t e 

d i C a r b o n e l a cbiesa d i S. Nico la de Tripa, d e t t a p o i de Pertuso 2, 

aff ida ta u n a v o l t a a l m o n a c o B a r i o n e , c b e e r a fugg i to a l la v e n u t a 

de i N o r m a n n i : fra i t e s t i v i " è p u r e Nico la figlio de l t u r m a r c a 

L u c a . G i o v a n n i S p a r t o r i p e t e le l a m e n t e l e d i ques t i : « N o n m o l t o 

d o p o il n o s t r o paese fu o c c u p a t o d a o rde p a g a n e , ed ogni cosa 

v e n n e i n r o v i n a c o m p l e t a : d i p i ù essi d e t t e r o u n a t o t a l e d i s f a t t a 

a l l ' eserc i to imper ia le e t u t t o e ra confusione » 3 . P e r m o l t o t e m p o 

del Cartulario di Carbone (V. R O B I N S O N , op. cit.) cbe l'abbate di Car
bone ricbiese a Ugo Marchese. 

1 CHALANDON, Histoire de la dominatimi norma/ride eri Sicilie et en 
Italie, Paris, 1 9 0 7 , II , p. 5 8 9 . 

2 R O B I N S O N , op. cit, p. 1 7 5 . Il monastero de Trypa o di Pertuso 
dalla R O B I N S O N è stato confuso col monastero di S. Nicola de Per-
tusia, di cui il T R I N C H E R À pubblicò parecchi documenti, cui essa 
spesso rimanda : questo è sul Tanagro presso S. Maria di Pertosa, 
dirimpetto alla famosa grotta, mentre l'altro si trovava fra Rotonda 
e le falde del monte Pollino, dove ora si dice Tempa del Pertugio. 

3 R O B I N S O N , op. cit, pag. 1 7 3 . Le scorrerie continuarono negli anni 
Seguenti e si estesero anche nei dintorni di Salerno ed Amalfi. Nel 



n o n si t r o v a p i ù n o m i n a t o nel le c a r t e cavens i il m o n a s t e r o d i 

S. A n d r e a , p e r c h è p i ù t a r d i fu compreso t r a le celle d i p e n d e n t i 

d a S. Mar i a d i K i r -Zos imo . C e r t a m e n t e i n q u e s t o e negli a l t r i 

c h e furono d a t i a Cava , c o m e si ved rà , r imase ro i m o n a c i greci 

ass ieme ai l a t in i in b u o n accordo , finché con l ' a n d a r e de l t e m p o 

i l a t i n i p resero il s o p r a v v e n t o 1 . 

N e l 1187 I o n c a t a , domina Calabre, e mogl ie d i P i e t r o d i 

Calvera , la qua l e a n n i p r i m a in g r a v e i n f e r m i t à a v e v a offerto 

se s tessa e i suoi ben i al la b a d i a d i Cava in m a n o de l m o n a c o 

R o d i a n o , r i ceve d a l p r io re d i K i r -Zos imo , P e t r a c c a , la confe rma 

del la confraternità d i sanctimonialis e p r e n d e la c u r a del la chiesa 

a b b a n d o n a t a d i S. A n d r e a , in praedicta nostra terra fundata, 

r e s t a u r a n d o l a , n e a m m i n i s t r e r à e co l t iverà le t e r r e , d i cu i r i 

p e t e i confini s imil i a quel l i de l d o c u m e n t o de l 1053, e d a r à ogni 

a n n o al p r io re d i K i r -Zos imo d u e scifat i d ' o r o ; e se p a s s e r a n n o 

p e r colà il d e t t o p r io re o l ' a b b a t e e il cel lerar io d i Cava , d a r à 

loro t u t t o il necessar io pe r la p e r m a n e n z a 2 ; d o p o q u e s t ' e p o c a 

n o n si h a p i ù a l cun cenno d i S. A n d r e a . 

1186, luglio, ind. IV, Calvera. 
Gioncata, signora di Calvera col consenso del marito Pietro, 

vivendo da monaca, riceve da Petracca, priore di Cersosimo, la 
chiesa di S. Andrea di Calvera, dipendenza della Badia di Cava, 
la restaurerà e ne avrà cura vita durante, e darà ogni anno alla chiesa 
di Cersosimo due scifati d'oro. 

Archivio di Cava, Arca XLI , n. 4. 

Originale, scritt. minuscola (330x 219). 

1063 ci si presenta la pietosa scena di una giovane vedova di Atrani, 
venticinquenne, tutrice di tre piccoli figli, et ipsi pupilli proclama-
verunt se fame et nmditate mori propter nefandam gentem normannorum, 
qui integram provinciam depredaverunt, et... non haberent ipsi pu
pilli res moviles...de quibus se de ipsìs fame et nuditate possent eripere. 
V. Oodex Diplom. Cav. VIII , 127. Lo stesso documento colle medesime 
espressioni è ripetuto in due altre pergamene del maggio e giugno 
1068, Archivio di Cava, arca X I I n. 63 e 66. 

1 Un Pietro, signore di Calvera è elencato tra i benefattori di 
Carbone. V. R O B I N S O N , op. cit., p. 145. 

2 Archivio di Cava, arca XLI n. 4. V. appresso il documento edito. 



Inedito. 
t Ego Iuneate, que infra, domina Calabre, 
f Signum mee proprie manus Petrus vir suus subseripta concedo 

et confirmo. 
In nomine Dei eterni et salvatoris Domini nostri Jesu Cbristi. 

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octogesimo sexto, 
mensis iulius, videlicet in medietate, indictione quarta. Ego domma 
Joncata, que supra, uxor domni Petri de Calabra, per istum instru
mentum manifesto, quod recipio a te domno Petracca, venerabili 
priori Kirsosimi, in omnibus, fratrum fraternitatem et fìrmacionem 
signaculi mei in sanctimonialis, quod ego iam alia vice prò graviora 
infirmitas et peccatis meis et omnium mei meorum parentum in 
manu domni Eodiani, prò parte Cavensis monasterii feci, recipio 
ecclesiam sancti Andree in predicta terra nostra fundatam, cum 
omnibus pertinentiis et rebus suis, omnibus diebus vite nostre : 
quod, ut ego in ecclesia ipsa fidem bonam habentem concessi mea 
spontanea et bona voluntate bec : quod ecclesia sancti Andree 
cum omnibus pertinentiis suis ac rebus de bono in melius commutare 
et fortiter confirmare : quod unoquoque anno reddam ecclesie sancte 
Marie de Kirizosimo prò incensu, quod dieta ecclesia solita est red-
dere scbipbatos aureos duos, videlicet in Pasca unum et alium in 
Asumptione sancte Marie : ecciam sit mihi promissum in illa die 
in ipsa ecclesia me induam monialis vestimentis, et post termino 
meo finito corpori, tantum rogo, ut in cimiterio sancte Marie, sicut 
soror ecclesie, in filiam me reclpiant, et prò anime mee tres uncias 
aureas de scbipbatos babeat prior Kurzosimi : et si domnus abbas 
Cavensis, vel vestararius, sive prior, transierint per ecclesiam sancti 
Andree, vel aliquis eorum nuncius, babeant expensas necessario. 
Tenimentum diete ecclesie sic incipit : ab oriente a turca fluminum 
assendit ad magnum armum, et ab armo vadit usque in capite de 
magno Aczo, et de Aczo sicut vadit recte usque ad magnam viam, 
et a via vadit ad magnam vallem, et de la Boera incipit a magna via 
et sincomu vadit usque rupas Sicile, et vaddit per rupem et respondet 
ad sifonem, et a sifone responde et vaddit in canalem de Gimmu-
luto, et de ipso canale dessende et responde in canalem de Mabri, 
et a canali ipso vaddit ad magnam tripam de Catbusa, et a Catbusa 
vaddit in Armo et responde ad magnum flumen, et sicut vaddit 
flumen ipsum, usque ad flumen, lu quali dessende ad Ceramicbi 
et concluditur. Ecciam de consensu et voluntate predicti viro meo, 
do et concedo liberam et plenariam potestatem, quod amodo om
nia ammalia predicti monasterii Cavensis et sancti Andree vadant 
passendo erbas et glandas sine aliqua affidatura per totum teni
mentum terre nostre Calabre, et quod possint venare in eodem te-
nimento nostro monachi dicti monasterii sine contracteriis : totum 



hoc concedo prò gratia, quam obtineo a t e priore Kurososimi de 
dieta ecclesia sancti Andree, ut dictum est et prò remissione pec-
catorum mei et meorum parentum. Ego notario rogatu suo hunc 
brevem scripsi, annos, indictione pretitulatis. 

•j- Ego Juncate, que supra, hoc testo et confirmo et signo cruce 
mee proprie manus. 

f Ego Eiecardus Napolitanus, qui huic interfui et testis sum. 
f Ego Alexio de Cilento huius rei testis sum. 
f Ego Basilius index huius rei testis sum et proiudex. 

S. G I O V A N N I D I M E R C U R I O 

S. N I C O L A D I P A D U L A , S. S I M E O N E D I M O N T E S A N O 

N e l n o v e m b r e 1086, U g o s ignore d i A v e n a , colla mogl ie 

E m m a e il figlio U g o offrono a l l ' a b b a t e P i e t r o d i Cava (1079-1123) 

tria monasteria, unum quod dicitur sancti lohannis in loco Layta, 

quod est prope castro Mercurio. . . alio vero monasterio est sancti 

Simeonis in loco pertinentiis de castello Montesano con t u t t e le 

loro t e r r e co l te e inco l te , b e n i mob i l i ed i m m o b i l i K 

L e c a r t e geografiche s egnano n o n lung i d a A v e n a , a l sud , d u e 

loca l i tà : S. I a n n i e S. Noca io : si p o t r e b b e in esse r i conosce re 

il r i cordo de i d u e p r i m i m o n a s t e r i . 

L e bol le p a p a l i d i confe rma a l la B a d i a d i Cava r e g i s t r a n o 

le d e t t e chiese i n v a r i o m o d o : U r b a n o I I ne l 1089 2 d i ce : in 

Mercuri monasterium sanctorum Quadraginta et ecclesiam sancti 

lohannis ; P a s q u a l e I I ne l 1 1 0 0 3 : sancti Nicolai apud oppidum 

Mercuri ; E u g e n i o I I I ne l 1149 4 : apud oppidum Mercuri sancti 

Nicolai ; e infine Ales sandro I I I ne l 1169 : apud Mercurium 

ecclesiam sancti Nicolai 5 . 

1 Ibid. Arm. C. n. 9 II documento fu pubblicato dal G I U S T I 
N I A N I , Dizionario geografico-ragionato dal regno di Napoli, Napoli, 
1803, voi. VI, p. 125, e poi dal SACCO, La Certosa diPadula, Roma, 
1916, Voi. II, p. 131. V. in Lne. 

2 V. G U I L L A U M E , op. cit. Append. p. x x . 
3 Ibid. App. p. X X I I I . 
4 Ibid. App. p. x x x i i . 

5 Archivio, Arm. H, n. 51 - edito dal K E H E , Papsturlcunden in 
Salerno, La Cava, und Neapel, Gòttingen, 1900, p.239. 



L'esse re S. Nico la n o m i n a t o da i p a p i apud oppidum Mercuri 

fa sì che n o n si possa a c c e t t a r e l ' op in ione de l S A C C O 1 c h e S a n 

Nico la d i P a d u l a d i U g o d i A v e n a si ident i f ichi con S. Nico la 

al Torme p resso la c i t t a d i n a d i P a d u l a ne l la va l le d i D i a n o , 

u n i t o d a P a o l o I I I ne l 1538 al la g r a n d e ce r tosa d i S. Lorenzo , 

c o m e p u r e che S. S i m e o n e d i Mon te sano , c a m b i a t o n o m e , a b b i a 

d a t o or ig ine al la B a d i a d i S. Mar i a d i Cadossa nel le v i c i n a n z e 

d i M o n t e s a n o sulla Marce l l i ana . P a r r e b b e p i u t t o s t o c h e gli epi

t e t i d i P a d u l a e M o n t e s a n o ind ich ino luoghi n o n d i s t a n t i d a A v e n a 

o r a d i m e n t i c a t i , p e r c h è nu l l a fa s u p p o r r e che il s ignore d i A v e n a 

fosse p a d r o n e a n c h e d i chiese così l o n t a n e 2 . S. S i m e o n e n o n si 

i n c o n t r a p i ù nel le c a r t e cavens i , e q u i n d i o n o n fu r e s t a u r a t o 

o m u t ò i l n o m e in quel lo dei SS . Q u a r a n t a . 

L a donaz ione d i U g o confe rma la local izzazione già p r o p o s t a 

del la f amosa reg ione del Mercurion : i l G a y 3 la pose sulle r ive 

de l L a o , il Cappell i 4 ident i f icò le r ov ine del la chiesa d i S. Gio

v a n n i e i l n o m e d i Mercu re è c o n s e r v a t o a n c o r a a l p r i m o t r a t t o 

de l L a o , conforme al la descr iz ione d i esso f a t t a d a E d r i s i 5 , 

q u i n d i si p u ò c e r t a m e n t e d i r e che Mercur ion era d e t t a la va l le 

de l L a o t r a A v e n a e Or somarzo : ciò conco rda coi cenn i d i essa 

che r i co r rono nel la v i t a d i S. Ni lo , anz i i l m o n a s t e r o del castello, 

d i cui i n essa si p a r l a p i ù vo l t e , p u ò essere s t a t o u n m o n a s t e r o 

d e n t r o il castrum Mercuri d i Ugo , se n o n p rop r io S. G i o v a n n i . I l 

castrum Mercuri p resso Orsomarzo ne l 1 3 1 0 - 1 3 1 8 8 , e ra u n piccolo 

feudo d i Amico d i Nomic i s io . 

A ques t i m o n a s t e r i , forse r icordo de i g r a n d i s a n t i g rec i de l 

secolo I X e X , si r i c o n n e t t o n o p r o b a b i l m e n t e d u e a l t r i : i n u n 

1 Op. cit, voi. II p. 81. 
2 La mancanza nel documento delle determinazioni dei confini 

delle terre dei tre monasteri fa supporre che fossero noti e vicini. 
3 Op. cit., pag. 264. 
4 L'arte medievale in Calabria, in Paolo Orsi, Eoma 1935, 

pag. 285. 
5 V. Archivio storico per la Calabria e la Lucania. Anno VII, 

fase. III-IV, pag. 296. 
6 V. CAGGBSE, Roberto d'Angiò e i suoi tempi. Firenze, 1922, 

I, 461, 521, 522. 



d o c u m e n t o senza d a t a , m a che da l la s c r i t t u r a si p u ò a s segna re 

al la fine de l secolo X I o p r inc ip io de l s eguen te , N o r m a n n o d i 

A ie t a , colla mogl ie Adel iz ia , R o b e r t o suo zio e figli, offrono pe r 

l ' a n i m a d i Goffredo al la B a d i a d i C a v a il m o n a s t e r o d i S. Nico la 

d i T r e m u l o e la chiesa d i S. Zaccar ia sul m a r e , so t to A i e t a , una 

cum cripta, quae est iuxta eam, e t u t t a la t e r r a d a F a l c o n a r a 

usque ad mali canale : firmano c o m e t e s t i m o n i d u e p r e t i e scr ive 

Albe r to p r e t e . 

S . G I O V A N N I D I M E R C U R I O 

1086, novembre, ind. IX . 

Ugo di Avena con la moglie Emma e il figlio Ugo, donano al
l'abbate Pietro di Cava tre monasteri : S. Giovanni di Laita presso 
il castello di Mercurio, S. Nicola di Padule, e S . Simeone presso il 
castello di Montesano. Arcb. di Cava Arm. C. n. 9. 

Originale, scritt. minuscola (mm. 405x325) , Manno, notaio. 

Edito : G I U S T I N I A N I , Dizionario geograflco-ragionato del regno 
di Napoli, Napoli, 1903, Voi. VI , pag. 125 ; SACCO, La Certosa di 
l'adula, Eoma, 1916, Voi. II, p. 121. 

f In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Cbristi. 
Anno ab Incarnatione eius millesimo octogesimo sexto, temporibus 
domni R.-ogerii; gloriosissimi ducis, mense nobember, nona indic-
tione. Nos Ugo de Avena una cum uxore mea Emma et fìlio nostro 
Ugo donamus et offerimus per hanc cartula offertionis monasterio 
sancte et individue Trinitatis, quod est constructum in loco Miti-
liano de foris civitate Salernitane, ubi domnus Petrus venerabilis 
abbas presst, per nostra bona voluntate et integro animo prò amoris 
omnipotentis Dei et salvatoris nostri Jesu Christi, quam et prò salute 
anime nostre et nostrorum parentum, offerimus tria monasteria, 
unum, quod dicitur sancti Jobannis in loco Layta, qui est prope 
castro Mercurio, cum omnibus suis pertinentiis mobilibus et immo-
bilibus : alio vero monasterio sancti Nicolay, quod dicitur de Padule, 
cum omnibus rebus sibi pertinentibus, decultum vel incultum, mo
bilibus et immobilibus : alio vero monasterio est sancti Simeonis 
i n loco pertinentiis de castello Montesano, cum omnibus rebus sibi 
pertinentibus. Hec tria monasteria, sicut per banc cartula offer
tionis superius legitur, per integrum, sicut permanent omnes fines 
eorum, bea ratione, ut semper sint in potestate supradicti monasterii 



sancte Trinitatis, adque ipsius supradicti domni Petri abbatis, et 
successorum eius, et pars supradicti monasterii, et amodo et dein-
ceps liceat ipsum dominum abbatem et suceessores eius et pars 
suprascripti monasterii de bis monasteriis facere quod voluerint, 
et hoc totum, quod in ipso suprascripto monasterio optulimus, 
semper nos et nostris beredes defensamus ipsi domno abbati et suc-
cessoribus eius et pars ipsius monasterii ab omnibus bominibus, 
et tribuimus licentia, ut quando ipse domnus abbas et suceessores 
eius et pars ipsius monasterii voluerint, potestatem abeant illut 
per se defendere, qualiter voluerint, cum omnibus muniminibus et 
rationibus, quas de eo ostenderint. Et per convenientia obligamus 
nos et nostros beredes, si sicut superius scriptum est, non adimple-
berimus, et suprascripta, vel ex eis quicquam remobere, aut contra-
dicere presumpserimus, componere ipsi domno abbati et successo-
ribus eius et pars ipsius monasterii quingentos solidos aurei constan-
tini, et beo cartula, sit firma et stabilis in perpetuimi. Si quis autem 
buius notre donationis et offertionis contrarius vel violator extiterit, 
sit damnatus ex parte domini nostri Jesu Cbristi et beatissime 
Matris et semper virginis Marie, adque ab omnibus sanctis proprio 
anatbemate sit maledictus et abeat partem cum Iuda Domini tra
ditori. Et ut stabilis et verius ab omnibus teneatur et abeatur bec 
nostra offertio, anulo nostro insigniri fecimus, adque taliter tibi 
Manno nostro notario scribere precepi. 

f Signum manum nos Ugo suprascripto. 
f Signum manum Rao de Avena. 
-j- Signum manum nos Mordente testes sumus. 
f Signum manum G-offridus de la Vena. 
f Signum manum nos Rogeri Ricinno testes sumus. 

(Vi è il sigillo in cera attaccato alla pergamena). 

S. N I C O L A D I T R E M U L O 

Sec. X I - X I I . 
Normanno (di Aieta ?) colla moglie Adeliza, il figliastro Roberto 

e figli donano al monastero Cavense il monastero di S. Nicola di 
Tremolo e la chiesa di S. Zaccaria di Aieta. 

Arch. di Cava, Arca CXV n. 86. 
Originale, scritt. minuscola (mm. 230 x 244), scrive il prete Al

berto. 
Inedito. 

Ego Normannus et uxor mea Adeliza et Robertus privignus 
meus et filii mei et prò anima G-offredi de Aita et omnium parentum 
suorum atque meorum dono et concedo omnipotenti Deo monaste-



rium sancti Nikolai de Tremulo cum pertinentiis suis et ecclesiam 
sancti Zacharie, que est iuxta mare suptus Aitam, et totam vineam, 
que est circa eam, una cum cripta, que est iuxta eam et tota terra, 
que est da Falconara usque ad Mali canale. 

-J- Signum manibus Bono Belli presbiteri, qui testis est. 
f Signum manibus Vivini presbiteri, qui et testis est. 
-j- Signum manibus G-ualerami, qui et testis est. 
•f Signum manibus Bogerii Buffi, qui et testis est. 
f Signum manibus Bartbolomei, qui et testis est. 
Ego Albertus presbiter, qui scripsi bano cartulam, testis sum. 

Quicumque temptaverit frangere boc donum, quod omnipotenti 
Deo et sancte Trinitati de Cava dedimus, perpetuam sooietatem cum 
Iuda traditore in inferno possideat. 

S. M E N N A D I G O F F O N E 

presso Rossano 

I l m o n a s t e r o a v i t o d i u n a p i a famigl ia Rossanese \ sac ro 

a l megalo-martire Menna , e s i t u a t o nel la loca l i t à Goffone, t e r 

r i to r io d i R o s s a n o 2 v i e n d o n a t o a Cava n e l n o v e m b r e 1086, con 

i b e n i e gli an ima l i d i s u a p e r t i n e n z a . D o n a t o r i sono E l e n a 

[Aova^vj e i figli Mel i ta ed E u s t a z i o . L a f a m a d i Cava , e l ' ave r 

forse conosc iu to con qua l e zelo i suoi m o n a c i r e s t a u r a v a n o e 

f acevano r iv ivere gli a n t i c h i m o n a s t e r i , s a n t u a r i t a n t o r i spe t 

t a t i , i n d u c e v a p a r e c c h i s ignor i e p r o p r i e t a r i d i chiese a ceder le 

loro. D i S. Menna , n o n si h a pe rò i n segui to a l t r a m e m o r i a . 

S. A D R I A N O D I R O S S A N O 

L a benevo lenza n o r m a n n a verso il m o n a s t e r o d i C a v a , evi

d e n t e ne l r i o r d i n a m e n t o de i m o n a s t e r i de l D u c a R u g g i e r o 8 , 

si man i f e s tò n e l 1088 i n m a n i e r a s t r a o r d i n a r i a , q u a n d o egli con

segnò al la Cava il ce lebre m o n a s t e r o greco d i S. A d r i a n o , n o n 

lung i da l la c i t t à p i ù t e n a c e m e n t e a t t a c c a t a alle t r ad i z ion i b i -

i-Cfr. B A T I F F O L , op. cit. X I I - X I I I . 
2 « . . . e l ; -rórcov... To<$f<i>n%... zi- TYJV S i x x p à i T p i v T O U Pousiàvou. .*> 

T R I N C H E R À , op. cit., p. 6 4 . 
3 Cfr. L A K E , op. cit, IV (1903), 359. 



z a n t i n e , R o s s a n o , la qua l e e ra s t a t a nel la seconda m e t à de l 

secolo X c e n t r o a t t i v o d i espans ione m o n a s t i c a . F o n d a t o d a 

S. Ni lo il g iovane , ve r so il 955 , q u a n d o alla c i t t à n a t a l e prefer ì 

la so l i t ud ine delle m o n t a g n e , i n onore de i m a r t i r i as ia t ic i A d r i a n o 

e N a t a l i a , d a lui l asc ia to in segui to , p e r c h è n e p r e v i d e la r o v i n a 

per p a r t e de i Saracen i , fu r iedif icato verso il 988 d a S. V i t a l e d a 

Cas t ronovo , che lo inna lzò a n u o v a p o t e n z a 1 . N o n si conoscono le 

sue v i c e n d e al m o m e n t o de l l ' invas ione n o r m a n n a , m a p r o b a b i l 

m e n t e n o n ebbe m o l t o a soffrire, p e r c h è ne l d o c u m e n t o d i d o n a 

z ione a Cava si d ice nominatim cum omnibus metochiis et ecclesiis 

et villanis.2 E al pe r iodo n o r m a n n o , c o m e v e d r e m o , è d o v u t a la 

n u o v a g r a n d e chiesa s o r t a su l l ' an t i ca . Alcun i s tud ios i c h e 

h a n n o sc r i t t o d i S. A d r i a n o e d i Rugg i e ro , i g n o r a n d o il d i 

p l o m a del 1088 3 si sono a t t e n u t i a quel lo greco del 1091, p u b 

b l i ca to d a l T r i n c h e r à 4 . Ques to s p o s t a m e n t o d i d a t a h a forse 

i n d o t t o lo C h a l a n d o n a po r r e la donaz ione d i S. A d r i a n o ne l l ' ago

s to del 1091, epoca in cui l ' a t t i v i t à d i Rugg ie ro , i m p o t e n t e a d o m a r e 

le v a r i e r ibel l ioni s copp ia t e ne i suoi d o m i n i , s e m b r a l i m i t a r s 

a fa re d o n a t i v i a i m o n a s t e r i 5 . 

L a donaz ione de l 1088 è u n a t t o so lenne r e d a t t o p robab i l 

m e n t e a Salerno e so t t o sc r i t t o o l t re c b e da l D u c a , da l l 'Arc ive

scovo Alfano d i Sa lerno e d a quel lo greco d i R o s s a n o , R o m a n o , 

m o n a c o egli s tesso . L a loro p resenza m e n t r e ass icura del la s a n 

zione episcopale , r i ch ies t a da l le leggi canon iche , è a n c h e indiz io 

che la d o n a z i o n e de l d u c a e ra f a t t a con l ' accordo d e l l ' a u t o r i t à 

rossanese , d o v u t o forse alle es igenze d i S. A d r i a n o s tesso, e a l 

1 L o SCURA SALVATORE, nell'Osservatore Romano de l l '11 febbr. 

1 9 3 8 , giustamente si lamentava ebe nessuno ba scritto finora la 
storia di S . Adriano, e in due articoli ne riassunse le vicende. Per la 
bibliografia V . oltre il B A T I F F O L , op. cit., C A P P E L L I , articolo citato 
in Paolo Orsi, e G A Y , op. cit., p. 2 7 2 , n. 2 . 

2 Archivio di Cava, Arm. C. n. 1 5 . 
3 Edito dal G U I L L A U M E fin dal 1 8 7 7 , op. cit. App. X I I I . La 

firma in greco di Eomano omessa dal Guillaume fu pubblicata da 
me ne l l 'Arcano storico Napoletano del 1 9 1 9 . Di alcuni vescovi poco 
noti, p. 3 2 7 non esattamente. V . in fine il documento edito. 

4 Op. cit. p. 6 8 - 6 9 . 
5 Op. cit. I, 2 9 8 . 



c o m p i t o che v e n i v a affidato a l l ' a b b a t e P i e t r o , c o m p i t o cbe d o v è 

p r e s e n t a r e q u a l c h e difficoltà p e r il f a t t o c b e si svo lgeva i n u n 

a m b i e n t e s a t u r o d i grec ismo, d o v u t o i n g r a n p a r t e a l l ' inf luenza 

de i m o n a s t e r i e s i s t en t i ne l la c i t t à e d i n t o r n i 1 . S e b b e n e i Ca

vens i fossero già conosc iu t i ne l la regione , d o v e , c o m e si è v i s to , 

a v e v a n o già a l t r i m o n a s t e r i , l a cessione d i S. A d r i a n o d o v e t t e 

d e s t a r e p reoccupaz ion i : o n d e fu e m a n a t o l ' a l t ro a t t o de l 1091, 

i l q u a l e p i ù c h e d o n a z i o n e (che n o n a v r e b b e senso d o p o cbe il 

possesso e ra già s t a t o concesso d a a lcun i a n n i e ra t i f ica to a Cava 

d a l l ' a u t o r i t à pontif icia ne l 1089 2 ) fu u n m a n d a t o con cu i a richiesta 

dello abbate Pietro.. crè . . . uova /òv x ù p r c s r p o v . . . èrcaxoucravrec; . . . 

lo s tesso a rc ivescovo R o m a n o , a n o m e de l d u c a R u g g i e r o , o rd ina 

a i funz ionar i (perciò è s c r i t t o ne l la p a r l a t a del la regione) , d i n o n 

t u r b a r e il possesso cavense , m a d i favor i r lo i n t u t t i i m o d i — 

UT) e[i.7toS[c^Yjv YJ xaTa^XaTCTsiv auroùc; 3 . I l p r o v v e d i m e n t o m i 

r a v a a d e v i t a r e possibil i v e r t e n z e ne l gove rno d i S. A d r i a n o 

e dei suoi p o s s e d i m e n t i d i v e n u t i t u t t i cavens i — r j ì v r c ó v Siaxpoc-

TYjcTecov x a ì ; j .s roY_sìov a ù r o u r c à v r c o v . 

I l r i t o r i m a s e assa i p r o b a b i l m e n t e il greco, s ebbene n o n si 

po te s se e v i t a r e l ' influsso l a t i no , che p u r e s t e n t a v a a d i m p o r s i 

i n quel la reg ione . Su q u e s t o p u n t o i d i v i s a m e n t i d i R u g g i e r o 

d i l a t in izzar la , s e c o n d a t i d a U r b a n o I I 4 a n d a r o n o f r u s t r a t i , 

e q u a n d o ne l 1092 a l de fun to arc ivescovo greco d i R o s s a n o si 

vol le d a r e u n successore l a t ino , R o s s a n o si r ibel lò, r e c l a m ò il 

vescovo greco e l ' o t t e n n e 6 . 

L ' a b b a t e P i e t r o e b b e g r a n c u r a d i S. A d r i a n o , e secondo 

l ' O r s i 6 n e r i cos t ru ì la chiesa p i ù in s t i le l a t i no che b i zan t i no . 

1 L E N O R M A N T , La grande-Grèce, Paris, 1 8 8 1 , voi. I . 
2 Bolla di Urbano I I . Venosa, sett. 1 0 8 9 , ed. dal G U I L L A U M E , 

op. cit. App. x i i i . 
3 Un po' affrettatamente il Batiffol scrive cbe S. Adriano fu 

dato nel 1 0 9 1 «par Eomain, moine, humble archévèque de Rossano» 
op. cit, X I I I ) , più preciso I ' O R S I , in Le Chiese Basiliane della Calabria. 
Firenze 1 9 2 9 , pag. 1 5 7 - 1 5 8 . 

4 CHALANDON, op. cit, I , 3 0 0 . 
5 R O D O T À , op. cit I , 4 2 5 ; L E N O R M A N T , op. cit, I , n. 3 6 6 . 

6 Op. cit, p. 1 5 5 e seg. 



D i que l l ' epoca r i m a n g o n o a n c o r a no t evo l i a v a n z i a r t i s t i c i , por 

t a l i a decoraz ione m a r m o r e a , co lonne e capi te l l i , p a v i m e n t i d i 

m a r m i po l ic romi e a mosaic i porfiret ici \ P i e t r o r io rd inò p u r e 

le d ipendenze , sia chiese, t r a cu i è n o m i n a t a quel la de i SS. Cosma 

e D a m i a n o 2 , s ia ben i fondiar i , t a n t o che ne l 1106, q u a n d o il 

d u c a R u g g i e r o c r e d e t t e pe r la p a c e c o m u n e re s t i tu i r e S. A d r i a n o 

ai greci , d e t t e i n c a m b i o a l l ' a b b a t e P i e t r o casale nostrum in fini-

bus Apuliae, quod dicitur Fabrica, casale r icco, m a pe l q u a l e l ' a b 

b a t e agg iunse p u r e la s o m m a d i 1100 schifa t i d 'o ro , p e r c h è in 

s ieme a S. A d r i a n o r iconsegnò il casa le S t regola 3 . 

1 0 8 8 , agosto, ind. X I , Salerno. 
Il duca Ruggiero dona alla Badia di Cava il monastero di 

S. Adriano di Rossano. 
Aron, di Cava, Arm. C. n. 1 5 . 

Originale, seritt. minuscola (mm. 5 5 5 x 2 6 3 ) Grimoaldo notaio. 
Edito in GUILLAUME, Essai historique de VAbbaye de Cava, Cava 

dei Tirreni, 1 8 7 7 App. p. XV. 

f IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TEINITATIS. Rogerius, di
vina providentia, Dux, duois Roberti beres et fllius. Nostras ad 
Deum tendere preces confìdimus, si sanctis ac venerabilibus locis 
curam et debito bonore impenderimus. Idcirco prò amore et t i
more Dei compulsi, concedimus in monasterio religiosorum ac 
peritissimorum virorum sancte et inseparabilis Trinitatis dedi
cato nomine in loco, qui Mitilianus dicitur, pertinentie nobis a 
Deo concesse Salernitane eivitatis, cui domnus Petrus reverentis-
simus abbas preest, integrum monasterium nobis pertinentem, quod 
constructum est in pertinentiis nostre eivitatis, que Rossanum 
dicitur, ad bonorem beati Adriani martiris, cum omnibus rebus 
stabilibus et mobilibus, seque etiam moventibus eidem monasterio 
pertinentibus, et nominatim cum omnibus metocbiis et ecclesiis 

1 ORSI, op. cit., p. 1 5 7 , 1 6 0 - 1 7 9 , 1 8 3 . 
2 Non si banno argomenti per l'ubicazione : essa rimase cavense 

per lungo tempo, ed è elencata nella Bolla di Alessandro III del 1 1 6 9 . 
V . KEHR, op. cit., p. 2 3 9 . 

3 II doc. è edito dal GUILLAUME, op. cit., App. p. XVIII. Il ca
sale di S. Giovanni fu poi detto Casteltrinita, e ora Trinitapoli. V . per 
la storia di esso : VINCITORIO, Salpi e Trinitapoli, Bitonto, 1 9 0 4 . 



et villanis ipsi monasterio ubicunque pertinentibus, et cum omnibus, 
muniminibus exinde continentibus, et cum omnibus intro babentibus 
cunctisque eorum pertinentiis, et cum vice de viis suis : ea ratione 
ut semper sit in potestate ipsius domni Petri abbatis et successor 
rum eius et partium ipsius monasterii sancte Trinitatis : et liceat 
illuni et successores eius et partem eidem monasterii de eo facere, 
quod voluerint. E t neque a nobis neque a nostris iudicibus, comitibus, 
castaldeis, neque a quibuscumque auctoribus rei publice quolibèt 
tempore babeant ex boc, quod in ipso monasterio, ut dictum est 
concedimus, aliquam contrarietatem, sed semper illuni totum se-
curiter babeant ex eo, ut dictum est, quod voluerint, faciant. Textum 
vero buius concessionis scribere precepimus tibi Grimoaldo notario. 
Anno dominice incarnationis millesimo octogesimo octavo, ducatus 
nostri tertio, mense augusto, indictione undecima. 

-J- Ego Alfanus arcbiepiscopus me subscripsi. 
f EGO EOGEEIVS DVX ME SVBSCEIPSI. 
-j- P t o l ^ à v o q ] ó àt/ ,apT<oXò; ( x ó v a x o ? Hai EÙTSXT)? àp/iETtio-HOOTi; P o u a i a v c o v 

TÒ 7rapòv a i y u X i o v 7rpoaTa£rj'. TOU u i c s p X à f X ^ p o ' J S o O x o ; x u p P o u x é p i ù T c I p y p a i i a 

Hai è x ó p c o a a . . 

f Signum manus Amilini magistri ducis. 

(continua) 

D . LEONE MATTEI-CEEASOLI O . S . B . 



IN MEMORI AM 

GIUSEPPE CECI - GIUSEPPE CONSOLI PIEGO - GIUSEPPE SOLA 

Il 19 febbraio di quest'anno moriva a Napoli — eb'egli aveva 
prescelta per sua dimora — GIUSEPPE CECI, nato ad Andria nel 1863, 
al quale le nostre regioni vanno debitrici di quella 

Bibliografia per la storia delle arti figurative nell'Italia meridionale. 

cbe rappresenta nel campo dei nostri studi storico-artistici 
la più ricca miniera di informazioni bibliografiche e che, pubblicata 
come saggio dal Laterza nel 1911, venne ristampata lo scorso anno, 
notevolmente arricchita ed ampliata, a cura della Deputazione na
poletana di Storia Patria. 

Le sue prime ricerche sulle Chiese scomparse nel piano di risa
namento della città di Napoli, pubblicate a puntate nell'Archivio 
Stor. per le prov. Napoletane dal 90 al 92 mostravano già la sua ten
denza e le sue attitudini di scrittore erudito di storia dell'arte. A 
questa tendenza egli rimase fedele tutta la vita, lavorando indefes
samente e disinteressatamente negli archivi e nelle biblioteche di 
Napoli, per trarne quelle notizie originali, quelle informazioni pere
grine che rendono ancor oggi così utili a consultare gli articoli che 
egli andava pubblicando nell'Archivio Stor. per le provincie Napo
letane, nelle due serie di Napoli nobilissima e in questi ultimi anni 
nella rivista pugliese Japigia cbe ci ha dato (a. I X f. I) la sua intera 
bibliografia con una commossa rievocazione di Fausto Niceolini. 

*** 

Di lui doveva parlare più degnamente in questo Archivio 
GIUSEPPE CONSOLI PIEGO al Ceci legato da antica amicizia e da comu
nanza di studi, se la morte non lo avesse improvvisamente rapito 
in pieno vigore di v i ta : che egli era nato a Lagonegro nel 1888. La 
sua scomparsa è un nuovo lutto per i nostri studi da lui onorati con 
pochi ma coscienziosi lavori, preparati nelle ore in cui era libero 
dalle assorbenti sue fatiche di funzionario del Museo Nazionale 
di Napoli. Fatiche ch'egli affrontava — per quanto dovessero re
stare ignorate ai più — con scrupolo, con serietà ed ardore, sa
pendo di preparare strumenti indispensabili di lavoro, fonti ignorate 
di informazioni a studiosi futuri. A lui si devono nel Museo Nazio
nale : lo schedario dei marmi figurati, l'ordinamento ed il catalogo 



della raccolta degli inventari, la ricerca nell'archivio delle notizie 
riferentisi ad edilìzi di Pompei nei quali furono eseguiti lavori im
portanti di modifiche murarie, il riordinamento per materie e lo 
schedario della Biblioteca archeologica, ed il riordinamento dell'an
tico archivio borbonico con lo spoglio delle notizie utili per una storia 
generale del Museo stesso. 

Di alcuni incarichi — come lo studio di un tesoretto di monete 
auree borboniche rinvenuto a Prattamaggiore, di una collezione di 
sigilli proveniente della Collezione Borgia di Velletri — egli dava 
talora comunicazione con articoli a Napoli nobilissima. 

Alla sua att ività per la Soprintendenza di Napoli sono anche 
collegati i suoi cataloghi, con cenni introduttivi, del Museo Valletta, 
delle collezioni di sfragistica del Museo Nazionale, del Salone degli 
arazzi, e la elegante guida Cumae and the phlegraean fields pubbli
cata in inglese dal Bichter nel 1927. 

Ma gli scritti in cui maggiormente rifulgono le sue doti di ricer
catore erudito sono quelli dedicati a B. Croce, Annibal Caro fra 
i letterati napoletani e soprattutto gli Itinera literaria, ricerche sulle 
biblioteche napoletane del X V I I sec. sulla traccia dei due eruditi 
maurini francesi, il MabiUon ed il Montfaucon. 

Quest'opera gli aveva fatto nascere il desiderio — come ci scri
veva — di un ulteriore lavoro sulla biblioteca del Parrasio che sarebbe 
stato così utile per la storia dell'umanesimo in Calabria. 

Esemplare cittadino in pace come in guerra egli lascia un vuoto 
difiìcilmente colmabile non solo nell'amministrazione che lo ebbe 
funzionario ma nelle varie associazioni culturali alle quali egli dava 
l'opera sua disinteressata e illuminata. 

*** 

Un altro lutto ha colpito il nostro Archivio con la morte del 
suo collaboratore Sao. Prof. GIUSEPPE SOLA, il quale cessava di 
vivere a Roma il 29 Agosto. Con la sua scomparsa è venuto a man
care, nel campo della letteratura classica, un uomo, che alla modestia 
innata univa una vastissima cultura. 

Nato a Mussomeli il 16 Novembre 1877 iniziò gli studi nel se
minario di Monreale, allora in auge per il risveglio degli studi clas
sici dovuto a Giuseppe Fiorenza, Maurizio Polizzi e Gaetano Millunzi. 

Non era ancora ordinato sacerdote quando da Mons. Genualdi 
ebbe affidato l'insegnamento delle lingue classiche nel seminario di 
Acireale. Conseguita nel 1908 la laurea in lettere e filosofia nella 
R. Università di Napoli, e nell'anno successivo la licenza nella lingua 
greca moderna nel R. Istituto di Studi Orientali della stessa città, 
entrò nel ruolo governativo per l'insegnamento pubblico, iniziando la 



sua carriera scolastica a Castellammare del Golfo, quindi a Sessa 
Aurunca, Velletri, Pisa, e al Liceo Mamiani e al Virgilio di Eoma. 
Seppe dovunque accoppiare nobilmente la sua qualità di sacerdote 
e di insegnante, e le generazioni dei suoi scolari ne conservano grata 
memoria. Appassionato per la cultura classica, si approfondiva ogni 
dì più nelle varie brancbe della letteratura occupandosi ancbe di ar
cheologia, di paleografìa greca e latina e in special modo di lettera
tura agiografica bizantina. Trascorreva la vita tra la scuola e lo studio 
dei classici e la compagnia di moltissimi amici, dai quali si faceva 
amare. 

I suoi risparmi, dovuti alla sua vita semplice, frugale, gli da
vano modo di visitare le maggiori biblioteche d'Europa, da cui 
trasse materiale per arricchire la sua già vasta cultura. 

Latinista e grecista forbito, scrisse elegantemente e verseggiò 
nella lingua di Omero e di Virgilio. 

Nei ritagli di tempo, che la scuola gli lasciava liberi, si occupò 
anche di studi umanistici, di medicina antica e di sport antico, su 
cui scrisse lunghi e dotti articoli. 

Si segnalò anche nella cultura bizantina e ideò la pubblicazione 
dei Monumenta Italiae inferioris Byzantinae seleeta, contenenti in 
gran parte scritti su Santi Basiliani ; di essi è uscito solo il primo vo
lume, per conto dell'Istituto Storico italiano per il Medio Evo, dove 
era stato comandato a prestare l'opera sua : il secondo conterrà le 
sua edizione critica del bios di S. Elia di Enna, cb'è in corso di stampa. 

F u collaboratore in molte riviste, sia di tipo scolastico e lette
rario, che storiche e scientifiche, in Italia e fuori. 

Tra la sua produzione letteraria si nota un numero non indiffe
rente di epigrammi, epigrafi, elegie, poesie greche, che i numerosi suoi 
amici, facilmente ottenevano, per celebrare i più svariati avvenimenti 
della loro vita domestica. 

Tra gli studi scientifici ricordiamo : La Passione delle 88. Per
petua e Felicita, Eoma, Libreria di Cultura, 1921 ; Seria mixta iocis, 
volume di poesie greche e latine, Pisis 1923 ; Giambograft sconosciuti 
del sec. XI in « Eoma e l'Oriente », Grottaferrata, 1916 ; Paolo 
d'Otranto pittore (sec. XII), saggio sulla storia dell'arte bizantina nel
l'Italia meridionale e Ioannis Tzetzis Eypomena et S. Methodiis 
patriarchae Canon in S. Luciam, testo greco, con introduzione latina, 
in « Eoma e l'Oriente», 1918-1919; Spigolature di codici greci riguar
danti la Sicilia bizantina, in « Archivio storico della Sicilia Orientale », 
1930 ; la Sicilia e l'umanesimo, in « Archivio Storico Siciliano », 1933 ; 
Una carta greca di Gerace del 1897 e la recensione a « Antonio Pagano -
Studi di letteratura latina medioevale » nel nostro Archivio, a. 1931 
e 1933. 





V A R I E 

INCURSIONI BARBARESCHE IN CALABRIA 

ALLA EINE DEL SEC. XVIII 

Nell'articolo Schiavi calabresi nell'Ospedale Trinitario di Tunisi 

di A. EIGGIO, inserito nel precedente fascicolo di questo Archivio, 

si legge (p. 3 6 ) che non si hanno notizie sicure d'incursioni barbare

sche sulle coste di Calabria negli ultimi anni del sec. XVIII o nei 

primi del X I X , e che ogni ricerca al riguardo è riuscita infruttuosa. 

Qualche lume all'indagine potrebbe, credo, recare il seguente 

documento ohe, nella sua incorrettissima forma, dà notizia del grave 

sgomento preso daUe città costiere del Golfo di S. Eufemia — par

ticolarmente da Monteleone — alcuni giorni dopo del famoso terre

moto del 1 7 8 3 , per l'apparimento di legni corseggianti a nord del 

Capo Vaticano. Li braccio di mare tra Briatico e Pizzo — ove, a piedi 

dell'amena e ubertuosa collina che dà facile accesso alla Città, apresi 

la vasta insenatura di Bivona — era noto, da secoli, agli zambecchi 

saraceni, se già, in remota età medievale, per ordine del Papa •—• jussu 

Pontificis come informa uno storico locale 1 — erasi provocato 

l'insabbiamento del magnifico porto di Hipponio (Bivona) con la 

demolizione dei massi laterali e l'immissione dei due vicini torrenti 

al fine di impedire ancoraggi a ladroni di mare che troppo di fre

quente da quella base andavano infestando tutta la costa. Anche 

il momento per sorprendere, con assalto notturno, popolazioni deci

mate e sbigottite dal disastro tellurico era stato opportunamente 

1 Gr. CAPIALBI, Montisleonis Hist., e t c , 1659, p. 22. 
2 Ogni Torre di Marc era custodita, ordinariamente, da una sola 

Guardia, nominata dal Comune e fornita di cavallo per recare cele-
remente le informazioni alle Autorità marittime. Le Guardie erano 
sorvegliate da una Sopraguardia regia che, per questo territorio, 
risiedeva al Bastione di Malta nella marina di S. Eufemia. 



scelto. Tuttavia, o per l'avvertita presenza di militari nelle torri 

marittime 2 o per la rapida preparazione della difesa significata, 

come era uso, da stormeggiare di campane d'ogni parte, e da luci 

sulla collina rivelanti i movimenti dei soldati e paesani armati che si 

appostavano ai passi, i pirati stimarono meglio riprendere il largo 

prima dell'alba. 

Non accenna a sbarchi il documento, che cogliendo il destro per 

mettere in evidenza gl'importanti servigi resi in quelle gravi emer

genze dall'ingegnere militare Bardet, palesa altresì che quest'egregio 

uomo, non italiano, era, a sua volta servito da segretari troppo grossi 

di ortografìa e di grammatica. 

Comunque, per quel che può valere all'argomento e pensando 

anche che potrebbe segnare la data dell'ultimo tentat ivo d'incursione 

barbaresca sulle coste Calabre, trascrivo la carta tal quale la trovo 

nel mio domestico archivio, non riputando pregio della" fatica rilevare 

una per una le numerose scorrezioni. 

« Giuseppe Bardet di Villanuova Ingegniero Ordinario deUi Beali 
Eserciti, Piazze e Frontiere di S. M. con Reale incarico della dire
zione di tutt i li Castelli e Torri maritime (sic) che guarniscono le 
Due riviere di Ponente e Levante delle Tre Provincie di Calabria 
Ultra, Citra e Basilicata unitamente col Reale Feudo di Virzino e 
Sanmuriello, ed al presente di Sovrano comando impiegato nella 
Prov. di Calabria Ultra al seguito del Maresciallo di Campo D. Fran
cesco Pignatelli de' Principi di Strongoli, Vicario Generale delle due 
Calabrie, per accudire allo Smantellamento degli Edifìcj pericolanti 
dal Flaggello (sic) del 5 e 7 Febbraio, come pure del primo, 19 e 28 
del prossimo passato Marzo corrente anno 1783, cbe furono i Terra-
mot i la total rovina della più maggior (sic) parte delle Città Casali 
e Terre di detta Provincia, come pure impiegato à dar nuovo corso 
ahi fiumi Laghi e Pantani traviati dalli continui Terramoti, forma
zione di barracche, magazini, per uso di ogni sorte di vittovaglie, 
come ancora allo scavo degli (sic) mobili Sagri, oro, argento e tuto 
altro, come anche alla nuova sistemazione de' Paesi con baracche 
in siti ameni e di perfettissima (sic) aere per l'intiera conservazione 
dei fedeli Vassalli di S. M. con fare anche sepellire i morti ritrovati 
sotto delle ruine così delli (sic) di loro Case, come altrove, facendone 
bruggiare (sic) la maggior parte di quei putrefatti per non apportare 
qualche epidemia ed esalazione nell'aere, e tutto altro per la buona 
conservazione de' Popoli. 

Certifico qualmente la notte del 24 Marzo p. p. verso le ore Cin-



que ed un quarto (int. circa le 23,40) pervenne in questo Campo di 
Monteleone, mia residenza, notizia dalla Spiaggia di Ponente di que
sta Provincia, qualmente alli contorni della Terra di Briatico, Boc
chetta, Pizzo e Città di Tropea si era scoperto Bastimenti, quali con 
vela Latina e quadra bordeggiavano verso la Spiaggia e diedero 
caccia a diverse barche pescareccie dette menàjte 1 sembrando detti 
Bastimenti essere Barbareschi Pirati, ed impauriti quei Pescatori 
si buttarono a nuoto, prendendo timore per non restare schiavi ed 
arrivando a terra si diedero alla fuga disperdendosi per i Paesi con 
gridare Barbari e Ladri a noi Cristiani, per lo che a tal notizia sparsa 
in quei Paesi circonvicini diedero campo a quei Popoli di armarsi, 
e pervenuta tal notizia in questa quasi diruta Città di Monteleone 
diede la Larma (sic) a' Cittadini correndo verso delle nostre Tende 
o siano Padiglioni domandando ajuto e soccorso da noi Militari, per 
lo che d'un subito dal Cap.no D. Francesco Casas del Begimento 
(sic) Vallone di Amberez si pose sopra l'armi, con suoi soldati, es
sendo anch'io commessionato con altri miei Compagni Officiali, per 
ordine del Vice Vicario Generale Monsigr. D. Francesco Paolo Man-
darani Vescovo di Nicastro 2 disponendo la maggior parte della 
Popolazione ad andare all'incontro del nemico, facendoli fronte per 
diversi imboscati (sic) diretti da me, armati tutt i di focile, baionette 
ed armi bianche, per assaltarli in più colonne composti (sic) ciasche
duna di duecento persone atti tutt i (sic) all'armi e pronti a sacrifi
carsi contro detti Barbari e Ladri, e questa da me ben disposta 
Gente venne rinforzata da tutt i quei Popoli atti all'armi dei Paesi 
circonvicini di questa suddetta infelice diruta Città di Monteleone 
diretti da' più zelanti nobili ed autorevoli Cittadini, tra' quali v i fu 
D. Giuseppe Maria Crispo dell'antica Nobile Famiglia di Nasso, oggi 
abitante in questa, il quale diede somma esemplarità del suo coraggio 
e fedeltà radunando ed animando la Gente col suo spirito ed esempio 
nel sacrificarsi per la conservazione della Patria, e seguendo appun
tino quanto da me li veniva imposto, come pure dal sopradetto 
Prelato, quale dispose con la sua presenza di buono e nobile citta
dino tutto l'ajuto necessario per un'onorata difesa a prò' della Eelig-
gione (sic), dimostrando quel medesimo zelo e valore cbe dimostrò 

1'Le menàjte — piccole barche con rezzuole — esercitano tut
tora, di primavera, la pesca, a gruppi, specialmente tra il Capo Vati
cano e la Bocchetta (Briatieo). 

2 Questo vescovo era nativo di Monteleone dove allora trova-
vasi per dirigere le opere di soccorso ai danneggiati dal terremoto, 
mentre il Vicario Pignatelli doveva essere in Catanzaro. 

http://Cap.no


Fanno scorso quando fu di Sovrano Comando incombensato (sic) 
dal Maresciallo di Campo D. Francesco Pignatelli per allistare sol
dati Prov.li della nuova Leva e per essere palese costandomi l'ultimo 
suo zelo, gli bo formato il présente certificato in attestato della verità 
sottoscritto di mio proprio pugno e corroborato col mio solito Sug
gello affinchè dalla Benignità del Commun Sovrano ne possa meritare 
benevolenza, e, in qualche occasione, alcuna grazia che si degnasse 
compartirli. Dato nella mia Tenda della Campagna di Monteleone 
oggi li 15 Aprile del corrente 1783. Giuseppe Bardet di Villanova ». 

C. F. CEISPO 



R E C E N S I O N I 

A. D . TEENDAL, Paestan pottery - A sludy of the red-figured 

Vases of Paestum. p p . x i v - 141 , t a w . x x x v i , figg. 65, 

L o n d o n , 1936, MacMil lan & Co. 

Dopo la fondamentale trattazione di Giovanni Patroni, edita 
nelle Memorie dell'Accademia di Napoli dell'anno 1897, lo studio 
della ceramica antica dell'Italia Meridionale nel suo complesso 
non è stato ancora intrapreso da altri con eguale ampiezza e vastità. 
L'aumento continuo del materiale, i successivi chiarimenti del Pa
troni, i contributi notevolissimi di studiosi italiani e stranieri hanno 
preparato ricca messe di aggiunte e di precisazioni : ma è indispensa
bile che gli elementi dei singoli gruppi siano raccolti, studiati nelle, 
varie relazioni e soprattutto editi convenientemente. Il Tren-
dall, già precedentemente noto per altri eccellenti studi sulla ce
ramica, ha provveduto per quelli, della fabbrica di Paestum. I vasi 
pestani erano già stati divisi dal Patroni in tre gruppi : il più an
tico da attribuire agli anni intorno alla metà del secolo IV, tra cui 
rientrano i prodotti di Asteas e del contemporaneo, forse di poco 
più giovane, Python, un gruppo di transizione, nel quale appaiono 
sviluppate le caratteristiche di questi due artisti ed infine il gruppo 
più tardo di stile trascurato, con vasi di forme meno sobrie e robuste, 
che dura fino alla conquista della città da parte dei Romani (273 a. C ) . 

Nelle linee generali, il Trendall non si discosta troppo da tale 
classificazione ; ma fa precedere il periodo dell'attività di Asteas e 
di Python da un gruppo di una trentina di vasi, del quale esponenti 
principali sono il cratere di Berlino F 3286 e i tre vasi, trovati 
nella necropoli del Fusco a Siracusa, di cui B. Pace (Mon. Ant. dei 
Lincei 1922 p. 522 ss.) aveva notato la stretta affinità attribuendoli 
alla produzione italiota. Questi vasi sono opera di un artista, che è 
detto dal Tr. il pittore di Dirce (vaso di Berlino); con altri della 
stessa mano e con quelli di un altro artista, il pittore di Sikon (vaso 
di Zurigo), costituiscono i prodotti più antichi della fabbrica pestana. 
Predominano i crateri e lo stile si distingue nettamente da quello 
dei primi vasi italioti, ma nelle forme, negli ornati che inquadrano 
le scene, nell'uso di decorare con puntini o piccoli rettangoli gli orli 
dei panneggi, si collegano direttamente alla produzione di Asteas, 
le cui opere rappresentano F àkmè della fabbrica. I vasi di Asteas, 
nonostante alcune meccaniche ripetizioni di schemi e di figure, nono
stante la rapidità del tratto, che degenera talvolta in trascuratezza, 



per la ricerca di espressione, meglio avvertita nei vasi di soggetto 
comico, raggiungono spesso vero valore di arte. Mentre la prima 
attività della fabbrica è da riportare al secondo quarto del secolo 
IV a C , i l imiti cronologici della opera di Asteas sono compresi tra 
il 360 e il 330. Accanto a questo artista si raggruppano alcuni scolari 
e da lui dipende, in parte, ancbe l'altro artista, di cui conosciamo il 
nome, Pitbon, soprattutto nei vasi della sua prima maniera. Le in
fluenze della ceramica campana sono finora limitate : ad esempio, 
l'invasione del bianco sul nudo femminile si trova eccezionalmente 
in qualche vaso, come nel cratere di soggetto fliacico del Museo Va
ticano con gli amori di Zeus e in quello quasi gemello del Museo 
Britannico F. 150 ; più tardi questi rapporti divengono più vasti. Que
sta ulteriore evoluzione della fabbrica pestana è rappresentata dai vasi 
del pittore dell'anfora del Museo di Boston n. 99.540 con il mito 
di Oreste e dal gruppo detto di Caivano, sul quale più tardi ritorne
remo. Si giunge così all'ultimo periodo, nel quale lo stile diventa 
trascurato, le forme più svelte, specialmente quella del cratere a 
campana, cbe ora predomina mentre all'inizio è più frequente il 
cratere a calice. Le scene sono ora riempite da quelle figure efebiche 
dalle forme ambigue e piene, caratteristiche deU'ultimo periodo, 
cbe secondo il Tr. si chiude verso il 285 a. C. 

Le forme dei vasi pestani sono numerose : crateri a calice e 
campana, anfore, hydriai, piatti , lekythoi, kylikes, etc. Tra le carat
teristiche, è lo scarso uso, almeno nei vasi elencati da Tr., di colori 
sovrapposti, oltre al bianco non sono rari i ritocchi in giallo ; il Tr. 
nota, però, che alcuni vasi con figure ed ornati in rosso sovrapposti 
sul fondo nero potrebbero essere ascritti alla ceramica pestana. 

Le relazioni maggiori della fabbrica sembrano con la Campania, 
più scarsa è l'influenza apula, mentre scarsissimi sono i contatti 
con quella lucana. 

Esposto, nelle linee generali, il libro del Tr. esaminiamo alcuni 
punti, che non mancano di interesse e anzitutto il problema della 
localizzazione della fabbrica. 

La provenienza di questi vasi dai vari centri dell'Italia Meridio
nale (quella del vaso di Berlino F 2960 da Viterbo, se esatta, può 
esser dovuta a peregrinazioni subite nel commercio antiquario) 
potrebbe indurre ed ha, infatti, indotto qualcuno a ritenere non di
mostrato che i vasi in esame siano stati lavorati a Paestum. Ma pur 
non insistendo sul fatto cbe tre dei vasi, firmati da Asteas, provengo
no proprio da Paestum, è indubbio cbe almeno il 40 per cento dei 
vasi, ritenuti pestani, siano stati trovati nella necropoli della città o 
nelle immediate vicinanze ed il numero di essi aumenta a mano 
a mano cbe le indagini sia sistematiche, sia, come è più frequente, 
occasionali, rivelano gli avanzi archeologici del sottosuolo della 
regione. D'altra parte, gli scavi recentissimi dello Heraion del Sele 



hanno dimostrato in maniera luminosa l'antichissima tradizione di 
arte regionale e solamente in questi vasi, le pitture delle tombe del
l'agro pestano di stile decisamente omogeneo, nettamente distinto 
da quello delle tombe apule e campane, trovano i maggiori con
fronti : si ravvicinino, ad es., il cratere del Louvre K 718 e la fa
mosa pittura dei guerrieri di Paestum. E se anche non sono da esclu
dere i contatti con la ceramica apula, da altri notati nell'arte di 
Asteas, le osservazioni del Tr. dimostrano, credo, in maniera indi
scutibile il posto predominante dell'artista nella successiva evolu
zione dello stile pestano. Si può solo rimanere alquanto esitanti per 
il più antico gruppo di vasi, ritenuto pestano dal Tr., che segue, in 
parte, le affermazioni del Tillyard (The Hope Vases, p. 17 e 133 ss.). 
È singolare che per nessuno di questi vasi la provenienza da Pae
stum sia accertata : i n a il dato della provenienza è ignorato per 
la maggior parte di essi. Nelle teste delle figure, nei panneggi dagli 
orli riccamente ornati, nel predominio degli elementi dionisiaci, 
comunissimi nel repertorio dei pittori pestani, nelle relazioni 
ohe alcuni esemplari mostrano con l'arte di Asteas, sembra di 
poter scorgere gli indizi favorevoli all'attribuzione. Non altret
tanto si può affermare per i vasi del gruppo, detto di Caivano 
(p. 84 ss.). L'argilla di colore arancione chiaro, l'uso esteso del bianco 
per le carni femminili, richiamano piuttosto alla regione campana, 
donde proviene la maggiore parte di questi vasi. E la relazione con 
alcuni vasi campani (si cfr., ad esempio, il cratere probabilmente 
campano di Tubinga dal Watzinger, Vasen in Tubingen, p. 65, tav. 44, 
a torto detto pestano) inducono piuttosto ad attribuire la produzione 
ad altro centro, pur ammettendo il contatto con la ceramica pestana. 

Più estesa di quanto propone il Tr. (p. 108 e n. 22) potrebbe es
sere l'attribuzione alla fabbrica pestana di vasi, con le figure dipinte 
con colore rosso, sovrapposto al fondo nero del vaso. Nella illustra
zione di un piccolo gruppo di tombe di Altavilla Silentina (Notizie 
Scavi, X I I I 1937, p. 145 ss.) ho pubblicato alcuni vasi, le cui figure 
sono dipinte in colore rosso-mattone ed ho accennato alle strette 
relazioni con la comune ceramica di Paestum. 

Noteremo, infine, che all' elenco diligentissimo dei vasi pestani, 
redatto dal Tr., occorre aggiungere il coperchio di lekane del Museo 
di Como, pubblicato con ampio commentario del Patroni (Rendiconti 
dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, L, 1917 p. 138 ss.). 

Le poche osservazioni nulla tolgono al pregio veramente in
signe del volume : sia per l'accuratezza, sia per la dottrina è da augu
rare che ad esso seguano, al più presto, altri studi del genere di modo 
che la più estesa conoscenza della ceramica italiota possa meglio rile
vare le varie correnti e gli aspetti dell'arte, che fiorì nelle regioni 
dell'Italia Meridionale. 

D . MUSTILLI 





C O L L E Z I O N E M E R I D I O N A L E 
diretta da IT. ZANOTTI-BIANCO 

È uscito in questi giorni: 

P. LORENZO TARDO JEROMONACO 

L'ANTICA MELURGIA BIZANTINA 

nell'interpretazione della Scuola Monastica dì Grottaterrata. 

L'opera è divisa in tre parti. 
La prima parte contiene, un sunto storico sulle origini e lo svi

luppo della melurgia bizantina. 

La seconda parte contiene i testi teoretici di melurgia bizantina 
esumati dai codici : Barberino ; Vaticano ; del Maìstor Giov. Cucu-
zeli ; del Jer. Gabriele del Monastero di Csantopulo ; della grande 
Laura del Monte Atbos ; del pseudo Damasceno, a cui fa seguito il 
testo di E. Crisafì ; della Biblioteca del Monte Sinai ; di Michele Blem-
mida ; tutt i corredati di raffronti con altri testi già editi. 

La terza è un manuale teorico-pratico dell'antica musica bizan
tina, compilata sui testi teoretici medievali, illustrato da copiosi raf
fronti ed osservazioni sopra i mss. melurgici dei vari secoli. 

Il lavoro, diretto a uno scopo pratico, è corredato da saggi di 
melodie originali con testo semiografico bizantino e traduzione sul 
pentagramma. 

Frequenti tavole sinottiche e copiosi saggi delle molteplici for
inole melismatiche bizantine, in notazione moderna, facilitano lo 
studioso nella interpretazione e traduzione del testo melurgico. 

Quest'opera si propone l'intento eminentemente pratico, di far 
rivivere la melurgia bizantina nella sua bella purezza primitiva, e 
di aprire nuovi orizzonti ai musicologi dell'Occidente, i quali trove
ranno nel patrimonio della musica bizantina una miniera di sentita 
ed elevata ispirazione. 

Il volume in formato grande di oltre 400 pagine su carta a mano 
è ricco di grafici e di 29 tavole fototipiche fuori testo, elegantemente 
rilegato in tutta tela e oro, è in vendita al prezzo di lire 200. 

Per gli acquisti rivolgersi alla « Collezione Meridionale Editrice » 
- Palazzo Taverna, Via Monte Giordano, 36 - Eoma. 
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SUL TIPICO DEL MONASTERO DI 
S. BARTOLOMEO DI TRIGONA TRADOTTO IN 
ITALO-CALABRESE IN TRASCRIZIONE GRECA 

DA FRANCESCO VUCISANO 

« I l m o n a s t e r o d i T r i g o n a fu pe r o t t o secoli a i u t o e l u s t r o 

per i l paese d i S. E u f e m i a , i cu i c i t t a d i n i v i si r e c a v a n o a r icevere 

g r a t u i t a m e n t e a n c h e la loro i s t ruz ione . Oggi r u d e r i d i grosse 

m u r a affioranti al suolo , i n c a m p a g n a fert i le e a m e n i s s i m a , a i 

p ied i de i v e r d e g g i a n t i e selvosi cont raf for t i d i A s p r o m o n t e , con 

a r i a e a c q u a sa lube r r ime , sono gli un ic i a v a n z i de l celebre m o n a 

s te ro bas i l i ano , e i n t o r n o a u n g r u p p o d i case coloniche, con u n a 

ch iese t ta , ferve t u t t o r a la v i t a ru ra l e a f faccenda ta ». Con q u e s t e 

pa ro le finisce il « B r e v e c o n t r i b u t o al la s to r ia del la l e t t e r a t u r a 

g reco-b izan t ina i n I t a l i a » de l Prof. A n t o n i o Melard i , p u b b l i c a t o , 

o p i u t t o s t o sepol to , nell'Annuario dell'anno scolastico 1929-30 

del R. Liceo-Ginnasio Vittorio Emanuele II - Napoli, p p . 53-68 . 

L 'egregio a u t o r e , p rese le mosse d a i t e s t i agiografici i n t o r n o a 

S. B a r t o l o m e o d a Semer i , il f onda to re dei t r e g r a n d i m o n a s t e r i 

d i T r igona , d i R o s s a n o e d i Messina ( in to rno ai qua l i t e s t i l 'A . s t a 

c o m p i e n d o s t u d i da l p u n t o d i v i s t a filologico), e a c c e n n a t e le 

v i cende s to r iche del la b a d i a , si sofferma sul la b ib l io teca , che do

v e v a essere « r icca », t e n t a n d o d i r i n t r a c c i a r n e i m a n o s c r i t t i d i 

spers i . I codic i f inora r i n t r a c c i a t i sono c i n q u e : i V a t i c a n i greci 

2051 e 2052, l ibr i cora l i « c h e il M e n n i t i p o r t ò v i a » ; i Messinesi 

greci 76 e 107 de sc r i t t i d a l Manc in i , Codices graeci monasterii 

Messanensis S. Salvatoris ; il V a t i c a n o gr . 1252 e s a m i n a t o 

da l P . Vacca r i , La Grecia nell'Italia meridionale, e il V a t i c a n o 

greco 1652, omi l ia r io che c o n t i e n e d u e o b i t u a r i i del 1484 e de l 

1489. « B i sogna c o n t i n u a r e la r icerca », scr ive il Melard i , a l qua l e 

a u g u r i a m o fecondi f ru t t i delle sue r icerche i n t o r n o al s u d d e t t o 

m o n a s t e r o bas i l i ano . 

F r a t t a n t o u n i m p o r t a n t e d o c u m e n t o p e r la r icerca dei codici 



che n e f o r m a v a n o la b ib l io teca è s t a t o d a t o alla luce da l Card . Mer

ca t i , Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie 

basiliane d'Italia e di Patmo, ( S t u d i e T e s t i 6 8, C i t t à de l 

V a t i c a n o 1935, p . 304 s.). Si t r a t t a del la l i s ta de i codici , « i n S. to 

Ba r to l . eo d e S inopol i» , r i c a v a t a da l Cod. R e g i n . l a t . 2099, la 

qua l e finora h a pe rmesso d i ident i f icare il " L ib . ° N ° 2° „ con il 

codice V a t i c a n o greco 1257, d o n d e no i a b b i a m o p u b b l i c a t o la 

Poesia giambica greca in lode di un giovane Calabrese i n q u e s t o 

Arch iv io (anno I, 1931 , p . 103-108). 

U n a l t r o prezioso sussidio p e r la s to r i a de l m o n a s t e r o di 

T r i g o n a e delle a l t r e fondazioni d i S. B a r t o l o m e o d i S imer i è 

offerto d a u n m a n o s c r i t t o a p p a r t e n u t o , se n o n al la b ib l io teca 

d i Tr igona , alla sagres t ia p e r l 'uso l i tu rg ico , s c r i t t o ne l l ' anno 1571, 

q u a n d ' e r a a r c h i m a n d r i t a Colan tonio Buffo : o ra d i n o s t r a p r o 

p r i e t à , avendo lo no i a c q u i s t a t o or sono a lcun i a n n i d a u n a l ibrer ia 

a n t i q u a r i a d i R o m a . E c c o n e la descr iz ione : 

Codice c a r t a c e o d e l l ' a n n o 1 5 7 1 , d i m m . 195 x 150, di c a r t e 

234 - j - pXS' -f- 8 i n se r i t e t r a c a r t e pXS' e pXs'. 

I. — L a p r i m a p a r t e d i c a r t e 234 n o n n u m e r a t e con t i ene 

u n t ip ico , s e n z ' a l c u n t i t o l o ( come s a r e b b e ouvac^àpiov rjyouv 

Tumxòv xavovàpiov Trspii^ov TOU oXou xpówu TYJV TTJC; èxxkrpiag 

àxoXou0(av TYJC; [AeyàXYjc; x a ì TtsptjBXéTCTOu [i,ovrjc; TOU ScoT/jpoc; de l 

t i p i c o Messinese 115, Manc in i ) x ) . 

Cominc ia c o n [MYJV] Z S T C T : i n rosso [Ao u-itu Ss ce] 
— p — P — 

TTefxPpo a(3s yiopvt, X. [Xo yiopvo a ] (3e co i{3 ST Xa VOTTS CO 

[A]o Tcptv[T^i]7tto Se Xa IVS(IT£IOVS) ST Xa usfAopta Ss Xo cravT(o) 

voTTpo 7c(aT)ps Sifxscbv Ss ZTIXITO. L e l e t t e r e t r a p a r e n t e s i [ ] 

sono supp l i t e , essendo g u a t a l a c a r t a . 

A a cupa vov SiT^sfi.(o) crT(i)j((o)Xoyia. a Xo K ( u p i ) s sxsxpacja 

<pipfi.a[AO j3spcu YJ' ST x a v T a j z o CTT ( = e m } ( i ) y ' T tpocró^ia Se X ivA 

aS a', aS v o T Tcov où(pa)vìo>v. eT y ' Se Xo £ (— eravTo : v e 

r a m e n t e c o r r i s p o n d e r e b b e in g reco a ócr[ìou]) a S rpC TTX. a ' 

"Ocris 7i;(aT)ep xaXYjv scfeupsc; xXY)uax(a), S T XI cro i 7tpocrfo[xia] e T 

S'ou ( = x c o u a T T p o u ) aXTpi ( = tSiousXi). aS r/X S' ' H jJacnXeia 

aou x ( p t C T T ) e O(so)1?- aXTpo AE T c o p s w a crou ó 0(so)c;. 

Finisce il tipico a carte 232 con la festa del 31 agosto 



A o SSTOXH T <S>e Xa (3evspaT T^evroupa Ss* axrnom'1 {A(aS)pe Se 

Sio. A Xa PeaKepa vov StTC ê-i eniXkoY e t c . cmoki™ r^- TZ^ S' 

0(eoTo)xe astreapOs'' TCOV àv(9-pco7r)cov y\ crxs 7 1 ' . T^sp'- Xo a ' tA 

eT Xo arcoXi™. a Xt, (3' St ìou A ST o-i(juXi[xevT Xo otpcpiT^io Ss 

(iaTOUTi7 S T Ss'- uicfcra. 

I n d i la s o t t o s c r i z i o n e : 

T s p u a Tsp^iv rjyays x a ì /sipòc: àvaTOxuX(av) sii? Sól;av TOU 

v_àp(,v Scócravroc; x a ì Suva|xt.v TCO IpjAivsuo-av" x a ì ypà<j/avT ìspst 

cppayxt,o";'c x a ì izdiai TOLS èvruy^àvoucr!. àvayivcóox(ei.v) 

è'ppcorjOs <pìXoi. 

L e c a r t e 232v-233r , s c r i t t e con c a r a t t e r e d ive r so , d a 

m a n o c o n t e m p o r a n e a i m i t a n t e s c r i t t u r a p i ù a n t i c a , c o n t e n g o n o 

Suvo^icl TCÒV xup(iaxcov) fAST(à) TCOV sco0[,v(cov) sv STOTCOUT) (sic) ; 

cfr. E ovovie; àxpipy)? 7tspì TCOV scofhvcòv x a ì TYJC; òxTOYjjrou de l cod . 

Messinese 115 fol. 262v-267 ( l ' o rd ine de i fogli è t u r b a t o ne l 

Messin.) con q u a l c h e di f ferenza ve r so la fine. 

L e c a r t e 233v-234r sono i n b i a n c o . 

I L — A c a r t a 234v « T r i o d i o Greco c b e c o r r i s p o n d e a 

t u t t e le D o m e n i c h e del la Q u a d r a g e s i m a G r a n d e » . Q u e s t a s c r i t t a , 

d i m a n o e l egan te de l secolo" X V I I , si r iferisce a l la s econda 

p a r t e de l m a n o s c r i t t o c h e p o r t a la n u m e r a z i o n e de i fogli in 

l e t t e r e g reche d a a ' a pX0' e c o n t i e n e la 'AxoXou6ìa TTJC; à y ì a s 

TsacrapaxocTTrjc; àpy_ousvY) arcò TOU TSXCOVOU x a ì cpaptaaìou [xs/pi 

TCOV àyìcov RCÀVTCOV, secondo il t i t o lo del Messinese (fol. 161) : 

cfr. D m i t r i e v s k i j , T u r a x à , I I p . 863 secondo il V a t i c a n o greco 

1877. Ne l n o s t r o cod ice m a n c a q u e s t o t i t o l o , i nvece del q u a l e 

si legge xupiaxrj TOU TSXCOv(°'->) x a ì TOU 9apio"(aìou). 

A a Sofxìvixa vsXXa xouaXt, a s Xsyst, Xo craxpo spayyéXio Se 

Xo TSXCO'; ST (paptaaio, la cupa Se Xo aa[3f3aTo aXXi (3sa7cspi SOTO 

lo rcpiu-o I^aXfJio Xo EùXóyst, Y) tyuyjf- ST Xa dTi^oXoyìa Maxàpioe/ 

àvrjp, aXXo K(ùp t ) s èxsxpa^a (pt,pu«[i.o j3epcri OTTO ET xavrajj.0 8cpai 

àvaaTacnjjioi Tpe. Xi 7tpi[xi, ST avaToXìxtoi Sout ST S S XO TpiaAf ) 

ÌStÓfAlM ) Tps. Xo reptuo 7]^ a ' Mvj 7cpoo-sur;cóus0a, Xo asxou^M ) 

7)X a ' Oapiaaìoc;, Xo reprimo YJX y ' Tou cpapiaaìou. Ao£a , x a t ("•) 

rjX 7t>. 8 ' . ecc. 

C o n t i n u a s ino a c a r t e ps ' col l 'off iciatura del s a b a t o d o p o 

la d o m e n i c a d i p e n t e c o s t e c o m e ne l cod . Mess inese (f. 252) . 



Una mano differente ha aggiunto la no ta : 

Xo yto|3i8i SaTtò Xa Sojjiìvtxa Se xouxxt eràvx(t) ci x£éXe[3ppa 

Xa 9scrxì[3ixa croXXsuvìercrifi.a SeX o-axpaxìcreriwo xóp7t(o) Se Kptcro • 

ere fxàvSa àX 7cpix£t7rio Se Xo fi.7)voXóyto. 

Le carte ps' verso — piS' verso contengono : 

PeyouXi xouaX(i) xov f3ppeBr)xa xpaxxavo Se Xo opSivs eroXixo Ss 

Xo 0991x^10 sxxXseriaerxixo : cfr. Ke9àXata sv smxójxtp SrjXouvra TTJV 

cruv/)6stav Tffi 'sxxXYjeriacrxuàjc; xaxaerxàerstoc; del cod. Messinese 

dal fol. 9 al f. 16 sino a yjxlps, ers^vy) : cfr. anche Dmitrievskij, 

1. e . p . 836s per il Vaticano greco 1877. 

Segue: E vsx^sercrapto avxopa St cra7CY)pt xows Sa Xo aa((3j3axo) 

Ss xapvtXs^apt «piva a Xo era. Ss AaC^apo sino a ere StT^e xov Xa 

aXXyjXouta : cfr. il capitoletto ypy] Sè xaì xooxo yiyvtùcr>ceiv nel 

cod. Messinese fol. 259. 

'Avxopa ers Si8t crampi xous Xa eripa St Xo Bevvspt xouavSo 

Six^efxo Xa Seerrcepa St Xo era(BSaxo) Se Xa a7Uoxpeou sino a ST 

cri[jttXi[xevTi ers epa a Xa avvaxa : cfr. Messin. fol. 254 fine. 

Segue : Iv xouaXt ytopvt ers StSe roepapt Xa xYjscra Si fj.opxiXXa 

o aXxpo. a Xa «pscrra Ss Xa vaxiSvjxa Ss vocrxpo trtyvopt. a Xa 9Scrxa 

Se Xa STCtcpavoia. a Xa 9scrxa Ss Xa 7roupt(pixaT^tov(i) (i.opxiXXa o 

cpoyXt St x^txpo o St apavxt^iapa. a Xa 9scrxa St 7racryjx. a Xa (peara 

Si Ttsvx(t)xocrx(s). a Xa cpscrra Ss X(i) cravT(t) a7tocrToX(i). a Xa 9scrxa 

Se Xa xpao-9iyoupaxCtov(s). a Xa 9serxa Se Xa acrcroufA7i:enov(s) Ss Xa 

uaSov(va). [Fin qui manca il testo nel Messinese per caduta 

di fogli] a Xa 9scrxa Ss Xa Bsaxa [xsaopia Ss Xo voaxpo raxxps : 

cfr. Messin. fol. 254 sv x5) {JtvYi[i.rj xou àot8ì(/.ou yjfjicov 7raxpóc\ 

Cart. pie;' recto. Iv xouaXt yiopvi s vsxc^eercrapio a xaXapi tv 

xrjscra ex xavxapt Xo xovxaxto sx Sapt Xa aTCoXu(eri) sino a As cravxo 

NixoXa: cfr. Messin. f. 254. 

Iv xouaXi ytopvt vov ers 9avvo usxavoiai sino a fol. ptê v 

crexouvSo Xa eroua 7TOercri8BiXix(a) = Messin. fol. 252-253 Asi xoìvuv 

sìSsvat — xaxà sauxrjv xou Suvafi.iv. Però il nostro manoscritto 

non ha la premessa Msxà XYJV xo7tYjpàv àxoXou&tav xrjc; sxxXrj-

ataaxtx^e; 9aX[i.cù8ìac; al principio del capitolo e l 'aggiunta finale 

xaì cnrouSa^éxco xaxaXaSeìv xà errrépfjtaxa xwv ji.exavotcòv Sa^iXtòc; 

tva 7tXouertcoC cruXXécyy) xoòc; xap7rouc;, che si t rovano anche 

Vaticano greco 1877. 
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Cart. pt£'. NOTO. xo j i , e Se Xt TcpserxpiTCTOi ytopvi aowo aXxovi 

xat are vov crs t pavvo Xi [ASTavo ta t tv XYjScra, ere 9avvo Ta|/sv tv 

T^eXXa. 

Iv xouaXi copy) ve Si(3iu.o Xe|3api Ttsp Sipi Xo SYJPIVO 0991T&0. 

A a Xo Xouvrj SOTTO Xa Sopiivtxa St Tofxacro 9tva cet . 

C a r t a pi£' ve rso . Ae Xa tvxpara Se Xa fjtévcra ST Se Xo crouo 

opStve. NsT^scrcrapio avxopa s St payytovapi Ss Xa tvrpaTa Ss Xa 

[xsvera xo[ie Xt 9paT(t) Statavo tvTpapt xouavSo fAavT^ta|jio a vova 

S T xouavSo vov ce t . 

C a r t a px' ve r so . NoTa XOJAS crs axxaSicreri xat Xo a(3(3aTS vov 

90crcre Tr-psffsvT(s) resp STCCTO ce t . 

a;xovt[xo ST aaTptv^tfjto xat tv Ta^ouXa ere Teyyvi ertXXevT^to ST 

vov crs 9aT^t payytouvafAsvT(o) vserertouv(o), ST jjtaercrtpts a Xo TSU-TTO S S 

Xa XsTtovs ST a Xo tvTpapt TV usvera S T a Xo v screrspt Tevtptat ertX-

Xevr^to xov pe^spevT^ta ypavSs. ST a Xo af3j3aT(s) crs TcopTt ps^spsvT^ta 

TcacrcravSo Ttep Xo xopo 0 Ttep Xo pe9STTOpto 0 Ttep aXTpo Xoxo o 

xe cnecrert aXX spTa 0 aeraeTTaTO, TOUTTI cmavo aXX spTa ST 9aT^avo 

pejBepevT^ta 9tva a Tsppa ST ovvtouvo Sta Xo xov(3svievT(e) ovopt aS 

sTcero. E T CREFITTCPE Xo ypavSe exxXvjertapx(a) a Tcpeercro Se Xo aSaTe 

AP|3ta ovope: cfr. Mess . 115 f. 258 v . i n fondo . 

C a r t a pxa' ve r so . A a oerereppavT^a Ss Xt xouaTpayecri[i,(e) ST 

aXTpt TS!i.7rot T^tpxa Xo JJTAVT t̂apt. NeT^sercrapio | s | St craTCYjps 

xo(xs A Xa y.' Si eravTo OIXITETTO tv Xt ERA((3(3aTi) S T Sotxtvix(e) 

ST tv Xt 9eem ere TtpeTTOViv(o) A Xt 9paT(t) Sou |3i|3avSoi xov oyXto, 

[xavT^ia[i.o (3' J3oXT aX St ST Xt CTOXITI [3aert Ss Xo (ìtvo, [xaTiva ST 

aspa: c o r r i s p o n d e al V a t i c . gr. 1877 ( T y p i c u m Mili) fol. 173v 

Ks9aXsov SiaXaji.|3àvovTa respì TYJC; j l TCÒV XpiaTou yevvcov x a ì 

TYJC; àyiac; xa ì (AsyàXyjc; ji xaì TCOV àytcov aTtocrTÓXcov x a ì TYJC; 

XoOTYJc; SÙTACJÌAC; xa ì SiaTàtjscoc;. 

C a r t a px[ì' v e r s o . A i 9SCTTI xe voi Ttpofxicrifjto SsxXapapt erovvo 

Xa TcpserevraT^tov Se VOATPA Sovv(a), xouaXt 9eerTi9ixau-o yiopvi 

Tpe fiavyiavSo Sout j3oXT • x£oe Xo St ivavTi Xa 9scrTa, Xa 9scrra 

S T Xo Si SOTTO (xavyiajxo S T TUCTCTI. a Xa 9eerTa aoXa St eravTo 

AvSpea ere [xavyta Soui (3OXT ET TCtaert - s ino a erévT^a eercrept 

9ecrra o (3evouTa St AFAFIIT̂ i : cfr. V a t . gr . 1877 fol. 174r. A i 

[iivroi eopTaì ac; ìSìcoc; ùno%[xsQoi SYjXcocrai eterìv AÙTAT — àveu 

EOPTYJC; 7) svSY)(i,iac; 9tXwv. 



C e r t a p x y ' ve r so . A Xa ypavSe fj/ Xa psyouXa s xouecrxa • itsp xoux-

xa Xa 3I.fj.ava ere Sa a S fjievcra Sarto Xa BecrTtepa. ex xouavSo ere epa Xa 

7tpoyjyiaafjievy) ex ere Sova a S oyviouvo Se Xi cppax(i) Xa fi.ixa Ss Xo 

TOcve ex cppouxxi ypavax(i) sx x^ipxa x^ivxous cpvjxa ce t . s ino a ex 

ere Bsv(t) tvxpo vov : cfr. V a t i c . gr. 1877 fol. 174r xfj jjieyàXYj 

erapax(oo-x9]) ó xÙ7toe; ouxóc: scrxiv. A i ' oXrjv xrjv sSSofJiàSa s ino a 

s ì Sè svSov oùSafXÒic;. 

C a i t a pxc/' v^rso . Nóxa xofze Xa enfiava Sorto Tcsvxexocrx(e) 

9iva Xa Sowivixa Si xouxxi eravxi ers XiSSspa Si Bivo xaero sx 

oSa. Aarto Xa SofJiivixa Si xouxxi cravxi s ino a px£ ' ve r so TtpeerapBaxi 

xacro ex oBa co r r i sponde a Cod. V a t . g r 1877 s ino a f. 176r 

a v s u x u p o u x a ì cpou. 

A a cpserxa Ss Xa yXopioera ex xpioufi.<pavx(e) acrerou(j.(J;icov(e) Se Xa 

(xaSovva Sipx^ivs | pxrj r ec to | Map ia cpeerxicpixafjio 0' yiopvi ex iv 

xouecrxi fxavx^iafjio xouxxo xoueXXo x a ì ve fiavSepa Xo crouo epiyXoXo 

ex SSio. (j.avx^iafi.(o) xov ovvi Xix^evi^ia, 09<pepevSo a S serera fxaSovva 

ypaxc^is iv9iv7)x(s). Qu i il V a t . gr . 1877 f. 176r h a differenze. 

C a r t a px6'. PsyouXa Ss Xi coS(i) Ss Xo i];aXxspio. Nsxc^sererapio 

e Si crampi xofxs a Xa ypavS(s) fi.', ovvi yiopvo a Xo (xaxouxivo Xi 

erxi/i ersou Bspen Si xouxxi Xi « S i ers SIBYJVO Sipi xouxxi ivxsypa-

fi.svx(s). sx ers erartma xofxs a Xa B ' coS a Xo axi)((o) ers Six^svo 

Xi pserTCovx^i xoueri ' Sa Xo Ttpivx^iTrio Ss Xa coS (piva a Xo Bspero 

Boùxipov Bocov x a ì yaXa 7tpo3axcùv a s Six^s pser7toveropio ce t . 

C a r t a pX'. PsyouX(a) Ss Xi XaoS(i) Ss Xa ypavS(e) fi.'. A o raxv-

x^imo Ss Xi XaouS(i) | s | xoùserxo Aìvsixs xòv xupiov l x xeov oùpavcov 

crsxouvS(o) Xo 7)X ers Six^s psTTtoveropio Sa Xo rcpifio Bepero 9iva a 

Xo o-xi^o "Eerxiersv aùxà . Eie; xò Xo S o i TCpérrsi ujavoc; ó Osóc; ce t . 

PeyouXa Ss Xo Kùpis sxéxpa^a . A Xa Bsentspa Si fi.' |pXa'| sx 

a Xa Bscncspa Sa Xo Ttpivx^ÌTtio Si Xo Kupìs èxsxpacia (piva a Xo 

axiX Ilserouvx(ai) sv afjKpiBXìcrxpco — fino a pXB'r sx ers (xavxaereri 

Xo aBBax(s), Sa Xo Tcpifi.0 sxXyjeriap)( : cfr. Messin. f. 261 verso . 

Noxa avxopa xo;i.e Sa Ttaer)((a) cpiva a Xa acrcrsvT£iov(s) aXXo 

xo Si Xo y ' a F ( = xpicrayio) Si Xa [xseraa ers Six£s "Ocroi sii? X(pier-

xò)v sBaTtxìer0Yjxs X(picrxò)v svsSueraaOs aXXrjX. : cfr. Messin . f. 16. 

As Xi xoXuSa (ypavo xoxxo sopra la l in . ) iv xouaXi yiopvi ere 

SiBrjvo (papi. Sstcxsjì.: A Xa a ' Si aavxo Sufxscov xou SxiXixou 

etc . s ino a pXS' ve r so Auyouax. 
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a' TCOV ay(ìwv) MaxxaBaicov. is YJ XOIUT]O-IC/ TYJC; ÙTrspayiac; 

9-SOTOXOU. xO' ÀTCOTOJJIYJ TOU TtpoSpoptou. ST ers Si aXrpi aavTi BoXspa 

Xo rrpiopi «papi xoXuBa, v o v Xo iaTcsSr)[xo. 

Tra CARTE pXS' E pXs' SONO INSERITI OTTO FOGLI non NUME

RATI SCRITTI da MANO DIVERSA, PIÙ REGOLARE E IMITANTE LA SCRITTURA 

DEI LIBRI LITURGICI. I l FREGIO A VOLUTE NELLA TESTATA E ALCUNE INIZIALI 

ORNATE ATTESTANO LA MAGGIORE ACCURATEZZA DELLO SCRIBA SCONO

SCIUTO. 

Kavovi Xi xouaXi T p à T T a v o Ss X ópSivs fxovào-Tixo CET. 

COMINCIA il PROEMIO : A T VÓUS SSX CRIYVÓPI Sio 7t$T)PE OJJLVITCO-

TSVTI SEGUITO da CAPITOLI Xy'. 

INDI Aà saopTTaT^iovi SSXXI rcpsSiTTi xaTtiToXy). 

OpaTsXXi S T Tt^dcTjps, xouscm opStvs àSsfi.0 SÈTTO ad BÓ7) — 

SINO a SéXXa yXcopiouo-oicrcr/)L <^£7) ysvsTpiT^si Mxpìa. 

'A [ i .sv. 

CPATRI TPACRXXATTAPS rrsp àBS« T ' KoXav"' P0Ù99W vsXXi 0C9001'. 

Il TESTO è PUBBLICATO IN QUESTO FASCICOLO DELL'ARCAMO A PP . 

215-221. 

Carta pXs'. NsT^scrcrapio | s | Tpaxrapt avxopa Ss Xo SSCTTÌT(O) 

Ss Xi uova^oi sino A pXyf verso xojxavSajjio avxopa x a ì vov cria 

vsacriouvo cnpavspo CTSTCOUXTO a Xo xoipjTspio Ss Xi [xovaT^i T^OS 

ivTpa Xo xXaucTpo Ss Xo (jiovaaTEpio x a ì v o v 9ocras Liovaxo. 

QUESTI CAPITOLI VENGONO PUBBLICATI A PP . 221-223. 

SEGUE LA SOTTOSCRIZIONE : 

' H [ASTa9pac7is TOUTOU TOU TUTtixou ysyovs Ttapà TOU ÌSPÉCOC; 

OpaYxìa>cou Bouxi [fol. pX6'] aàvou xaTSTUTpoTtyjv TOU suXaBscrrà-

TOU xu . KOXAVTOVIOU 'POU990U APXIUAVSPITOU [AOVYJC; àyiou BAP-

OoXojJiatou TTJC; TPUYÓVOC/ KPATOUC; Xcópac; SIVOTCÓXSCÙC;. EÙY_SO-0S 

ÙTtsp à[j.90Tspcov 01 AVAYIVCÓCTXOVTSI? a 9 0 a MIVYJ TOUAVVOUAPIO* 

SSXATI: 10 (SIC). 

I l RESTO DELLA PAGINA E TUTTA la PAGINA SEGUENTE IN BIANCO. 

In CINQUE FOGLI non NUMERATI SEGUE Aa TABOUXA Ss xouavTO 

xovTsvi xouscTTo XiBBpo Ss A Tpico^ Trps9aT. 

Ao OPSIVS Ss Xa SODIVI* Ss Xo TSXCOV ET S S Xo 9apiaaio À 

xapx a ' SINO a xaì vov IVRPI Sovva a Xo (XOVACRRCPT10) pXvj'. 



KouavSo ere myXia Xa a i t a v a Xo eri[xavept. pxa ' . Q u e s t a ag 

g i u n t a di p r i m a m a n o si r i fer isce al cap i to lo ST ere o-arcrcia xa t 

Xt xXeptT^t TVXOFXWT̂ TAV(o) [Xa euSofjiaSa Sa Xa eripa Se Xa Sou.ivtxa 

7cep CPIVA a X aXrpa Sofjitvixa, (fol. pxà ve r so ) , m e n t r e m a n c a 

il t i t o lo r e l a t ivo al d iv ie to d i s e p o l t u r a d i enpavepo nel c i 

m i t e r o dei monac i . 

I l codice p r o v e r r e b b e , secondo la d ich ia raz ione del v e n d i t o r e , 

da l la b ib l io teca P e r r i s d i Angr i , d o v e a v r e b b e a v u t o la s e g n a t u r a 

Ms. 180. P e r ò ne l dorso del la l e g a t u r a i n m e z z a pelle, o l t re a d 

u n car te l l ino incol la to colla s e g n a t u r a Ms. 180 a lapis , è inciso 

in a l t o a l e t t e r e d 'o ro « T y p i c u m /MS » e i n basso i n m o n o g r a m m a 

le l e t t e r e R . F . 

Ques to m o n o g r a m m a fa sorgere il so spe t t o che il m a n o s c r i t t o 

sia a p p a r t e n u t o a l la famigl ia p r inc ipesca Ruffo s ignora d i T r i 

gona , Sinopol i e Borre l lo . E il so spe t t o s a r eb b e d i v e n u t o ce r tezza , 

se n o n fosse s t a t o r a sch i a to la s t e m m a pr inc ipesco , d i cu i sono 

r i m a s t e solo poche t r a c c e o r n a m e n t a l i . D ' a l t r a p a r t e le re lazioni 

t r a il m o n a s t e r o d i T r i g o n a e i p r inc ip i Ruffo r i su l t ano ch ia re da l 

TcoXuxpóviov c o n s e r v a t o i n fine a l cod . V a t i c . gr . 2052 : 

« Qui si c a n t a n o p e r b o n e fest i i n a n t i l a ecelent ia de l P r i n c i p e 

e t p r inc ipessa ogni a n n o nel le festi d e n a t a l e pe r a n t i c a consue

t u d i n e e t sol i to ». 

Tou sÙYeveerTaTou x a ì Xau.7TPIVOTATOU x a ì 6eo(puXàxTou yjfjtcùv 

xupìou Sòv Btxéverou 'Poixpipou Tupìvxitjj 2 / ìXXa (sic) x a t XÓFJTYJTOC; 

SivoTcóXecoc; x a t BouppéXXou x a ì Nixorépyjc; TcoXXà r à ITTJ ( seguono 

a l t r i TtoXuxpóvia). 

I l n o s t r o m a n o s c r i t t o r a p p r e s e n t a il tifico de l m o n a s t e r o d i 

S. B a r t o l o m e o d i T r igona , n o n nel la fo rma or iginale , m a nel la 

t r a d u z i o n e i n l i ngua i ta lo-ca labrese . I l che , se p u ò a t t e n u a r n e 

a l q u a n t o il va lo re d o c u m e n t a r i o , n o n reca n o c u m e n t o al la t r a 

d iz ione l i turg ica , i n q u a n t o i t e s t i sono t r a s c r i t t i f ede lmente 

nel la l i ngua or ig inale , e con u n a correz ione or tograf ica, c h e sor

p r e n d e pe r quel la reg ione e p e r que l l ' epoca d i d e c a d e n z a de l 

grec ismo i ta lo-greco, m i n a c c i a t o dal la progress iva l a t in izzaz ione 

dei suoi m o n a s t e r i . 

È d u n q u e d a agg iunge re al la l i s ta de i T ip ic i occ identa l i 

o i ta lo-greci , che il D m i t r i e v s k i j d iv ide in t r e classi : 



1) Tipico di S. Nicola d i Casole, r a p p r e s e n t a t o d a l cod. Tor i 

nese gr . 216 de l l ' anno 1174, d a l B a r b e r i n o gr . 350 ( I I I . 69) sc r i t t o 

d a J e r o t e o m o n a c o s o t t o l ' i gumeno N i c o d e m o \ da l B a r b e r . 

g r . 383 ( I I I , 102) de l sec. X V I e d a l Vall icel l iano gr . D . 61 de l 

secolo X I V ; 

2) Tipico de l m o n a s t e r o del la M a d o n n a d i Mili (Sicilia), r a p 

p r e s e n t a t o d a l V a t i c a n o greco 1877 de l 1292, da l Viennese teolog. 

gr . 327 ( L a m b e c . = Nessel 144) del secolo X I I I , e da l B a r b e r . 

gr . 359 ( I I I , 78), t ip ico a d a t t a t o alla c a t t e d r a l e d i B o v a , de l 1552 ; 

3) Tipico d i G r o t t a f e r r a t a , r e d a t t o ne l 1300 da l l ' i gumeno 

Biag io I I . 

I l n o s t r o Tipico r a p p r e s e n t a la seconda classe, a l la q u a l e sono 

o r a d a agg iungere i l t i p i co d i S. L u c a A r c h i m a n d r i t a del SS. Salva

t o r e d i Messina del Cod. Messinese greco 115 e quel lo d i S. Mar ia de l 

P a t i r e presso R o s s a n o conse rva to , dicesi, nel la b ib l io teca Un ive r 

s i t a r i a d i I e n a 2 . De l t ip ico d i S. G i o v a n n i d i P a t e l a r i a o Pantel-1 

la r ia (se v e r a m e n t e si t r a t t a d i ques t ' i so la , e n o n d i a l t r a locali tà] 

i n Or ien te ) n o n è il caso d i pa r l a r e , p e r c h è è r a p p r e s e n t a t o d a 

u n b r e v e f r a m m e n t o i n vers ione s l ava s . 

N o n i n t e n d i a m o occuparc i q u i de l l ' i n t r i ca t a m a t a s s a dei 

t ip ic i i ta lo-greci , che s a r à spe r i amo , p r e s t o d i p a n a t a d a ch i g ià 

d a m o l t i a n n i n e h a i n t r a p r e s o lo s t ud io : m a conforme a n c h e 

1 Jeroteo ('Ispó6so<;) e non Izoteo ('l^óùzoq, come leggono Vo-
gel-Gardthausen e Vaccari), é il nome dello scriba. Izoteo non é 
documentato come nome proprio di persona e viene facilmente eli
minato leggendo come e p la legatura delle due lettere, la quale anche 
in altri passi del codice assomiglia molto a una Z. 

2 In base alla supposizione del Korolevskij : « Une copie s'eri 
trouverait à Jena », abbiamo scritto al direttore della biblioteca 
Universitaria di Iena, Prof. Lockemann, per averne la conferma. La 
risposta dichiara che il desiderato tipico di S. Maria del Patir non 
si trova in detta biblioteca. Continueremo le ricerche per rintrac
ciarlo. 

3 Non riporto la bibliografìa relativa ai tipici, perchè la si 
troverà in una comunicazione del Padre Placido de Meester O.S.B, 
Les Typiques de fondation, in corso di stampa nel volume secondo 
degli Atti del V Congresso internazionale di Studi Bizantini, Roma 
1936, in Studi Bizantini e Neoellenici, voi. VI. 



a i l imi t i i m p o s t i dall'Archivio ci r e s t r i n g i a m o a c o m u n i c a r e qua l 

che no t iz ia sulla p e r s o n a che fece t r a d u r r e d a l greco il t ip ico d i 

S. B a r t o l o m e o d i T r igona e a p u b b l i c a r e d u e t r a t t i finali de l n o 

s t r o m a n o s c r i t t o , affinchè i l e t t o r i possano a v e r e sufficiente cono

scenza de l t e s t o t r a d o t t o . 

Colan tonio Ruffo è g ià a b b a s t a n z a n o t o , in q u a n t o fu il p r i m o 

de i p r o c u r a t o r i genera l i de l l 'O rd ine d i S. Basi l io , e l e t to a t a l e 

car ica ne l cap i to lo genera le t e n u t o a S. F i l a r e t o p resso Mile to 

nel la p e n t e c o s t e de l 1579 (Bulkirium Romanum I V , 13, p p . 4 2 1 -

425). D i t a l e cap i to lo è f a t t a m e m o r i a i n u n a re laz ione aUTU.mo 

e t R e v . m o Monsig. P r o t e t t o r e del la Re l ig ione de l Magno Basi l io 

p e r lo Genera le d i d e t t a Re l ig ione « . . .et pe r t a l o rd ine fu f a t t o 

cap i tu lo d a d e t t i f ra t i nel la p r o v i n t i a d i Ca labr ia acciò eliges-

sero per genera le a che D i o le sp i re rà , e t fu e l e t to il p a d r e Colan

ton io Ruffo A b b a t e p e r p e t u o d i S.to Nicola d e B u t r a m o (sic) e t d a 

la S. S. con fe rma to pe r bu l l a apos to l ica ». Cfr. Cod. Va t i c . l a t . 6193, 

fol. 215. A i ff. 593-594 dello s tesso codice si t r o v a u n a l e t t e r a 

d e « l ' A b b a t e Ruffo Gen.lo de l l 'Ord . d i S. Basi l io » al Card . Sir le to , 

p r o t e t t o r e de l l 'Ord ine , ne l la q u a l e il Ruffo d à ragguag l io del la 

s u a a t t i v i t à r i fo rma t r i ce e delle difficoltà i n c o n t r a t e : . . . « I o n o n 

m a n c h e r ò t r a v a g l i a r e (sic) con l a m i a croce s o p r a d ' i spa l l i e t 

spenderce la p r o p r i a v i t a a se rv i t io de l g r a n Signore I d i o e t d i 

q u e s t a S. ta Re l ig ione ». L a l e t t e r a è d a t a t a d a Ca rbone 20 a g o s t o 

1580. 

L ' a n n o successivo furono mosse l a g n a n z e sulla c o n d o t t a 

de l Ruffo d a ce r to M a r c ' A n t o n i o Siscara : « P u o c o d i anz i p e r la 

p o s t a h o sc r i t t o a V. S. I l l . m a e R e v . m a d ' a l cun i progress i , c h ' u s a 

meco il R . m o Genera le d i S. Basi l io c o n t r o ogni d e b i t o d i r ag -

g ione » ( L e t t e r a a l S i r le to de l 23 d ie . 1581 ne l V a t . l a t . 6194 f. 230). 

B e n p iù g r a v i a p p u n t i e r a n o s t a t i f a t t i su l c o n t o d e l l ' A b b a t e 

genera le d a l Conte d i S inopol i e Bur re l lo (Fabr iz io Ruffo, m o r t o 

ne l 1587) i n u n a l e t t e r a a l Si r le to s c r i t t a d a N a p o l i il 20 febbra io 

1574 : « Mi h o i n g e g n a t o con ogni so r t e d i amorevo lezza u s a t a allo 

a b b a t e Co l 'An ton io Ruffo po t e r lo i n d u r r e a r i m a n e r s i ne l suo 

Mones te r io a fare il servizio d i N . S. D io e t c o n v e r t i r e l ' i n t r a t e 

à beneficio d i quel la chiesa , p e r n o n c o n s u m a r l e p e r l ' hos te r ie e t 

p e r a l t r e s t r a v a g a n t i spese c o m e fin'hora h a f a t t o . M a c o m e d i 



sua n a t u r a è h u o m o i n q u i e t o e t ins tab i le , n o n h a v o l u t o farlo e t 

con la m e d e s i m a o s t i na t i one che h a a v u t o s e m p r e , se n e v i ene a 

R o m a . E t p e r c h è sò q u a n t o V . S. I l l m a in q u e s t o p a r t i c o l a r e 

e t i n o g n ' a l t r a cosa m i a m ' h a favor i to , n o n voglio m a n c a r e d i 

s u p p l i c a m e l a d i n u o v o , che d o v e l 'occas ione se le p r e sen t i , si 

degn i f avor i rmi a l sol i to ; il che spero che farà e t p e r m e r i t o del la 

m i a s e r v i t ù e t pe r favor i r v e r a m e n t e u n a cosa t a n t o g i u s t a » 

(Vat ic . l a t . 6185, fol. 165). 

I l m o n a s t e r o a c c e n n a t o i n q u e s t a l e t t e r a p u ò essere o S. B a r 

t o l o m e o d i Tr igona , del qua l e il n o s t r o Colan tonio figura a rch i 

m a n d r i t a a n c h e in u n ' a n n o t a z i o n e de l Cod. V a t i c . gr . 2051 , de l 

fol. 68 (vedi so t to ) , o p p u r e S. Nico la d i B u t r a n o , d i cui il m e d e 

s imo si e ra a r c h i m a n d r i t a a l t e m p o del la sua p r o m o z i o n e a 

Genera le (1579). 

D a l l a s o p r a v v e n u t a p r o m o z i o n e si v e d e che le l a g n a n z e d i 

F a b r i z i o Ruffo n o n so r t i rono l 'effetto des ide ra to . F o r s e e r a n o in

f o n d a t e o p a r v e r o e sage ra t e , s t a n t e i n o t i c o n t r a s t i fra i m o n a s t e r i 

e i S ignor i e i C o m m e n d a t a r i , acu i t i s i a l lora pe r la r ipa r t i z ione 

del le r e n d i t e secondo le prescr iz ioni de l Concilio T r i d e n t i n o 1 . 

Che le re laz ioni t r a i m o n a c i bas i l i an i e il c o n t e Ruffo fos

sero m o l t o t e s e si r i c a v a a n c h e d a u n a l e t t e r a d i « F r a A n t o n i o 

R o c c h o de Carbon i » a l Sir le to , i n d a t a del 20 n o v e m b r e 1581 

(Cod. V a t i c . L a t . 6194 f. 224), che p u b b l i c h e r e m o pe r esteso. 

R i c o n f e r m a t o ne l la car ica , il Ruffo m o r ì ne l m a r z o 1585, 

c o m e si r i c ava d a u n a l e t t e r a d i O t t a v i a n o P a s q u a vescovo d i 

Ge race al Si r le to in d a t a de l 28 m a r z o 1585 : « L a re laz ione , ch ' io 

d o v e v o fare a V. S. I l l .ma p e r l ' e ssen t ione d e l l ' A b a t e Co lan ton io 

Ruffo n o n posso , com'e l l a si d e g n a r i c o r d a r m i colla s u a d e ' 28 de l 

p a s s a t o , m e t t e r l a i n effetto, sendo esso A b a t e la s e t t i m a n a pas 

s a t a g i t o a migl ior v i t a , c o m e a q u e s t ' h o r a se n e s a r à d a t o av iso ». 

(Vat ic . l a t . 6195 f. 761). 

1 Da l Reg. Vat ic . 1713 fol. 206 (olim 346) si r i leva che nel 
maggio 1542 il Card. P ie t ro Paolo Par is io succede al defunto Gio
vann i Antonio Ruffo nella Commenda del «Monaster ium S. B a r t h o -
lomei de Trigona S. Benedict i vel a l ter ius Ordinis, Oppiden. seu al te-
r ius dioc. ». 



U n l a t o d e l l ' a t t i v i t à d i Colan tonio Ruffo, p e r ò a n t e r i o r e a l la 

s u a n o m i n a a d A b b a t e genera le , ci è r i ve l a to d a i m a n o s c r i t t i 

cop ia t i o t r a d o t t i d i e t ro suo o rd ine . I n p r i m o luogo v i ene i l V a t i 

c a n o greco 2 0 5 1 , c a r t aceo d i fogli 1 2 8 , c o n t e n e n t e le t r e l i tu rg ie 

d i S. G i o v a n n i Cr i sos tomo, d i S. Basi l io e d i S. G e r m a n o P a t r i a r c a ; 

po i le messe de comuni e i prefazi , cbe sono m e r e t r a d u z i o n i d a l 

l a t i no i n greco 1 . I l n o m e de l Ruffo r i su l t a d a u n ' a n n o t a z i o n e , i n 

p a r t e cance l l a t a , m a t u t t a v i a suff ic ientemente leggibile, a fol. 6 8 : 

CPÀFTO cpàpe rcép JAS àSBaTS KoXavTÓvio Poutpcpo ApY_I[j,avSp!.TA 

Ss s a n t o (fin q u i la cance l l a tu r a ) BapToXouso Ss Tpiyovt. 

I n secondo luogo v i ene il nos t ro codice, s o p r a de sc r i t t o , 

c b e con t i ene , t r a d o t t i in i t a l i ano con sp icca to colore ca labrese , 

il t i p i c o l i tu rg ico e le regole c o n c e r n e n t i l 'ufficiatura, i cibi , i 

d ig iuni , il ve s t i t o , le ca r i che m o n a s t i c h e e a l t r e d isposiz ioni c i rca 

l ' a cce t t az ione e l ' o rd inaz ione de i m o n a c i , i r a p p o r t i con d o n n e , 

la s epo l tu r a degli e s t r ane i , ecc. 

D a u n conf ron to con i t ip ic i de l S. S a l v a t o r e d i Mess ina e d i 

S. Mar ia Odig i t r i a del P a t i r e ci r i su l t a che esso ne l la p a r t e l i tu r 

gica s ino a t u t t o il t r i o d i o è i m m u n e da l le a g g i u n t e che sono s t a t e 

i n t r o d o t t e i n ques t i . B a s t i a c c e n n a r e che v i è omessa la fes ta de l 

s a n t o fonda to re . I n f a t t i m e n t r e i l nos t ro h a s o l t a n t o a l 1 9 d i 

agos to Xa <PSTITA Ss Xo ERAVTO [I.APTIPS AvSpea [IIXITON (cioè TOU àyìou 

[I-ÀPTUPOC/ 'AvSpsou TOU o - T p a T 7 j X a T o u ) , il Messinese su r a s u r a h a 

TOU àyìou TOCTPÒC; TJLICOV BapOoXouaiou TOU VSOU x a ì TOU àyìou 

'AvSpsou... e in ca lce : TOU àyìou TcaTpòc; vjwcov BapOoXouaìou 

TOU xTYiTopoc;, e la cop ia de l P a t i r e r eg i s t r a p i ù p r e c i s a m e n t e : 

fzvy)[I/y) ^TOÌ, xoìf/,7)cric; TOÌÌ aot.Sifj.ou XAÌ [zaxapiou x a ì ó a i c o T a T O U 

1 Notiamo di passaggio che nel cod. Vatic. gr. 2 0 5 1 al voca
bolo prefazio, prefazi, corrisponde TTPOOÀT&ov, TRPCXPX-̂ M e persino 
ÌRPCXPVJTETAI (fol. 1 2 8 ) . Il manoscritto È stato copiato S'.À ysiphc, NixoXàou 
-roti Mapya^w; IV XCIJR/) Barbavo) (Vazzano, tuttora esistente e non 
Kar̂ ÀVCO, Cassano, come leggono Vogel-Gardthausen, Die griechi-
schen Schreiòer, p. 3 5 1 e A. Vaccari, La Grecia nell'Italia meridionale 
p. 3 0 9 ) ~r:c KaXa[3?ia; i~zi TC~> ànò Xpta-OU yEvvrjasox; atpi; ( 1 5 6 0 ) (J.7)vì 
'IouXXico Xa' ìvS. -;'. per commissione del sacerdote Stefano Franzo di 
Vazzano, come dice l'annotazione : Toùro TÒ FÌ!,(3Xiov ia-bi STE<pàvo\j 
TOU ispéco? TIJS BXT̂ ÀVO'J XCÀFWR); (non Ka-Î ÀVOU, e tanto meno, BapSàvou 
come ha Vogel-Gardthausen, o. e, p. 4 0 4 ) . 

http://aot.Sifj.ou


TOttpòe; TJJJICOV BapGoXofiaiou. èyéveTO Ss YJ XOIJÌYJO-IC; èv èrsi '^XXrj' 

( = a. 1130 : cfr. la s tessa n o t a o b i t u a r i a presso A. Rocch i , Oodices 

Cryptenses p . 420 e Batiffol, Abbaye de Rossano, p . 35 e 66) K 

Si p u ò p e r t a n t o affermare che la t r a d u z i o n e i t a lo -ca labrese 

è s t a t a f a t t a s u d i u n m a n o s c r i t t o pe r e t à assa i p ros s imo a l 

s a n t o fonda to re . 

Q u a n t o poi alle regole c h e seguono si p u ò invece a m m e t t e r e 

c h e esse i n p a r t e a b b i a n o sub i to del le a g g i u n t e e modif icazioni , 

qua l i v e d i a m o a n c h e negli a l t r i t r e t ip ic i (Rossano , Messina e 

Mili), d o v e si n o t a n o r i l e v a n t i differenze nel la fo rma e ne l l ' o rd ine 

(ehi le m e t t e i n pr inc ip io , ch i al la fine, chi le i n t r a m e z z a ) . Pe r c iò 

a n c h e il n o s t r o in q u e s t a p a r t e n o n t r a s c u r a la festa d i S. B a r t o 

lomeo d i T r igona a c a r t a pie;' Xa cpscrra Ss Xa psaxa jxsjiopia 

Ss XO voenrpo Ttaxps (e p o c o d o p o Xa ^ s a x a ji.eii.opia Ss Xo vociTpo 

Ttarps ps^epsvSo) e a c a r t a pxvj' «paT^sjio Xa fi.sa.opta Ss Xo voo-xpo 

aavTiaaifxo ST ps|3spsv8icTcri[i.o Trarpe voerrpo. 

S t a n d o al la d i ch ia raz ione che si legge ne l p r o e m i o al t i p i co 

Messinese 115, q u e s t e regole sono i n g r a n p a r t e ope ra d e l l ' a u t o r e 

de l p r o e m i o stesso, il cu i n o m e n o n c o m p a r e in c a u s a d i l a c u n a 

nel t e s t o pe r c a d u t a de l p r i m o , f o g l i o , m a che con felice e so l ida 

ipotes i de l M a t r a n g a , acco l ta da l Ross i , si p u ò ident i f icare ne l suc

cessore i m m e d i a t o d i S. B a r t o l o m e o e p r i m o a r c h i m a n d r i t a d i Mes

s ina , S. L u c a (Cfr. Sa lv . Ross i , La prefazione al TUTOXÓV del Mona

stero del SS. Salvatore, scritto da Luca primo Archimandrita in Atti 

della R. Accad. Peloritana, X V I I , 1902-3, p p . 71-84 : si v e d a o r a 

a n c h e Cozza-Luzi , Nova Patrum, Bibliotheca, X , p a r t e I I , R o m a 

1905, p p . 117-147). 

Ora l ' ope ra legis la t iva m o n a s t i c a d i L u c a n o n si b a s a p iù su 

u n ' i p o t e s i , m a v iene e s p l i c i t a m e n t e d i c h i a r a t a nel l i « Canon i » e 

n e « L a esor ta tz ion i » che p u b b l i c h i a m o a p . 215 ss. : « raco l t i . . . con 

m o l t o s t u d i o da l San t i s s imo P a d r e n o s t r o L u c a super ior i d e 

q u i s t o venerab i l i e t m a g n o m o n a s t e r i o del Sa lva to re , l e t t i d o 

p ò nello cospe t to d e li s an t i s s imi a b b a t i e t m o n a c i cong rega t i 

1 Circa l'anno e il giorno della morte di S. Bartolomeo non 
debbono più sussistere incertezze, come presso Orsi, Le chiese basi-
liane della Calabria, p. 172 «morto verso il 1140» e p. 117 «muore 
nel 1130». 
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pe r v o l u n t à d e Id io i n q u e s t o i l lus t r i ss imo m o n e s t e r i o ogni a n n o 

e t d a t i in escrittis a t ogn iuno delli a b a t i pe r u t i l i t à d e l ' a n i m a 

d i t u t t i li m o n a c i nell i g iorni de l p o t e n t e e t s a n t o r r è n o s t r o R o -

giero nell i d ì de l m o n d o 6641 , ind iz ione u n d e c i m a » . ( = a. 1133). 

Ques t a d a t a r iceve p i e n a confe rma d a quel lo che si conosce 

i n t o r n o a S. L u c a . 

C h i a m a t o d a l r e R u g g i e r o I I , q u a n d ' e r a i g u m e n o d i S. Mar i a 

Odig i t r i a de l P a t i r e , a g o v e r n a r e il M o n a s t e r o de l SS . S a l v a t o r e 

d i Messina, v i g iunse q u a n d o n o n n e e r a a n c o r a t e r m i n a t a la 

fabbr ica ( x a ì Ttpòc; TÒV uvrjfAOveuOévTa Oeìov TOU ScoTrjpoc; vaòv 

àcpixóuevoi UTjTtco àTcrjpTicaévov T u y / à v o v T a si legge ne l p roemio : 

la fabbr ica , secondo u n a n o t a de l cod . Messin. gr . 132 f. 6 V , 

c o m i n c i a t a ne l 1122, e d u r a t a dieci ann i , fu c o m p i u t a 'IouXìcp [AYJVÌ 

ìSumtòvoc; i' TOU èrouc;, cioè ne l 1132). A s s e c o n d a n d o il 

r e N o r m a n n o nel la r i fo rma del m o n a c h i s m o greco d i Sicilia 

e del le Calabr ie , compi lò d a d ivers i an t i ch i t ip ic i del m o n a s t e r o 

d i S t u d i o , del la S a n t a M o n t a g n a , d i G e r u s a l e m m e e d a opere d i 

s a n t i P a d r i le regole r i g u a r d a n t i la c o n d o t t a corpora le e sp i r i t ua l e 

e la cos t i tuz ione de i m o n a c i , e v i agg iunse a n c h e quel le che a v e v a 

app reso da l la t r ad i z ione n o n s c r i t t a (àypaqjoc; TcapàSoa^) c i rca l'uf

ficio ecclesiast ico, il c ibo e la b e v a n d a e ogni a l t r a a m m i n i s t r a 

zione, r i unendo le in u n solo TUTUXÓV. Ques to fece, p e r c h è col 

t e m p o n o n per issero e cadessero i n d i m e n t i c a n z a e pe r obbed i r e 

ins ieme a n c h e a u n c o m a n d o de l r e (TCJ> PaaiXix&j TtsiGap^ouvTsc; 

Ttpoo-TayuaTi : cfr. « anco pe r lo p r e c e t t o e t v o l u n t à de l s an t i s 

s imo e t for te e t felicissimo r r é »). E s iccome le regole d o v e v a n o 

a v e r e v igore a n c h e pe r a l t r i m o n a s t e r i , ecco che il m o n a s t e r o de l 

SS . S a l v a t o r e del la l ingua de l F a r o , v i ene e leva to a d a r c h i m a n -

d r i t a t o con g iur i sd iz ione su d e t e r m i n a t i m o n a s t e r i e g rang ie 

a l d i q u a e a l d i là dello S t r e t t o ; e L u c a , des igna to da l r e p r i m o 

a r c h i m a n d r i t a , fa leggere i « Canon i e la E s o r t a z i o n e » nel lo 

« cospe t t o d e li San t i s s imi a b a t i e t m o n a c i ivi congrega t i », ecc. 

E il d i p l o m a d i R u g g i e r o I I che sancisce l ' e rezione de l l 'Arch i -

m a n d r i d a t o d i Messina e l a n o m i n a d i L u c a a d a r c h i m a n d r i t a , 

e n e definisce la g iur i sd iz ione ( t r ad u z . l a t i n a presso P i r r i , Sicilia 

Sacra I I , P a l e r m o 1733, p p . 974-977 ; copia del l 'or ig inale greco 

i n Cod. V a t i c . L a t . 8201 fol. 56-59) p o r t a p rop r io la s tessa d a t a 



dei Canon i de l n o s t r o m a n o s c r i t t o , con i n p iù il mese : |i.7)vì 

cpeupouapicp ìvS. èvSsxàTV) èrouc; ,<t%\i-«-'- 1 

Così che l ' ope ra d i S. B a r t o l o m e o d i T r i g o n a « l ' h o m m e d e la 

r éo rgan i sa t i on m o n a s t i q u e qu i su i t en Grande -Grèce la c o n q u è t e 

n o r m a n d e » v iene c o n t i n u a t a e i n t e g r a t a da l suo discepolo L u c a , 

le cui cos t i tuz ioni , d a t a la c o m u n e or ig ine de i m o n a s t e r i d i Tr i 

g o n a e del P a t i r e , fonda t i d a S. B a r t o l o m e o a n t e r i o r m e n t e a 

quel lo d i Messina, fac i lmente d o v e v a n o essere a d o t t a t e a n c h e 

da i cenobi i , che n o n d i p e n d e v a n o d a l l ' a r c h i m a n d r i t a del SS. Sal

v a t o r e . 

È q u i n d i b e n e spiegabi le cbe a n c b e ne l la seconda m e t à de l 

secolo X V I l ' A r c h i m a n d r i t a d i S. B a r t o l o m e o d i T r igona , il n o 

s t ro Colan tonio Buffo, conoscesse il Tipico de l suo f o n d a t o r e con 

le regole d i S. L u c a . Meno ch i a r a a p p a r e invece la r ag ione d i 

ave r lo f a t t o « t r a s l a t a r e » i n i t a l i ano-ca lab rese c o n s e r v a n d o l 'al

f abe to greco . 

P r e m e t t i a m o , i n t a n t o , che ci sono mo l t i esempi d i s c r i t t u r e 

i t a l i ane con c a r a t t e r i greci e v iceversa . R i c o r d i a m o , p e r l ' I t a l i a , 

la c a r t a Cag l i a r i t ana degli a n n i 1089-1103, r i s t a m p a t a r ecen te 

m e n t e d a A. M o n t e v e r d i , Testi volgari italiani anteriori al due

cento, T e s n r o m a n z i a c u r a d i G. B e r t o n i N . 3, R o m a 1935 p . 

1 SALV. BOSSI, O. C. scrive : «La carica di Arch imandr i t a fu con
cessa a Luca nel 1134 e vi «restò a capo sino al 1175». Ora in base 
al documento c i ta to la p r i m a d a t a dev'essere p o r t a t a al 1133, feb
braio , e fors 'anche al 1132, perchè nel d ip loma si usa il t e m p o pas
sato r iguardo all 'elezione de l l ' a rch imandr i ta (JMKV T O I . . . ?) YAXIJVÓT)'); 
7];J.<ÒV y.y.i APXI[IAV8PÌT7)V -ROYXPV... TRPOEBIXETO) e il p resente per r i spe t to alle 
donazioni (xai ~cr/.... TCOV EÙTEXECETÉPCOV (xovaongptcov àcpispot xal àvafKhrjai 
xf) TOIAÙT-IF) V^P?)- Non po t rebbe coincidere col compimento della fab
brica (luglio 1932)? Non può poi ammet te r s i ohe Luca sia r imas to 
in carica sino al 1175, p resun to anno della mor t e , come scrive il 
Bossi seguendo l 'opinione comune. Già quando fu eletto doveva 
essere in e tà avanza ta , se nel d ip loma si par la di lui xal XPÓVY xal 
TTEIPA (ISYTCTTII)... Y E Y O V W ; xarà TTOXÙ SoxL(xa>TATOQ. Dal l ' esa t ta in terpre ta
zione dell 'epitafìo giambico res ta fissata la di lui m o r t e al 27 feb
bra io 1149 ; cfr. Card. Mercat i , Per la storia dei manoscritti greci, 
p . 167s. Sulle copie dell 'epit . dovu te a Giovanni di S. Maura , v. le 
nost re Note d'epigrafia bizantina in Bessarione 37 (1921), p p . 155-157. 



2 9 - 3 3 ; l ' an t i co v o l g a r i z z a m e n t o Sicil iano de l t e s t o g reco ' d i 

S. Marco , seconda m e t à de l s. X I V , t r a t t o d a l cod. Messin . 

gr . 1 1 2 , ff. 5 2 - 5 3 , i l l u s t r a to d a G. A. Cesareo negli A t t i de l l 'Acca

d e m i a P e l o r i t a n a de l l ' a . 1 8 9 8 e r i p r o d o t t o i n Studii e Ricerche su 

la letteratura italiana, P a l e r m o , S a n d r o n , s. a. p . 2 9 - 5 2 e r i s t a m 

p a t o a n c h e d a E . Monac i , Crestomazia italiana dei primi secoli, 

p p . 4 1 1 - 4 1 2 ; i t e s t i vo lgar i p u b b l i c a t i d a l Marc i ano N a n i a n o 2 2 5 

de l secolo X V I d a F . P r a d e l , Griechische und Sùditalienische 

Gebete, Beschvjòrungen und Rezepte des Mittélalters, Giessen 1 9 0 7 , 

p p . 1 4 - 3 2 . P e r l 'Or i en t e r i co rd iamo solo a l cune opere in d i a l e t t o 

c re tese s c r i t t e i n l e t t e r e i t a l i ane , c o m e il Sacrificio di Abramo, 

e il Fortunato d i M a r c a n t o n i o Foscolo del n o t o codice N a n i a n o 7 9 , 

e l'Esposizione della fede cristiana a M a o m e t t o I I d i G e n n a d i o 

Scolarlo t r a d o t t a in t u r c o con c a r a t t e r i greci , sul cui e sempio 

si sv i luppò u n a r icca l e t t e r a t u r a t u r co fona (cfr. S. A. H a d u v e r -

dog lu -Theodo tos , ' H -roupxóipcovos ÉXXTJVIXT) «piXoXoyia in 'ETCSTTJ-

pìc; 'Era ips iac; BUCOCVTWCOV STTOUSCOV, TOU. Z ' ( 1 9 3 0 ) p p . 2 9 9 - 3 0 5 ) . 

Qui e n t r a senza d u b b i o in gioco il b i l ingu ismo con l ' a l fabe to 

de l l ' una l ingua differente d a quel lo de l l ' a l t r a , e c o n le s u e oscil

lazioni d o v u t e alle var iab i l i inf luenze dei f a t to r i e tn ic i e cu l tu 

ral i . I l p r o c e d i m e n t o p i ù n a t u r a l e s a r eb b e s t a t o p o r r e faccia a 

faccia l 'or iginale e la t r a d u z i o n e con la grafia p r o p r i a d i c i a scuna 

l ingua , c o m e fu in f a t t i p r a t i c a t o in t a n t i codici biblici b i l ingui , 

i n q u a l c h e m a n o s c r i t t o del le t r a d u z i o n i d i Mass imo P l a n u d e , e, 

pe r t o r n a r e a l c a m p o l i turgico, in codici c o n t e n e n t i l'Ordo missae 

e a l t r i t e s t i , nelle vers ioni d i L e o n e « Tuscus » e d i Nicola d i Casole ; 

a d es. ne l codice d i K a r l s r u h e (fondo E t t e n h e i m - M i i n s t e r 6 , 

circa del sec. t r ed ices imo) . Ma ciò r ich iedeva u n a conoscenza del le 

d u e l ingue difficilmente raggiungib i le in cer t i luoghi e t e m p i . 

C'era qu ind i chi si a c c o n t e n t a v a o d o v e v a a c c o n t e n t a r s i de l t e 

s to e del la t r a d u z i o n e o a n c h e del la sola t r a d u z i o n e ne l l ' un ica 

grafìa ufficiale, o che gli era p i ù fami l ia re . A d esempio , ne l cod. 

A m b r o s . gr . 3 5 0 ( F . 9 3 sup . ) , a p p a r t e n u t o a Nicola Mesar i tes , 

si t r o v a la messa l a t ina t r a s c r i t t a in l e t t e r e greche con la t r a d u 

zione in te r l inea re greca, la qua l e si d o v r e b b e a i Greci de l l ' I t a l i a 

mer id iona l e u n i t i con R o m a , c o m e s u p p o n e A . He i senberg , 

Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der 



Kirchenunion, IT, Sitzungsberichte der bayer. Akad. der Wissen-

schajten, Mi inchen 1923, 2 . A b h a n d h m g p . 14: il t e s t o a p p . 46-52. 

C o m e p u r e ne l cod . A m b r o s . gr . 133 ( B . 112 sup . ) si t r o v a u n f ram

m e n t o d i pe r i cope evangel ica pe r il v e n e r d ì s a n t o i n greco colla 

ve r s ione a l b a n e s e in t e r l i nea re i n c a r a t t e r i g r e c i : cfr. N . Borg ia , 

Pericope evangelica in lingua alhane.se, Studi liturgici, 2. G r o t t a -

f e r r a t a 1930. A g g i u n g i a m o a n c h e il codice de l l 'Arch iv io d i S. P i e 

t r o V a t i c a n o 152, misce l laneo del la fine de l secolo X V , che ne i 

ff. 134 v . , 140 con t i ene glosse greco-s lave p u r e i n ve r s ione greca 

e t r e b r e v i canzon i d ' a m o r e , il t u t t o i n c a r a t t e r i greci , o l t r e a d i m a 

b r e v e poesia t u r c a , p a r i m e n t i in c a r a t t e r i greci . I t e s t i s lavi , sc r i t t i 

ne i m a r g i n i nel la p r i m a m e t à de l secolo X V I , s a r a n n o ed i t i da l 

Prof. A n d r é M a z o n e da l D o t t . Ciro Giannel l i . Ne i ff. 176-213 

si con t i ene la r i c o r d a t a confessione tu rco -g reca dello Sco lano . 

N e l caso po i de l n o s t r o Colan ton io Ruffo, si p u ò p e n s a r e che 

egli p e r n a s c i t a e pe r educaz ione fosse c resc iu to s o t t o l ' influsso 

del la l i ngua e del la c u l t u r a i t a l i ana , e che ne l p a s s a r e p e r voca 

z ione o pe r a l t r i m o t i v i alla regola di S. Basi l io sent isse il b i sogno 

d i i s t ru i r s i nel la l i tu rg ia g reca a n c o r a i n u s o ne l m o n a s t e r o d i 

T r igona . L a cosa gli d o v e v a r iusc i re p i ù agevole , se leggendo il 

t e s t o l i tu rg ico in l i ngua greca t r o v a v a g ià t r a d o t t e e t r a s c r i t t e 

nel la s tessa s c r i t t u r a le i s t ruz ioni e ce r imon ie che d o v e v a n o ac 

c o m p a g n a r e il c a n t o e la rec i ta . I n t a l m o d o era s a l v a t a a n c h e 

l ' a p p a r e n z a , del t u t t o greca , b e n c h é la l i ngua p a r l a t a e megl io 

conosc iu ta fosse l ' i t a l i ana . 

I l caso del Ruffo p o t e v a r ipe te r s i (e b e n spesso si r ipe tè ) per 

a l t r i d i v e n u t i Calogeri p u r p r o v e n e n d o d a u n a m b i e n t e i t a l i ano : d i 

gu isa che a n c h e conse rvandos i i n t e g r a la l i tu rg ia g reca , la l i n g u a 

del la conve r saz ione ne i m o n a s t e r i p i ù a c o n t a t t o con la soc ie tà 

finiva p e r essere quel la i t a l i ana . Se invece v e n i v a n o r e c l u t a t i 

m o n a c i d a paes i , d o v e la l i ngua p a r l a t a e ra la greca , essi conse rva

v a n o la grafia g reca a p p r e s a m a g a l i a s t e n t o fin d a g iovan i , p u r 

t r o v a n d o s i a c o n t a t t o con la l i ngua e la c u l t u r a i t a l i ana , c h e 

finirà p e r p reva le re . I n s o m m a t a n t o ne l l ' I t a l i a mer id iona le , 

q u a n t o i n a l t r i t e r r i t o r i i g ià a p p a r t e n u t i a l l ' impero b i z a n t i n o 

si è p r e s e n t a t o il f enomeno d i u n a l e t t e r a t u r a b i h n g u e i n c a r a t t e r i 

greci . 
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L ' a p p a r t e n e n z a de l Ruffo a d a m b i e n t e cu l t u r a l e i t a l i ano è 

c o n f e r m a t a a n c h e da l f a t t o che egli s tesso n o n t r a d u c e , m a fa 

« t r a s l a t a r e » d a a l t r a p e r s o n a . E q u e s t a è e s p r e s s a m e n t e n o m i 

n a t a nel la so t toscr iz ione , che si legge i n fine al nos t ro codice : 

' H [XSTOCCPPACRT̂  — ysyovs rapa TOU ÌSPSCOC' Opayxiaxou Bouxiaàvou 

e tc . Nel la so t toscr iz ione a fol. 232 è f a t t o solo il n o m e d i pe r 

sona , €>PAYXTCRXOC;, qualif icato c o m e sace rdo te , i n t e r p r e t e e sc r iba . 

N e s s u n ' a l t r a no t i z i a a b b i a m o p o t u t o raccogl iere i n t o r n o 

a q u e s t o Vuc i sano , che n o n c o m p a r e n è presso V o g e l - G a r d t h a u s e n 

n è presso il Vacca r i . S o l t a n t o ne l cod. V a t i c . gr . 1252 si t r o v a n o 

a n n o t a z i o n i marg ina l i d i A n d r e a e di F i l a r e t o Vuc i sano . B a s t i 

r i ferire quel la d i fol. 181 : T ò RAPÒV BTJBXIOV SVS TOU ÀYÌOU 

ÀTCOCRRÓXOU BapOoXoiiéou TTJC/ Tpuyóvoc; TCOU TO sSaviemxoc syò) 

ISPSUC; <PiXàp£To£ BOUXSIO-avoc;. ÈYPA(<PV)) TÒ RAPÒV |J.ACPT(ITO) SÌ£ 

T/)V A' TYJ£ ÌVS. e ÈRI a<PXB' ( = 1 Marzo 1532). U n C o s t a n t i n o 

Bouxtmàvoc; si t r o v a g ià i n u n a c a r t a Opp idense del 1188 

(Tr incherà , Syllabus, p . 227). 

I l codice è s t a t o u s a t o a n c h e nel la chiesa, c o m e r i levas i d a 

a g g i u n t e f a t t e i n m a r g i n e d a m a n i d iverse , del le qua l i n o t i a m o 

quel le a fol. C. : o r a usyyXio OPSIVATO aXXo [XICRO-AXS SI XOPIO 

XS aXXs v(OC7T)PS TITCÌXAI e a fol. P': al lo missal i ( m ) a n c a n o li e t c . 

E p e r ò no tevo le che la t r a d u z i o n e de l Vuc i sano sia a n t e r i o r e alla 

r i fo rma i n t r o d o t t a ne l m o n a c h i s m o i ta lo-greco col l ' i s t i tuz ione 

del la Congregazione de l l 'Ord ine di. S. Basi l io , del la qua l e Colan-

ton io Ruffo d i v e n n e il p r i m o p r e s i d e n t e genera le . 

Ques t a t r a d u z i o n e del l 'uff iciatura e delle regole discipl i 

n a r i d i L u c a A r c h i m a n d r i t a p u ò r a p p r e s e n t a r e u n t e n t a t i v o d i 

conoscere e r e s t a u r a r e l ' an t i ca osse rvanza , d i f ron te alle i n n o v a 

zioni i sp i r a t e alla l i t u rg i a l a t i n a ? N o n s a p p i a m o . P e r ò la l i tu r 

g ia l a t i n a p u r e in l i ngua greca e ra già p e n e t r a t a a n c h e i n S. B a r 

t o lomeo d i T r igona , c o m e ci a t t e s t a n o i d u e codici g ià Tr igonens i : 

il V a t i c . gr . 2051 con le messe e i prefaz i t r a d o t t i da l l a t ino , e il 

cod . Messinese 107, con il « K a l e n d a r i u m sìciliensi ve l po t i u s ca la-

br iens i d ia lec to l i t t e r i s ve ro graecis s c r i p t u m », c o m e lo descr ive 

il Manc in i (è s c r i t t o d a m a n o d ive r sa d a quel le de l n o s t r o codice) . 

( In u n a l t r o a r t ico lo s a r a n n o e s a m i n a t i d a l l a t o l inguis t ico 

i t e s t i che seguono) . 



I . — T R E N T A T R E C A N O N I M O N A S T I C I R A C C O L T I D A 

L U C A A R C H I M A N D R I T A D I S. S A L V A T O R E D I M E S S I N A 

Kàvovt, ATj xouaXi Tpà-rravo Ss XópSivs uovàemxo XOVTCÓOTI 

VSXXTJ aravT(i). aiou oòvi|3spo-àXi STXOULISVIT^I CTÓVOSI SaXXi xovypeyàTi 

aàvr j i ) S T Sigivi 7r|aT)pe • T£IOS Sa o-àvr(o) Bao-iX(io) ST àXTpi 

aavT(t) Tt(àT)ps ST fxóvaT^i: 

paxóXTt Sarcò xòv UÓXTO OTOUSICO SaX aavracrer/ju-o TrdtTpe vóerrpo 

A o ù x a crooTTspiópi Ss xouicrro (3svspàp(3iXi ST fi.àyvo uovao"Tspt.o 

SsX EaX[3aTÓps, XSTTI SOTTO vsXXo xoa-rrsTTo Se Xvj aavTTrjo-cnrjjAt. à|3-

(3aTt. S T (ióvaT^i xovypsyàTi. Ttsp poXoùVrà Ss 'HSio * tv XOUSOTO 

YjXXoo-TpY]crcn);i(o) ti.ovsaTspio ovyvyj àvvo S T SOCTI ìv SCRXPY]TT7)c; aT 

òvyvioovo SeXXi a(3|3àTi Ttèp oÙTTjXTjT^à) Ss Xàviji.a Ss TOÙTTI XI 

fXÓvaT î vsXXt ytopvi SsX TOTSVT/) ET aavT(o) pps vóatTpo 'Poyispo 

VSXXY) Sv) SSX fzòvSo £ c; y. a tvS. là \ 

A T VÓJJLS SsX CTtyvópt Sio TtaTps OUVLTOTSVTI. S T SeXXo oòvrj-

ysvrjTo aouco 9tyXtóXo ST SSX craX(3aTÓps VÓCTTOO IscrouxpYjcTTO ST 

SsX c?avTTY)o-o-7jfi.o p^outóvou S T (3yjj3i<pixàvT(s) cnr/jpiTou, wSt|3rjo"a Si-

PrjViTà Si èxouàXs vaTOÙpa S sxouàX TtoTSVT^ia. 

E ppévs iv ovyviv xócra ovxofAivT^iaps Sa SSio ST 9ivips iv Sto, 

xó[is àXxouvrj Ss Xi craTCìsvTyj àvvo SITTO. 9paTsXX7] S T TtaTps, vov 
PoXsuo òpSivàps aT fBóvj, fxa psxopSàps àii.t,xàp(37]XiusvT. à XXa 9pa-

TspviTa S T iv KpvjaTO (BocrTpa xapiTa x ó u s ersuo opSivaTi SaXXi aXTpi 

aàvTi SiPivYj TtaTps vócrTpi • S T [i.àcro-7)[i.s SaX uàyvo S T 8i[3ivo 

BacnXio, Sa Xo xouaXs iv ÓTtspa ST IV TcapoXa ST Xa (Xa s o p r a la 

l inea) (3fra xofioùvai Ss Xi uovacrrépi ET SSXXI àp^rjTavTTi iv kaai 

(lóvaT^i • S T Ttsp oTespa UÓXTO ppsvs S T x ó u a i Tt'.àT^s a SSio è 

cTTaTa xocfTiTouyJTa ST opSivaTa S T à y x o Ttsp XXo TTOST^STTO S T 

fBoXouvr(à) SsX aavr(ì)cra7]u.o Ttio"crifi,o(sic) ST 9ÓPT. S T 9SXIT^TICTCT7][Ì,. 

1 Veramente si sarebbe dovuto scrivere ,?yjxa'. Ev iden t emen te 
per indicare le cent inaia è s t a to adopera to il segno usa to per le un i t à 
(lo : confusione cbe si r i scont ra a l t rove . Ad es. in fondo a La 
Esortazioni nella d a t a , a tpoa' , l 'uni tà , cbe era s t a t a scr i t ta con u n i 
(uno in «ifra a raba) , è s t a t a t r a s f o r m a t a nel l 'equivalente alfa-



ppè. BoXsu.0 9<xp xousaro rtsp xaì Xa ÈaopTTar£ióvt aoua èx àvvóvj 

xo[AavSafJtÉvr(o). Ttèp XOUSGTO xòv psBspsvrC^ta è r xov epìSe à XXa 

Scarpa xaptra Sir£sfi,o xousaro. 

a'. BoXsfio Sa uò tvvàvrt Xs xapiaatjn tv Sto aBBàrt àBèp Xt 

Xópo u-ovatarspi r^tos r£tvó3Bt asou Ss Sìra XOUOÙV7] rtoupa S T 

verrà Sa ovyvr) Bvjr^to sr rtsxxàro sr [xàvx(o). VÓT) Xt ryj(i.ovsp7) 

Ss saav) T^SVÓBBT] IV xouéart atàuo xoyvoaxtourt TTSP xaì Bépausvrs 

sCTcrsps vÓ7] TVPSRTPSVAIBB7)Xt à XXt aouStrt xousara xóaa XT] S [xasttrpa. 

S'. Nsàvxo BOXSJJLO xaì (vsX cancell.) Ssvrrpo Xt (sopra la lin.) 

wovsarspio at fxavyvt xàpvs • wa VSXXY) òarnjràXi ipópa Ss Xt rtópr(t) 

Ss Xt u.ovsarépt Xt asxooXàpt xouavSo àxxàSs vo wavr^vo xàpvs, 

àrràXs xaì Xt ivotpjjtt 9pàrs Ss àvtfjtco vòv (àvtfjco vòv o~ra la 

1 ea su 9Ópa cancel .) àBStavo xàouaa Ss axavSaXo s r 9aps TQX 

(xtSso-fJto. 

y ' . ST) 99ÓCTCTS àXxoùvo BBaaràpSo sr xaaxàaas tv 9Ópvtxar£t8vt 

Sarto 9ÓCTO"S Bsarìro Xo àBBvjro ò Sarto Xa op^tvar^tóvs, xouavrouv-

xous 9Óaas aBBàrt è aouStro, SoraXfjtsvr(s) età rtptBàro àXXt StStvt 

craxpausvri, àrraXxaì vov 9Óaas StartpsT^àro Xo 9tyXóXo Ss 1SÌ0, 

aaxp^txàro Xo aouo aavrìaatjjto xóprto xòv uavt tvStyvv). 

S'. S i àXxouvo Ss Xt àB3àrt Sap xousara scròprrar^tovs 9Óaas 

xaaxàro tv xousaro, aia rtpiBàro SàX xoBspvo xójxs àXtévo sr xóws 

vov BSóvo xoBspvaróps aéou rtaaràps SsX itovxarspo. 

s'. Zt àXxouvo aoùBStro xov xoyvtr^tovt Ss Xo aoùo aBBàrt 9Óp-

vtxa ot [i,àvyìa xàpvs, aia crsypsyàro sr crsrtaparo ràvro Xo àSSàrs 

xouàvro XOUTJXXO xat 9à xousaro * X ouvo rtèp xaì a tfjttràro aS 

'EXXìst, X àXrpa a t^ttràro Xt 9tyXóXt St EX/)t • tvais|AI rpaaypsStvo 

vsXXt xouXrtt • XOUSCTTO 'EXÌYJ rtoaasvSo TTPOTJBBRJPS TTÈPASTRAI à r 

xou^XXo xaaxàps vsXXa TTSPSTR t̂ovs (corr . da vsXXt rtspStrs) Ss 

Xàvtua, xousaro à r as aréaao BoXoovràpta[IIVTS rtpsr^trttr(a) vsX 

BSapàrpo (da vsXXo Sap.) Ss Xa rtspSir^tovs (cjrr. da - oovs). 

[I Reg. 1-2]. 

E1' 2Y) àXxouvo SsXXt aBBàrt rtpoaouuspa (CITI, da TTPOFXSRRT) 

Sàps Sa [jtò tvàvr àXXt aóv) AOÒBSITT) Só\o s r vov Xo XOVSSVT)SVT( ) 

s vsrc^saaàpio à r ovyv/] OUVEO SSCMLISVR(o) s r xàXr^ajisvro xov 

Xt àXrpt SBtcTÓvyvrj asxóvSo Xa VSR^saatra. òSvìva|xèvrrs (c >rr. da 

òBSova; aia rtpiBàro SaX xoBspvo, xóws s xàouaa St Xa rrepSir^iovs 

delli ( i c ) AÓT] aoùSSni SàvSo à XXópo xàouaa Si xousoro ricrau-



p7)T$xpe S T Xouxpàpe. pàSiT^s BspafAsvrrs Ss TOUTTTJ XI uaXs S T Xa 

xouBBiTiTà, x o a s a SSÌTTO Y]X uàvyvo S T ypàvS araiaToXo IlàouXcù 

[ I T i m . 6 , 1 0 ] . 

NSOXYJOUVO vs (sopra la l inea) aBBàTt vsv aoùBStTO 7 tpsaouf j ts 

[/.avyvrjàps vsXXa T^sXXx aoua aèv^a XÀOUAA d e ivf l rmita p (e r ) 

x a ì xousaro s XÀOUAA Si axavSaXo à S [i.óXrt. 

7)'. BoXsuo x a ì TTOÙTTY) XYJ UOVSATSPI 7RPIVT î7tàXi vov àSSyjavo 

[xàvxo Si a s i AAT^spSÓTi asou xXépiT^T) iv la èxxXsata, u à Xi (xo-

VSATSPT] 7TTCÌOU AOUCPCPIT̂ ISVTTT) àBBtavo iB, iv Xi àXrpi 7CTTIOU [xsivópi 

7) • li àXrpi Ss [xàvxo TOaaYjBBYjXtTà xojxs o d i t t o £. ET xoaa ì 

BÉpafjLSVT\s) a spa SBóvo opSivs S T aspa yXopi'pixàTO Xo rcàrps Xo 

<piyXóXo ST XXo ARAPITO AAVTO. 

6 ' . BoXsuo vsX [xavyvyjàps SsXXi T £ Ì 8 I VSXXI TàSoXi vov fjtavyvtàps 

AÉVT^a Xa XSTC ÎOVI ( ro r r . d a BsvsStT^tovt), xoyviouoxsvSo x a ì SÓBYJ 

è Xa XST^IOVI S T XXi StBivi SspBBi, iXXa s Xa cpoùya d e TOUTTI XI 

•rcaaaiovi Ss Xi àouSisvTTT). 

i ' . BoXsuo vsXXt StSivt TSVTIXI rsvìps Xàpi7ti 7)vàT^svSiBBiXi, 

óngni ouvo asxoùvS o) Xa aoùa 9axouXT^à). aTTaX x a ì iv xoufaro 

a i a yXtopifpixàTO 'ISSìo. 

i a ' . BoXsji,o x a ì Xi aBBàri ST aoùStTi aiavo ASTCAPÀRI Ss ovyvtv 

xapvàXi TTAPSVTTSPA, 7csp x a ì xou'iXXv) x a ì àvvo ©OUYYJTCO Xo asxouXoj 

vov SiSsvo saasps TOTÌOU xapvàXi xov 7 n r a a a i o v i . 

iS ' . S i avo Xi vóaTpt uovsaTspi a s p a r a t i ojj.vtva[i,svrs (corr . d a 

ofxvi (AÓSi) Sa TOUTTY] SóvvT), 7TSP x a ì Bspauivr . xousXXo x a ì ATO-

7T£pa Xo 90x0 AXXOATÀTO xov Xa 7tàyXia, XOUSOTO àTSo7tspàvvo Xi 

Sóvvi àrxoaTàvSo xov XXi fióvaT^i. 

iy ' . Nsaxiouvco aBBàr . vs aouSSiTo Ttpsaouua iv ràBoXa SóBi 

[làvyvia Sóvva (xavyviàps, TTSP Xa xouàXs IVTPO vsX [xòvSo Xa rcpiua 

porjva. 

iS' . Nsaxioùvo àBSaTYj vsv aoùBSiTo 7CPOAOÙ;xa 9aps TSVSPS 

n e 9iyXó>II iv KpTjaTo, à r r à X x a ì Sa XOUÉATO vov a i 9àT^ivo p p i o 

ypàBi ST 9aT^iXi wsxxàTi. 

i s ' . Nsaxìouvo àBBàr i vsv aoùBSno 7tpoaoùjxa Sopjxìps iv uovsaTS-

pio Ss Sóvvi, vsv [xóvaxa iv JI.OVSATSPIO Ss ^.àaxoXi * S T a i àXxoùvyj 

Ss Xrj àBBàr i Ss Xt 7tpyj(Ai i r à rp s rap àXxouva StBiva StaTtsvaaT^ióvt 

sSSspo à o u r r ó p i r a Èaasps 7tps7i;ÓAITT VSXXYJ (JTOVSATSPT) Ss SÓVVYJ, 

xouavSo 7tsp àXxouva x ó a a vs r^ saaàp ta SoXsaaspo ivTpàps, vov 



t V T p a v ò aóXi, fJtà xov SOÙTQ ó r p s 9paTÉXXt psBspèvSi àxxpsSiTàrt 

Si OVÉARTTA t V T p i v o • ST ji.àvxo Xa aBSaTsaaa tv Xópo aóXa, |i,a 

xov Sot òBèpo Tps [xóvar^t 6s[s]xxi àSxpeSiTaTt St PS3SPSVT^ia ST 

SI TrpouSévT^ta èT aavr iTa. S T XOV TTOXI TOxpóXt Xt xóai vsT^saaàpij 

XÓVTCXSVO * S T ovyvi ouvo TÓpvt vsX croio jjtovscrrépto. Sèpaptévr. crov 

voT^iSrj Xs 7RPÀTY)xi SsXXs Sóvvi àXXt oj j tsvyj, ST izep 9Ópaa àcradcY) 

SÓXTI Ttpavo tv Xópo X àvifjta atvxójjts Xa MSTPA xaXa[i,iTa Tipa 

rjX 9sppo. 

t e / . BOXSLIO Sa {JLÒ ivàvTTt vov saasps XIT^ITO aS vsaxtouvo àSBaT(t) 

psT^sSsps CTOÙSSITO St àXTpo (corr. da àXTpi) [JtovscrTspio, ST tri 

àXxouvo 7tapicrcrs 9 a p XOUSCTTO CRSVT̂ a Xa BoXouvr(à) Ss Xi àpy_tfxav-

Spirrj, a ia crsTtapàTO. 

t£'. Nsaxoùvo ( ?ic) CTOUYYSTTO (corr . da aouyisTTo) 7TPOAOÙFJIA xov-

9scrcràpscrs 9Ópa SsX p i ovsc rTsp io aoùco, ànraX xa ì Xo BSóvo opSivs 

vov cri Bsvyva aT x o p p o u T n u p s ' S T £ T xoua BsvYjcrcrs 7T7UOU VOT£I-

fi.svTTO, IT^STTO aX aoùco àBBàri ò xousXXi x a ì scrcro 7tpo[JtsTTs 
craT^spSÓTt SsX fzovsaTspo. ST XXI XOÙXTCI Xt xouàXs crsTcapàwo 

SsXXa ÈxxXsata S T SaXXa xofi.oùvi8vs SsX StSìvo S T tvfjtaxouXàTO 

XÓPTT(o) T S p f A t v à T l TSVTCY). Sa7TO Xo XOVTcXlfJtSVTO Ss Xt 7CpS9àTt 

TspjjttvàTi Tsvra vov aévT&x Xa XOYVITC ÎOVS SS XO àSBaTi, Xt axiòyXtvo 

àS sacro TCVY)TSVTTT) Xt aaT^spSÓTi. 

IYJ'. E vsTC^saaàpio x a ì óvyvi LiovsaTÉpio àBSta Xs iv9ip[jiapiai rap 

XXt 9pàTS iv9ip[i.i S T à3sp xoùpa Si Xópo xòv TOUTTTJ XI xóat vs-

TC^saaàpiTj, 7rspxaì BBiaòvyva xo[JTS àXXt tvcptp(j,i. àvtfxi, x o a a y j àXXt 

7]V9Ìp[i,i xópra Ss Xi 9paTsXXi xa ì a ràvvo [xàXe rep XXa XOVSSVISVTI 

xoùpa. 

i6 ' . 'ABsp avxopa óarEYjTàXt et , si 7TOAARJBBIXT s, apxovSaptxia, 

arraXxai Xt [zóvaTC t̂ vsXXt Xópo TJJSXXI VOV atavo 7rspTOupB8àTi SsXXt 

asxouXàpt x a ì Bsvsvo vsXXt LIOVSATSPI 7Tsp àXTpi VST^sao7)TàTt. 

x ' . Nòv a i a Trsp[i.iao aS vsxìouvo SsXXt àBBàTi Xo aouo aoùBSiTO 

XAT&àps SaX |i.ovsaTspto rap xouàX ai BóyXia xoùXrac asvrC^a Xa x o -

yvvjT^iovs Ss XX àp^ijjiavSpTiTa, àrraX xa ì xousaTO vov at 9aT^éaas 

XsyispjxsvT. 7csp ovyviv xàouaa. 

xa ' . Neaxìouvo SsXXt àSBaTi TCSP xouàX ai BóyXja xàouaa [àBSia] 

over XOÙXTOX àSSia à o u S à ^ i a xaaTtyàps lo aoùco aoùStTo xov 9 p a y -

ysXXt. [xat Xo aiyvóps àBs aS vóyj tvatyvàTO, fxa mzlou TtpsaTo 7tsp xov-

Tpàpio scrao essendo bbattuto vov BBaTTspa, STRÉTTO aexóvS(o) Xa 



TtpouitHÓvi SeXXi SiSivi xàvovi 6vvi xoùXTta erta xoppérra . ST veu-àvxo 

vsoxvjofivo [xóvaxo à p p i a àouSdcT^ia àouSàT£itiivT(e) scrrèvSsps [jiàvo 

xovTpa Si aXTpo [xóvaxo ó Si ersxouXàps. S T ITI XOUSCTTO 9aT^scras, 

cria crsTtapaTO • cioè svTpo Si Xa aàvTa èxxXécria S T S S Xa eràvra 

XOJJIOUVIOVS oùveo àvvo. 

x p ' . Nscrxioùvo a(3j3aTi a(3(3ia àouSaTC^ia òpSivàps à S vsaxiouvo 

dell i soi soópSiTi Stàxovo overo p re i t e . vsàvxo (3svsvSo scrcro <XT 

UÒPTTS, Ttócraa èXiyspai èx XXóxo croio àXTpo àppàTi asvT&x Xa 

xoyviT^iove Ss Xo apxiuavSpiTù, aTTaX xa ì vòv ivxovaiSspàTausvrTS 

S T xòv so-àfxivaT^iòvs crs 9<XT^a XOUSCTTO. 

x y ' . Nscrxioùvo aoùpSiTO TTPOAOÙUAI àvSàps iv rspoutraXsu. ó iv 

àXTpi Xóxi cravri vs iv TC^ita vs a x x a s a l e s e n t z a Xa xoyviT^iovs 

SsX croùo àppàTi • STRÉTTO (jióvaxo x a ì Pa a d o m a n d a n d o . 

xS ' - NSCTXIOUVO SsXXi àppàTi Tcpocroùu.A Sàp Toveroùpa vscrxiouva 

co Ila s to la , STRÉTTO CTSXOVSO Xa TpaSiT&ovs ersou opSivs SsXXi 

er<£vri TOXTps, aTTaXxaì vov XOUSCTTI èpSivt aìavo SìcnrpsyyiàTi. 

x s ' . NSCTXIOUVO croùpSiTO aPPia X aouSàTC^ia TROOCROÙASPS xovTpa 

Xo croùo appdra Ttsp xovTcXìps Xa TtpÓTtia (3oXouvTa xov serxocraTCìovi 

Si SoTpìva ó aXTpa apvre x a ì scrcro àppiccre. OUVA PepafAÉvT(e) s Xa 

SoTTpr)va e t ouva s XX àpTS SsX [xóvaxo ' àvSàp psTTO vsXXa 

òppsSisvT^ia. 

xi?'. Nscrxioùv del le àppàTi 7cpocroù(j.a Sàps Toveroùpa a cpiyXóXo 

crpapPPdÌTO 7RSP XXo axàvSaXo. 

x£'- Naxiouvo SsXXi a^PaTi O SsXXi croùpSiTi Trpseroùfjtai aTC^STTaps 

Sóvva vsXXa xov<pscrcri8vi. Xa pìcrra SsXXa Sóvva S crasTTa x a ì 9spi ST 

vov ( ic) XX dcviua SsXXo [xóvaxo, c o m e à SSÌTTO u n c e r t t o s ( an ) to . 

x a ì 9apà Xa TCpaTixa SsXXi Sóvvi S T aSsps 7tapXXa|jisvTTi xovracer-

o-iovépoXi, xXàpfo s x a ì vov 9spipa, u à TXAVI9ÉCRTSPA uópTi. 

X7)'. NSCTXIOUVO SSXXI àppàTi 7tpocroùfji(a) xovT^sSsps x a ì Xi crÓT) 

croùpSiTT] àp^iavo opo àpysvTO O Sivàp' j , 9ia oùvo Sivàpo. [za xofjie 

apéjxo SÈTTO vsXXv) TcpsT^eSévTi xaTcìToXv], TOÙTTT] Xi viT^scrcràpij 

PPieróvgni Xi xovTcXìcrxavo Xi aPPaTi, Ttsp x a ì X ópo s X apysvTO e t 

aouTÓps Ss (XOÙXTI [iàXs. 

x 0 ' . S s aXxoùvo SsXXi àppàTi Xi TCpórci aoùpSiTY) vov xov UÓXTO 

aToùSiai T^spxàtrtre, cria scrxoufioùvixaTo ( agg iun to i n m a r g . ) icrao 

7jX xouaXs x a ì Xo psT^epéererspo * X oùvo Ttspxaì vov T^ctiTa Xo 

pepo TtaaTÓps, Xo xouaXs àpévSo Xacoaaro Xe Q0 ( = 9 9 ) Tcéxopi 



7tsp T^epxàps Xa ouva 7tèp<ra S T eppàvri rcsxopa, [Matth, X V I I I , 

12J X àXrpa (leggi X àXTpo) rapxaì è XXàxpo ST póBBa Xi àXièv/j. 

X'. NSCTXIOSVO SsXXi àBBaTi vs CTOÙSSITO 7cpscroufi .a avSàps xa-

T^iavSo à r vscrxiouva o-ópra Si XAT&a ' ouva è Xa xaT^IA xouàXs 

AI SsBs TC^spxàps • Xa BipTTou. 

Xa'. NSCTXIOUVO ^.óvaxo aBBia àoùSaTC^ia u.avT£iaps xouàX CTI 

BóyXta T£ÌBO IVCÌCVT(I) àXXa Tspu.IVATA copa Ss Xa TaBoXa, àBsvSo iv 

jisfiópia Xo xàcrco SsX TOXU.0 7 tapsvT ( s ) 7TÈP XXo jjiavYvyjàps ivàvri 7)X 

7tSVTT7CO. 

XB'. NSCTXIOUVO SsXX aBBàTi ó SsXXi CTOÙBSITI 7CPOCROÒ|JT,a BSCTTYJP 

xàXTĈ I SBpaxdm * età CTxoufi.OUVIXATO 91V TTOCVTO xaì 9aT^i 7rsv7j-

TSVR^ia Siyva. IVXOVBISVISVTYJ xócra s àS xousXXi xaì CTCTI àvvo 

CTS7tapaTO SaX [xóvSo CTSxouips XYJ XOCTI jxouvSàvt. 

Xy '. NsCTXtofivòi àSBaTi VSV CTOÙSSITO TTPSCROUFAA Bscrripai xau.fi,ÌCTa 

Ss Xìvo, STRÉTTO 7rsp ypav 9axìya 0 YP«vS(s) iv9ipfjiiTa. 

Aà SCTOpTTaT&OVL SsXXl TCpsSlTTl Xa7TÌT0XY) 

«PpaTÉXXt S T TOXTPS, XOUSCTTI opSivs àSsfxo Serro ad BOY; VOV XO-

uavSàvSoSt pia 9paTspvaXuévT(s) ST a[i.ixàBiX[xsvT(s) s^opTTavSoBy). 

àXXYj àBBaTi ST CTOÙBSITI 9<xps ÓTcspa Si 9<xps ST oBaspBàps XOUSCTTI XOV 

Xo Ti[XÓPI de yjSSìo ST XOV TTOUPA xovaxiÈvT^IA. CTKXTI cràvi, roxTps ST 

9PATÉXXI, xaì XX Ó7tspa S T XXa óBo-spSaT ÎOVI Sa XOUSCTTI 7rsp muou 

xàouas xovTTisvs ouTYjXiTà YPÀ-.Ss • X ouva rèp xaì iSSio è yXopY)9Yj-

xaTo et aXXsypo CTSXÓVSO Xa 7tapóXa SsX BspBBo Ss YjSSio xaì SÌT^S • 

criavo (IAVI9SCTTI Xi SÓCTTpYj BBóvi orapT) IVVC£VT(I) XI OJASVYJ, àrraX xaì 

BsSavo xousXXi ST yXopupixavo (c rr. da ypo — ) YJX TO&TPS Bócnrpo 

T̂ sXsCTTiàXYj [Matth. V, 16] • CTSXÓVSO TTSP T£IO xaì aS VÓYJ CTTSCTCTYJ 

9AT(̂ i(j.o TTAPTTIT îTO SsX psvyvo Ss XYJ T£SXI (corr. da Xo TC^SXO). 

àXTpo Ttsp xaì Xo xofxoùvs opSivs Xo PA7TPSCTSVTTÀ[i.o TOUOU PS3SPÉVT(s) 

ivàvri Xi 0[zsvYj. 'ET aXTpo <XTTàX xaì yjX TCOTSVTS pps vócrrpo xóyXa 

OpaT l̂OVl VÓCTTpY) 9OCTTYJ XOV FLAVI TOUpl ST XOV TCOUpYJ (XVIU.1 90CTCTYJ 

xov9ip[j,àTO TC7RIOU ST XXi YJVIJJIÌT^I CTÓYJ CTOUg'xaTi, Xi BICTÌBBIXI èT XXi 

IVSICTÌBBIXYJ • ST XXo SCTSPCTÌTO (corr. da CTCTSP) CTOÙCO cria 9SXYJT£I * S T 

XYJ T^iTa XOV TOXT^I CTTIAVO • Xa Tsppa SOÌCTCTS XS 9PQÙTTYJ CTÓYJ ST XXO 

[xàpYj yXYj CTÓYJ xov XXa opar&ovi BódTpa. S T XOCTCTYJ ISSIO Ss Xa TOXT£I 



YOUY)Sepà a T vór) VSXXT) o e j x i T t CTÉOU PIJ Ss Xvj CTÒYJ « ràvTt xouavSauivnr) 

S T xaLtivàps Ttsp XXi Ttpsyi Ss XXa yXcùpiouCToio"CT7)(JI(A) SSev) ysve-

T p i T ^ e t M a p i a , 

ÀTXEV. 

cpotTTt. TpaaXXaTTdcps TREP ÀPPÀT(e) KoXav^' ( = KoXavróvio) P0Ù9-
(pco veXXi a c p o a ' (corr. DA a i p o i ) . 

I L — D I E C I C A N O N I D E L L ' O R D I N E M O N A S T I C O 

A'. NsTCscrcrjypio [s| TPARRAPI avxopa Ss Xo 6ÌCTTIT(O) S S XI ymayoi 

i v XOUSCTTO T p a r r a T O , a r r a X x a ì apevSo Xa Xopo xouoSTrra xov 

PPOV(O) ST TTOOVTCTO àviuo CTS cnpopT^avo XauSapi ST yXop^ ixap i a 

SSio veXXi 0991^ I Ss Xo yiopvo ST S S Xa VOTTS S T TCPSYAPS SSio 

TTSP Xo CTTaTo TcaT^t'pixo Ss Xa cravra xrjSCTa ST Se T o u T T a Xa 

TTXSPPS xptCTTiava. 

P ' . AL^T) OVVI uovaxo A^spi PSCTTITI crouTTavi P ST CTOUTrpaPsCTTi P, 

ouvo Si uiva ST ouvo Si CTTITTO • ouvo (SOPRA LA LINEA, CANCELLATO 

A' — UNO) TCSTTOpaXi, ouva TOUVIXA TiopTaTiXi ( sopra LA LINEA su 

CANCELLATURA DI Si F^iva) ST OUVO FIAVTO Xapyo A ;XOSO Se TOUVIXA, 

ouvo T ÎVYOUXO / xaXT^I (S' GUE Si CTOUCTO canc t l l . ) P ' ROEPA, ( EGUE 

xaXT^eTTi rapa P ' CANCELL.), o-XAPTTI TTAPO A', TATTRAVI TUAPO ouvo. 

a Xi XeTTi caxxouvi TUSVI CTÌXOVSO Xa xofxoS7]TA Se Xi XOXT] ST A Xi 

xXspiT^I, A Xi Psxxv) ST ivq)ipui UATAPAT^i. XO7RSPT(I) Ss Xa VOTTI 

CRXIAPVJVI 9SPTÌ^ATI ST aXTpi CTSXOUVSO XO PICTOYVIO Si ovviouvo. TOUTTO 

XOUSCTTO CTS PSUSTTI A Xa SicyxpsT^iov(s) Ss Xo TTPIOPI, Xo xouaXi 

a p i Si xavoffffipi Xa sTa, Xi XOCTTOUJX(I), Xa IV9IPJXITA ST Xo uspiTO 

Si OVVIOUVO S T XO SCTSpCTlT^lO. 

y ' . KouavSo Psvi aXxouvo A Xo uovaCTTspio S T TC^sp lpXc;'| x a 

SCTCTspi ouvo Ss Xa xouTcayvia Ss Xi 9paTi, Xo aPPxTi Xo Sspe psT^sPsps , 

ST CTS xousXo | s | xoyviTO Sa Xa XOUTCAYVIA ST Siyvo Si Xo APPITO, 

CTS SsPs Saps. ST CTS vov I s | XOVOCTCTIOUTO, Tcsp ouvo avvo ivrsypo Xo 

Ttpiopi Xo SiPr) TtpoPPapi xov Xi PY]X7] ST apciTspi CTspPiT^ii Ss Xo 

wovaCTTSpio, S T CTS pvjSspa iv STTCTO Xo TcpoTUOCTiTO 9ipuo, Xa SoXouvTa 

iVTsypa, Xa TtaT^isv^ia xovCTTavT(s), aXXopa Xi TROPPA Saps Xo aPiTO 

ET Xa TovCTOUpa, xouavSavSo x a ì c e OCTCTSPPT] XO TOISVVIO opSivaTo 

Sa Xi aavri TiaTpi. 
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8'. I l tou avxopa Sefte Xo rcpiopi crrape axxevxo / xat a xoueXXt 

a(3(3ia Se xovcrxixoutpi Siaxovt ex aax^epSoxt xouaXt (!Ì7]Sepa ex x a -

voucrcrepa ecrcrepi Styvt, croXXix^ixi ex ovecra ex xal a(3|3ivo fitxa 

IVPE7TPEVCN(3p7]Xe, xovxtvevxi ex tpiSeXi ex TCPOUXT (\L SOPRA v) ovvi 

Si, cri PPIAOYVIO 900-ert, (xopipi rcep Xo afxope Si Kpicrxo. ex youap-

STJOT xouàvxo TTOcrcriptXi yoaas, x a ì vov ere ivyavvi Si Xa cpaXaa ex 

tpivxa pe(3epevx£ia x a ì aXxouvo (Aocrxpacrcri sxcrxepiopifjievxi o rcep 

xoiJiTtXax^evx^ia Si a{jtix£ix£ia o ?ayop i , a xoueaxo xovaxtxouipt 

Siaxov(o) o crax^epSox(e). 

e ' . Ex TTiou youapSicrt Si vov 9api opStvapi |px£' | a vecrcriouvo Tcpet'xe 

Se Xi (AOVAX î, ere TEPIDO vo ere (Jecrxicrcre Xo S i ^ v o ex ypavSe a^SiTO • 

ex as (itevicrcrepo Siaxovi | o | Ttps'i'xt Si aXxpo fiovaerxepio, vov criavo 

AOUPPIXO a8u.icrcri (CORR. DA auuiereri) a Xa (xiercra, wa Ttep ouvo 

avvo | o | aX fiavxo crei (Jticri i[i.7tapivo Xo oucro ex x^epefiovia Se 

Xo uovacrxepio. ex Saro) a^ouxo Xo ypavSe a{3(3ixo, ere Tcptuo vov Xo 

a[3eercrepo a^ouxo, criavo aSfAiacri ex xovvouuspàxt xov Xi aXxpi eraypt 

u o v a / i ex x£eXe|3(3pivo. 

c/. S x i a avxopa axxevxo Xo aj3j3ax(e) x a ì ovvi |3oXxa x a ì (Bsvecrcrepo 

9paxi Si aXxpo [xovaaxepio a crxape a Xa x o p u a y v i a Si Xo erouo 

uovacrxeptou, Si vov pex^ejkpXt, ere TTOIUO vo<v> crappa ivcpopuaxo aox-

xiXifxevx(e), ex ere crappa oucrcrixo Si ovvi fi.aXa crouerrtix^tovi, vov eercrepi 

cpouyyixi | o | TEeperexouixaxt xofxe eppaxi ivSiereriTcXivaxi, Xi (3oyXta pex-

£e(kpt. ex as erappavvo pexovx&Xiaxi, Xi Troppa avxopa pex£e(3epi. ex 

as pecrxepavvo a Xa Ttpiua Xopo txaXix^ta, Xi xax^ ta , axxaXe vov 

9ax£tvo a S aXxpi TXAPXEX îTtr] Si Xa Xópo erxouXxtx^ia. 

X,'. E vex^ecrcrapio x a ì Xo fjiovacrxepio a^|3ia xouecrxt ex xavxi fxi-

viaxpi a Xo erouo aeppix^io ' Xo ypavS exxXeeriapxa, Xo TRPTOXO|Beerxiapto, 
AAXPICTAVO XO XOVCEPPXTOPÌ 

Xo ypavSe oixovowo, Xo So^et jpXvj'j apio, Xo axej3o9uXax(a), Xo pi[3Xio-
Ss XT XT,p(P>,) IVQJIPJXSPI PPOUTTTYXSPT OA-
9uXaxa, Xo vocroxofjio, Xo xeXXapio, Xo TtpcoxoxpaTte^apio, Xo TTOCO-

TUTAXSPI 

xoc^evoSox(o). ex xoueerxi a(3eppavvo ovviouvo tv ayiouxo ouvo < a X > 

aXxpo * ex a xouscrxi xouxxt eXix^epa Xo a(3|3ax(e) Sa Xt TCIOU 9tSeXt ex 

Sierxpexi 9paxt Se Xo [Aovaerxepio. ex a xoueXXt x a t (ìiSepa TRPOWTTXT ex 

9iSeXt veXXi crep[3ix£ii ovopepa ex psu-ovepa St Styvtxa ex Si aXxpt 

• xotJioSi, ex a Xt raypt Xe^epa Sa Xo LUVICRREPIO ex eXix^epa aXxpt 

croXXix£ixi ex 9185X1. ,: v. :, 



<r{> (X)x TTACRRA Ss Xo itavs AI fAova^i) BoXsji.0 x a ì / Xa 

7RXAO"[i.7jvo TTAVS xov Xi TCPOTTPII [i.avi, ST avxopa xao Xa JÌSTTIVO a Xo 

«poupvo, xov cràps ouvo aaT^spSor(s) a Xo cxiavaps Ss Xo TOXVS. 

<8'> BoXsji.o avxopa xas. TOTA[TajXasvT!, a Xo aavro jxovaaTspio 

vov Lv-rpt Sovva aXxova, xojxs opSivavvo ST XST^', ST cravri XOVOVL (sic). 

<I'> KOFJ.av8a(i,o avxopa xat vov e ia VSCROIOUVO crrpavspo asTtouXTO 

a Xo xo'.[AY)TEPIO Ss \i [xovaTO-, T^OS ivrpo Xo xXauarpo Ss Xo fxo-

vaaTspio, x a ì vov <poffcrs [xovaxo. 

H pL£TA9PA(Ti(; TOUTOU TOU TUTOXOU yéyovs Ttapà TOU ìspéoK 

$ p a y x i a x o u Bouxi !pX6'| aavou XATS7UTPO~7]v TOU sùXaSsaTà.TOU xu. 

KoXavToviou 'Poucpoou ap-/(,[j.avSpÌTou [XOVYJC; àyìou BapOoXojxaìou rrg 

Tpuyóvoc; xpà.TOUC' yùipy.C ZwoTcóXstoc; • sù^saGs uTtsp à[X<POTÉPCOV 

•oì! avaytvcoGxovTsc'. 

a. o. o a ' 

MLV/J 'Iavvouaptcb SsxaTi: $ ' 

S. G. MERCATI 





L'INSURREZIONE DELLA BASILICATA 

CONTRO CARLO D'ANGIÒ' 

L a Bas i l i ca ta , oggi L u c a n i a , a l t e m p o del le feroci l o t t e t r a 

Carlo d 'Ang iò e Manfredi , e ra u n g ius t i z i e ra to de l R e a m e d i 

Sicilia, chiuso t r a l 'Apul ia , la Ca labr ia e la C a m p a n i a . I suoi con

fini si r i l evano d a u n d o c u m e n t o d i poco pos te r io re , cioè del 1270, 

d o v e sono e n u m e r a t i i suoi paes i p e r la r i c e v u t a del le p a r t i c o l a r i 

sovvenz ion i t a s s a t e p e r le mi l iz ie . T r a la graf ia del s u d d e t t o d o 

c u m e n t o e u n a l t r o 1 c 'è differenza a n c h e d i n o m i d i paes i , 

q u a l c u n o n o n è r i p o r t a t o , a l t r o s c o m p a r s o , m a i conf ini n o n s o n o 

a l t e r a t i : il g i u s t i z i e r a t o c o m p r e n d e v a su p e r g iù quel l i a t t u a l i , 

s o l t a n t o che ne l m e z z o g i o r n o v i e r a n o inc lus i R o c c a Imper i a l e , 

N u c a r a e a d occ idente il cuneo d i Va l L a i n o , d e t t o a n c h e Casale 

d i S a n Nicola D e Si lva che furono po i aggrega t i alla C a l a b r i a 2 . 

V i m a n c a n o quel le t e r r e , che ne i p r i m i a n n i de l secolo X I X fu

r o n o s t a c c a t e d a l S a l e r n i t a n o , a r r o t o n d a n d o i l i m i t i del la p r o 

v inc ia , e M a t e r a che fu sce l ta m o l t o t e m p o d o p o , 1663, c o m e c a p o 

luogo s tab i l e e no tevo le , a p re fe renza d i a l t r i mobi l i e ins tab i l i 

de l l ' i n t e rno . L e t e r r e del V u l t u r e , c h e s a r a n n o il t e a t r o de l l ' insur 

rez ione c o n t r o Carlo d i Ang iò , e r a n o i n g r a n p a r t e il n o r m a n n o d u 

c a t o d i Melfi. 

«Melfi , p r i m a c i t t à che [i N o r m a n n i ] occupasse ro , s iede su l 

p e n d i o d i u n a coll ina, c i n t a i n t o r n o d a f iumi. L a m u n i v a n o m u r a 

n o n a l t e m a for t i , e p o s t a su i confini d i P u g l i a , ve r so il P r i n c i 

p a t o Sa le rn i t ano , r e p u t a v a s i ch i ave e cus tod i a del la reg ione , 

b a l u a r d o d'offesa e difesa c o n t r o i c o n t e r m i n i » 3 s c r iveva il 

1 Eeg. Ang. 1 2 7 0 B . f. 5 0 e Arch. St. It . , I l i , 1 8 7 9 , p. 1 2 . 
2 Reg. Ang. 1 2 7 0 B n. 8 , fol. 2 2 0 in Arch. St. Ital. , I l i , 1 8 7 9 , 

p . 3 . 
3 Gr. D E BLASIIS, La Insurrezione Pugliese e la Conquista Nor

manna. Napoli, Detken, 1 8 6 4 , pag. 1 5 0 . 
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D e Blas i is . I l q u a l e a g g i u n g e v a c h e A r d u i n o , c u s t o d e del la c i t t à 

d i n o t t e , v i i n t r o d u s s e a l t r i a v v e n t u r i e r i , c h e i c i t t a d i n i t i m i d i , 

vo l evano resp ingere , m a egli li p e r suase a r icever l i c o m e l ibera 

t o r i del giogo che li o p p r i m e v a . E così Melfi d i v e n t a v a n o r m a n n a 

(1041 ?). U b i c a n o A r a n e o 1 fa d e r i v a r e le condiz ion i favorevol i , 

pe r le qua l i la c i t t à d i v e n n e ce lebre e i l lus t re , da l l a v e n u t a de i 

N o r m a n n i c o n q u i s t a t o r i , da l l ' ave r l a sce l ta sede de l n a s c e n t e loro 

d o m i n i o . Molt i s o m m i pontefici c r e d e t t e r o d i ce lebra rv i i m p o r 

t a n t i concil i . N e l 1059 R o b e r t o i l Gu i sca rdo o t t e n n e i n Melfi 

l ' i n v e s t i t u r a de l D u c a t o d i Pug l i a , Ca labr ia e Sicilia. Affermatos i 

i l d o m i n i o n o r m a n n o c o n t r o i p r inc ip i avve r s i de i d i n t o r n i , l a 

c i t t a d i n a , p r o t e t t a da l la Cur ia P a p a l e , p e r fini pol i t ic i , f ior iva 

e d i v e n t a v a s e m p r e p i ù for te , a v v e r s a n d o l ' I m p e r o . I l m a t r i m o n i o 

d i E n r i c o V I con Cos tanza , figlia de l n o r m a n n o R u g g e r o I I , 

co lp iva il P a p a t o , che a v r e b b e p e r d u t o la sua i n d i p e n d e n z a d i 

f ron te al la p o t e n z a sch iacc ian te d e l l ' I m p e r o , e P a p a e N o r m a n n i 

si r u p p e r o . E t r a p a c i e in imic iz ie e t r a s c o m u n i c h e e assoluzioni 

si t i r ò a v a n t i . E n r i c o V I v e n n e i n I t a l i a , conqu i s t ò il r egno no r 

m a n n o , t r a popo l i favorevol i o r e t r i v i , i Tedesch i v inse ro , mi se ro 

a sacco e a fuoco m o l t e t e r r e t r a cu i la piccola l u c a n a Pol icoro , 

c h e fu i n t e r a m e n t e d i s t r u t t a , finché ragg iunse ro P a l e r m o con 

t r ionf i e con a t t i c rudel i . I l figlio d i E n r i c o , Fede r i co I I , che p u r 

e r a s t a t o pup i l lo del P a p a , c o n t i n u ò la l o t t a imper i a l e con t ro il 

Pontef ice , pe r la q u a l e a n c h e s u d i lui c a d d e l ' a n a t e m a . I l Guisca rdo , 

vassal lo d i S a n t a Chiesa, era m o r t o d a u n pezzo , e il d u c a t o d i 

Pug l i a e d i Ca labr ia n o n e ra p i ù cons ide ra to i n r e a l t à feudo d i 

R o m a . Feder i co , t r a le sue v a g a n t i sedi d i Fogg ia , d i L u c e r à , d i 

P a l e r m o , n o n d i m e n t i c a v a d i sogg io rnare a Melfi, o v e ve r sò la

g r i m e pe r la no t i z i a del la p r ig ion i a del suo figlio n a t u r a l e E n z o , 

v i n t o da i Bolognes i . E v i fu egli f ami l i a re coi d o t t i , q u a n d o 

e m a n ò la r acco l t a d i leggi pe r il r egno d i Sicilia, le Costituzioni 

Melfitane, da l l e q u a l i si r i l eva il megl io del le d ispos iz ioni dei Nor 

m a n n i e dello s tesso Fede r i co . T r a Lagopeso le e Melfi a l b e r g a v a 

d i e s t a t e e a v e v a t r e g u a a l fresco d i que i colli e nel le cacce r u m o -

1 Gr. AEANEO, Notizie Storiche della città di Melfi. Firenze, Sodi, 
1866, p . 283. 



rose ; a s s i s t e v a sul la roccia v e d e t t a al la f abbr i ca del cas te l lo 

i n i z i a t o . M o r t o lui i n Cas te l F e r e n t i n o p resso L u c e r à , si s p e g n e v a 

l ' i dea le d i u n p r inc ipe i n I t a l i a , con la G e r m a n i a p rov inc i a . P r e s s o 

L a v e l l o m o r i v a a n c h e Cor rado , m i s t e r i o s a m e n t e , o n d e s ' incolpò 

del la sua m o r t e il f ratel lo b a s t a r d o Manfredi . Si r i a ccende l a 

l o t t a t r a il P a p a t o e gli Svevi . I n v a n o il n u o v o p r i n c i p e cerca d i 

r a b b o n i r e il Ponte f ice , col qua l e si i n c o n t r a i n C a m p a n i a . Eg l i si r i 

fugia a Mel f i 1 ; m a q u e s t a che era de l p a r t i t o p a p a l e , gli se r ra le 

p o r t e , e gliele a p r e invece Lave l lo . Quiv i a c c e t t a l ' i nv i to di 

Venosa , che e ra la s u a p a t r i a n a t i v a , m e m o r e d i r i co rd i m a t e r n i . 

L e l i e t e accogl ienze de i Venos in i n o n sono b e n v i s t e d a Melfi 

c h e finge d i ch iedere a d essi a l l eanza . Manf red i c o m p r e n d e , m a 

accond i scende e cede agli a l l e t t a m e n t i n o n s icur i . D o p o a l t r e 

dolorose v i cende , r i t o r n a a Venosa con u n a c o m i t i v a d i a r m a t i , 

i n n a l z a n d o l ' aqu i l a imper ia le . Lo r a g g i u n g e da l suo feudo d i Tor

ve , il suo zio m a t e r n o , G a l v a n o Lanc i a , che poi r i t o r n a a R a p o l l a 

p e r r i du r l a d a p a p a l e a sveva ; m a essa r e f r a t t a r i a , è p r e sa e deso

l a t a . Al lo ra Melfi t e m e n d o p e r sè, m u t ò i suoi s e n t i m e n t i verso Man

fredi, e benevo la gli a n d ò i n c o n t r o . L ' e se rc i to del la Chiesa scen

d e v a con t ro d i lui . L e p r i m e «avvisaglie si ebbe ro a F o g g i a ne l 

l ' e s t a t e de l ' 55 , m a si to l se il c a m p o p e r l ' impe rve r sa re d e l l a 

m a l a r i a , che a t t a c c ò i d u e eserc i t i e lo s tesso M a n f r e d i . 2 

Melfi, la cap i t a l e , con i suoi 7 mi la a b i t a n t i , a v e v a c o m e suc

cursa le il cas te l lo for tezza d i Lagopeso le . E i n t o r n o , v ic ino e lon

t a n o , a l t r e sed i r i s e n t i v a n o l ' influsso d i quel le d u e res idenze 

p re fe r i t e , le qua l i e r a n o p i ù a c o n t a t t o d i r e t t o cogli Svev i , 

d i cui s e r b a v a n o l ie t i e t r i s t i r icord i . Venosa a v e v a la Chiesa 

del la SS . T r in i t à , f o n d a t a d a R o b e r t o il Gu i sca rdo ; colà egli v i sse 

e d o r m ì l ' u l t imo sonno con a l cun i fratel l i e con la p r i m a mogl ie 

A l b e r a d a . D i là po i passò pr ig ion ie ra la do len te mogl ie dello 

s p e n t o Manfredi , p e r r agg iunge re R i p a c a n d i d a e d ecclissarsi , 

c o m e v e d r e m o . A P a l a z z o S. Gervas io , lo s tesso Manfred i s t e t t e 

c o n lei v i v a , m e n t r e i b r i v i d i del la m a l a r i a lo t o r m e n t a v a n o . L a 

1 G. FORTUNATO, Riccardo da Venosa e il suo tempo, Tran i , Vec
chi , 1 9 1 8 , pag . 4 4 . 

2 FORTUNATO, op. cit, p . 4 7 . 



r ibel le R a p o l l a , q u a n t u n q u e a r r i c c h i t a d i c a t t e d r a l e n o r m a n n a 

e r a n o n sveva , m a pont if ic ia , e t a l e si m a n t e n n e , d o p o che fu 

a r s a e sacchegg ia ta . L e ossa d i Cor rado I V e r a n o c o n s e r v a t e 

a Lave l lo . P o t e n z a indoci le c o m e i suoi b a r o n i , c o m e Tr i ca r i co 

col suo Conte , e col C o n t e d i R ive l lo , n o n p i e g a v a n o cos t a se 

n o n d a v a n t i a l l ' I m p e r o . Ace renza col suo cas te l lo , i n pos iz ione 

eccelsa, c o m e F o r e n z a , e ra il b a l u a r d o del la Bas i l i ca t a . U n a l t r o 

nuc leo d i p a r t i g i a n i svev i e ra a d A l b a n o , a T r iv igno , a P i c e r n o , 

a Muro , a Calvello, a d O p p i d o ne l cuore del la Bas i l i ca t a m o n t a n a , 

u n a l t r o nuc leo ne l la va l le del B a s e n t o e de l l 'Agr i e q u a l c h e 

paese , a d eccezione d i Colobraro , nel la va l le del S inn i , ove p e r a l t r o 

d o m i n a v a s o v r a n o il C o n t e d i S. Sever ino , n e m i c o i r r iduc ib i l e 

degl i I m p e r a t o r i svevi , e carnefice s t e r m i n a t o r e de i loro p a r t i 

g i a n i . 

Con Melfi sa l iva t r a i fas t i del la s to r i a Lagopeso le , che fu, 

« a lbe rgo a n o n b r e v i d i m o r e , po iché a n c o r a si p u ò leggere, con l a 

d a t a d i Lagopeso le , quel lo c h e a v a n z a d i u n a , p e r l u n g h i a n n i 

succedentes i , c o r r i s p o n d e n z a d i p l o m a t i c a e cancel leresca de i r e 

d i s t i r pe ang io ina e d e l l ' i m p e r a t o r e F e d e r i c o a l t r es ì . » \ 

U n mise ro vi l laggio d i agr ico l to r i e d i c a r b o n a i si s t e n d e oggi 

a i p ied i de l l a f amosa for tezza i m p o n e n t e c h e fu c h i a m a t a e si ch ia 

m a ancora Lagopesole , c i r c o n d a t a d a dens i boschi , d a i v a s t i or iz

z o n t i a p p u l i e lucan i , i m p o n e n t e m a s s a c h e a n c o r a d e s t a a i pe l 

legr ini la so lenn i t à del p a s s a t o e l ' a b b a n d o n o de i n o s t r i t e m p i , 

i n cu i è s p e n t o il fine del la erez ione d i quel le mol i . E a n c h e M a n 

fredi qu iv i v e n i v a ad consueta solatia p e r la m o l t a cacc iag ione c h e 

offriva ; p e r la freschezza a m e n a d i font i s c a t u r e n t i , e pe r i p l ac id i 

p o s t i boscosi che re f r ige ravano nei t e p o r i e s t i v i 2 la s u a v i t a inces

s a n t e d i l o t t e . A n c o r a oggi r i s u o n a n o nel la t o p o n o m a s t i c a locale 

d u e fon t i u n a d e l l ' I m p e r a t o r e , l ' a l t r a d e l l ' I m p e r a t r i c e . E la 

v i t a l i t à d i cui g o d e t t e il castel lo è c o n s a c r a t a nel la S to r i a 3 . T r a 

1 Gr. EACIOPPI, Storia dei Popoli della Lucania e della Basilicata, 
II , 2 A ed. Roma, Loeseher, pag. 1 6 7 . Sono riportati i vari giorni in 
cui Federico scriveva, datando da Lagopesole. 

2 SABA MALASPINA, II , 6 . 
3 Gr. FORTUNATO, Il castello di Lagopesole. Trani, Vecchi, 1 9 0 2 , 

Cfr. q. Archivio e t c , III -IV : T. CLAPS, Il castello di Lagopesole, etc. 



le sue m u r a si c o n s e r v a v a n o i sacch i de i r eg i s t r i degl i A t t i A n 

gioini c h e sono c e r t a m e n t e quel l i c h e o r a ge lo samen te son c u s t o 

d i t i ne l l 'Arch iv io d i S t a t o i n Napo l i , e sono font i inesaur ib i l i 

del le v i c e n d e d i quel la d o m i n a z i o n e . Legg iamo a p p u n t o c h e 

R e Carlo o r d i n a v a d i p r e p a r a r e 30 a n i m a l i che t r a s p o r t a s s e r o 

que l g r a n peso al la v i c ina Me l f i 1 . U n a r ag ione d i q u e s t o t r a 

s fe r imento si p u ò t r o v a r e ne l des ider io c h e Carlo a v e v a d i spo

s t a r e la sua d i m o r a d a Lagopeso le a Melfi p e r i l cui cas te l lo 

o r d i n a v a r e s t a u r i 2 , e s ' i n t e n d e ne l l ' i nve rno , p e r c h è pe r la fine 

d i magg io 1278 vo leva d i m o r a r e colà e o r d i n a v a r e s t a u r i a l 

l ' a c q u e d o t t o 3 e dieci m i l a angui l le d a i m m e t t e r s i ne l lago del la 

s tessa Lagopeso le 4 . O h begl i ozi b e a t i c o n q u i s t a t i a B e n e v e n t o 

e a Tagl iacozzo ! 

*** 

P a p a C lemen te cercò a lungo u n a v v e n t u r i e r o che avesse 

d e b e l l a t o gli Svevi , l i b e r a n d o il P a p a t o da l la p e r e n n e l o t t a . T ro 

v a t o ch i a c c e t t a v a la sfida con t ro Manfredi i n Cario d 'Ang iò , lo in

ve s t ì de l R e g n o d i Sicilia e del le t e r r e citra Pharum (4 n o v e m 

b r e 1265), ecce t to B e n e v e n t o , m a ne l l ' i ncoronaz ione d o v e t t e 

professare omagg io a l la S a n t a Chiesa. P r e n d e v a q u e s t a s o t t o 

la s u a p r o t e z i o n e l 'Angio ino e c h i u n q u e m o v e r e b b e p e r c o m b a t t e r e 

c o n t r o la r ea p rogen ie degli Svev i e c o n t r o i Sa racen i d i L u c e r à 

c h e s co r r evano p e r m o l t i luoghi , so l levandol i i n f avore de l suo 

n e m i c o . M a b i s o g n a v a a l l e t t a r e q u e s t i c o m b a t t e n t i , nel la c ro

c i a t a c o n t r o il d e p l o r a t o P r i n c i p e , spec i a lmen te i n Bas i l i c a t a , o 

megl io ne l Melfese che c o n s e r v a v a u n cu l to p e r i suoi S ignor i ; 

b i s o g n a v a ingrossa re le file papa l i , a t t i r a r e fedeli e infedeli , t i m o 

rosi d i D io , v e n e r a t o r i del le S o m m e Chiavi , pe r raccogl iere u n eser

c i to s t e r m i n a t o r e . I l Vica r io d i Cr i s to , v e r s a n d o i n mi l le diffi-

1 Reg. Ang. 1279-80 A. n. 36, fol. 32 tergo. 
2 Reg. Ang. 1278 B., n. 30, fol. 43 (Dall'Archivio Storico Ita

liano, 1878, p. 203). 
3 Arch. Stor. Ital., 1878, pag. 353, riporta documento del Reg. 

Ang. 1278, H, 147. 
4 Arch. St. 1278 cit. p. 363. 



co l ta finanziarie, a c c o r d a v a p i e n a i n d u l g e n z a a i p e c c a t i d i ch i 

avesse offerto la q u a r t a p a r t e del le sue r e n d i t e , o u n a d e c i m a o 

m e n o . A v r e b b e g o d u t o indu lgenza e g i o v a m e n t o pe r la sa lvezza 

e t e r n a chi avesse offerto a iu t i p e c u n i a r i pe r la g u e r r a s a n t a , e 

a v r e b b e r o g o d u t o favor i sol i t i e i m m u n i t à p e r lo s t e rmin io , e 

pr iv i legi d i ogni s o r t a i croce s igna t i . Si ch i edevano p r e s t i t i su i 

ben i del le Chiese e dei Monas t e r i . I l n emico Manfred i — sc r iveva 

P a p a C lemen te — era u n se rpen te , e gli l anc i ava i n f ami accuse , 

c o m e quel la d i ave r u s u r p a t o il « r e g n u m Sicil iae a d R o m a n a m 

E c c l e s i a m p e r t i n e n s » 1 . 

L a b a r o n i a , for te , p o t e n t e , a c c a r e z z a t a dag l i Svevi , c o m e 

quel la che l ' a p p o g g i a v a c o n t r o le p r e t e s e clericali , si m a n t e n e v a 

sogge t t a , f ida, e se q u a l c h e p r i n c i p e si l a sc iava c o r r o m p e r e da l l a 

Chiesa, n o n ce r to pe r des ider io d i t i m o r d i D io , o pe r b r a m a d i 

emanc ipaz ione , lo si p u n i v a togl iendogl i il feudo e c o m p e n s a n d o n e i 

p r o p r i p a r t i g i a n i . A q u e s t a b a r o n i a si u n i v a la f euda l i t à eeele-

s ia t ica , s e m p r e vogl iosa d i n u o v o d o m i n i o e seguace or s ì or n o 

de l Pontef ice; il basso clero senza g r a n d e asp i raz ione n e segu iva 

le o r m e . I borghes i , i legali , i n o t a i s e m p r e in l o t t a n o n ones ta , 

s egu ivano or l ' uno or l ' a l t ro impe ro . I l popo lo de i paes i po i e ra 

indif ferente alle l o t t e po l i t i che , quel lo del le c a m p a g n e , cbe e ra 

i n t e n t o a t r a r r e m i s e r a m e n t e l a v i t a , p a g a v a p a g a v a p e r a r 

r icchi re b a r o n i e p r e t i , spesso d i s e r t a n d o paes i e casal i , spesso i n 

t u m u l t i sanguinos i , c o m e quel lo d i P o t e n z a , che v e d r e m o p a r t o r i t o 

da l la f ana t i ca p lebe in so rgen te c o n t r o i nobi l i , pe r il loro ma l in 

t e s o v i l i pend io del la re l igione. 

Carlo v e n n e a R o m a ne l 1265, t ronf io e t r i o n f a n t e e v i fu 

i n c o r o n a t o il 6 genna io 1266. Manfred i p r e s e n t ì la g r a n procel la : 

o r d i n ò d i a l les t i re le mil iz ie feudal i , mi se i n promptu le fedeli mil iz ie 

sa racene , n o n t r a s c u r ò a l t r i mezz i d i difesa. I n t a n t o si e ra cor

r o t t o a l pas so del l 'Oglio Buoso d a D o a r a . Nel lo s tesso t e m p o a l t r i 

c o n t i e marches i , suoi col legat i , p a s s a r o n o invece a Carlo, c h e 

p rocedeva b e n accol to . A g e n t i segre t i de l P a p a p r o m e t t e v a n o 

x P e r questi allettamenti vedi Gius . DEL GIUDICE, Codice Diplo
matico del Regno di Carlo I e II d'Angiò. Napoli, Stamperia della 
E . Università 1863, pag. 6, 49, 50, 57. 



l ' abo l iz ione del le leggi d i F e d e r i c o I I e a l t r e i m m u n i t à . A l p a s s o 

de l p o n t e d i C ep rano a l t r i b a r o n i furono v i n t i o co r ro t t i . A S. Ger

m a n o , il 4 febbra io , c a d d e r o Saracen i , L o m b a r d i , Tedesch i . 

Manfred i ind ie t regg iò verso B e n e v e n t o , d o v e a v r e b b e p o t u t o 

r i cevere r inforzi da l le p r o v i n c e de l R e g n o . Carlo lo r a g g i u n s e 

p r i m a che li avesse , Manfred i sfidò la fo r tuna , m a il 26 febbraio '66 

fu sconfi t to a B e n e v e n t o e ucciso , e i suoi guer r ie r i fuggi rono o 

p a s s a r o n o al nemico , o pe r i rono ne l fiume Calore. D e i c o m b a t t e n t i 

nulli far cit Gallicus sed singulos necat et trucidai immaniter gal

lica fromptitudo1. 

L'ese rc i to angioino saccheggiò le t e r r e senza r i gua rd i d i laici o 

d i ecclesiastici , d i cu i si dolse finanche i l P a p a . 

R e Carlo, dopo la b a t t a g l i a d i B e n e v e n t o , fa n o t o al Pon te f i ce 

l a v i t t o r i a sul le a r m i d i Manfred i e la s t r a g e f a t t a ; i n segui to , 

l ' a ss icura che è s t a t o t r o v a t o il c a d a v e r e del fublicus hostis ; i 

colori del la s t r a g e sono te r r i f ican t i , fino a d i r e che gli uccisi 

ce lano agli occhi il t e r r e n o . E fabbr ica m o n a s t e r i , pe r c a t t i v a r s i 

i Rel igiosi . 

Carlo v inc i to re si recò , d o p o l ' i n a u d i t a t r a g e d i a , a t r i on fa re 

i n Napo l i , con sfarzo i n u s i t a t o , p r o m i s e ne l pa r l amen to ,bene f i z i i n 

m o d o solenne p e r a c c a t t i v a r s i i b a r o n i e m i s e i n l i be r t à i n e m i c i 

p res i nel la b a t t a g l i a 2 . 

Ma q u a n d o , d o p o la s u a v i t t o r i a d i Tagl iacozzo, li s p e r i m e n t ò 

r ivol tos i , fu s p i e t a t o ne l p u n i r e . E f inanche q u a n d o la t e s t a d i 

Cor r ad ino c a d d e recisa e lu i r i m a n e v a i n p i ed i emise d ip lomi d i 

s i c u r t à pe r le t e r r e e per i r ibel l i p a s s a t i a l l ' obbed ienza (4. d ie . 6 8 ) 3 . 

I n v e r i t à vol le a p p a r i r e m a g n a n i m o t r a t a n t e s t r ag i , m a fu ine

sorabi le corjtro i r ibel l i e i p r o d i t o r i , e u m a n o verso le loro fami

glie, d i s u m a n o con t ro la mogl ie e i figli d i Manfredi . 

Costei e cos toro , q u a t t r o t e n e r e c r ea tu r e , d u r a n t e le l o t t e t r a 

Svev i e F rances i , si t e n e v a n o in d i s p a r t e ne l cas te l lo d i L u c e r à . 

Q u a n d o essa app re se le c l amorose v i t t o r i e degli Angio in i , p e r d u t a 

ogni spe ranza , fuggì a T r a n i , p e r i m b a r c a r s i e r agg iunge re l a si-

1 SABA MALASPINA, I I I , 10. 
2 SABA MALASPINA, I I I , 15. 
3 DEL GIUDICE, Cod. cit. I I , p. 250. 



c u r a s u a E p i r o . I l m a r e bu r r a scoso n o n glielo p e r m i s e e la co

s t r in se a ch iuders i i n que l cas te l lo . D e i f ra t i t r a v e s t i t i accorsero 

e impose ro al cas te l l ano d i t r a t t e n e r l a , se n o s a r e b b e s t a t o d ich ia 

r a t o un r ibel le . L ' infel ice u o m o v i d e l 'o r rore de l la s u a m o r t e , e 

ogni s p e r a n z a p e r d u t a negl i Svevi , e c e d e t t e . A l l a c o n s o r t e d i 

Manfred i furono s t r a p p a t i i figli, forse n o n t u t t i e q u a t t r o , lei 

fu c o n d o t t a , a n z i t r a d o t t a p e r d i leggio a l s u o Lagopeso le . 

R i f iu tò a Carlo le sue t e r r e do t a l i — era p r e s e n t e Giov . d a P r o -

c ida — e a n d ò a finire ne l cas te l lo d i Noce ra , d o v e le a r r i v a v a 

l 'eco del la t r a g e d i a o r r ida , a lei i g n a r a del la so r t e de i figli, che si 

d issero m o r t i . Solo la figlia B e a t r i c e fu r i s p a r m i a t a , n o n t e m i b i l e 

pe r fu tu r i d a n n i . Carlo p a g h e r à ne l l a sua regal v i t a t o r m e n t a t a 

da l le r ivoluz ioni e d a i « Vespr i s ici l iani » lo s t r az io , il m a r t i r i o del la 

E p i r o t a e de i figli. 

* * * 

Carlo, i l v i n c i t o r e de l la b a t t a g l i a d i B e n e v e n t o , c r e d e v a 

s p e n t i gli Svevi , m a G a l v a n o L a n c i a con a l t r i b a r o n i e ra a n d a t o 

a sol leci tare Cor r ad ino p e r la s u p r e m a r ivend icaz ione . Eg l i a l lora 

p a r t ì il 24 lugl io 1268 ; ne l la s u a assenza c r e b b e la r ibel l ione. 

Ne l l a v i a degl i Abruzz i , a n d a n d o i n c o n t r o perc iò a l n u o v o 

nemico che si affacciava, a v e v a n o m i n a t o i l c a p i t a n o genera le 

con t ro i r i b e l l i 1 . N e l l ' a l t a va l le de l S inn i e r a n o f e u d a t a r i i d i 

S a n Sever ino , che l o n t a n i da l l ' acceso focolare ne l Melfese, p o t e v a n o 

fare i g r adas s i feroci sul le loro t e r r e . S a p e v a l 'Angio ino che F e d e 

r ico I I a v e v a esi l ia to u n o d i quel la famigl ia , J a c o p o , p e r n o n esser 

c o m p a r s o a l suo servizio ne l la gue r r a d i Sicilia e lo a v e v a c o s t r e t t o 

a m o r i r e a Genova , e, s coper to c h e T o m m a s o a v e v a p reso p a r t e a l la 

cong iu ra del la r o t t a d i C a n o s a 2 , lo a v e v a f a t t o m o r i r e a t r o c e 

m e n t e . I l g r a n F e d e r i c o a v e v a a n c h e t o l t o a Gugl ie lmo d i Sanseve-

r ino il f eudo d i Mars ico , e l ' a v e v a d a t o a d E n r i c o Sperner io ; Man

fredi po i lo d e t t e a l p a d r e d i R i c c a r d o F i l ang ie r i , e q u e s t o , d ich ia 

r a t o p r o d i t o r e , n o n t o r n ò p i ù ne l r egno e la c o n t e a d i Mars ico p a s s ò 

i R e g . Ang. 1269, A. f. 87. 
2 GIAN ANI, I Comuni, Vallardi , p . 459. 



a l D e m a n i o . R u g g i e r o d i S a n Sever ino , s o s p e t t o a Manf red i e 

p a v i d o pe r la p r o p r i a v i t a , fuggì a n c h e lui i n F r a n c i a e q u a n d o 

Carlo d 'Ang iò mosse p e r c o n q u i s t a r e il r egno , lo vol le seco c o m e 

u n b racc io fo r te c o n t r o i suo i nemic i , i n s i eme c o n a l t r i p ro fugh i 

s v e v i 1 . E lo n o m i n ò c a p i t a n o , conoscendolo d i p e r s o n a c o m e 

feroce o d i a t o r e d e l l ' I m p e r o , pe r a t a v i c o r i s e n t i m e n t o . 

Mosse perc iò con P i e t r o d i B e l m o n t e e settecento cavalli et 

grande numero di gente accogliticcia a p i e d i p e r la P u g l i a e p e r la 

Bas i l i ca t a . I l m a r t e d ì 14 lugl io 1268 v a c o n t r o g l ' i n so r t i de l la 

Bas i l i ca t a . I l Con te d i T r i c a r i c o 2 si r i t i r a i n Melfi, e qu iv i lo 

r agg iunge , il 15 r o m p e P i e t r o P a l o m b a 3 con u n a p a r t e degl ' in 

so r t i e n e fa m o l t i p r ig ion i e t nui andaimo per le terre della pro

vincia recuperando chelle Terre che s'erano ribellate, d i ce lo S p i n e l l i 4 . 

P ro segue , p o r t a n d o d a p e r t u t t o s t r ag i , i ncend i , m o r t e . D i 

s t r u g g e Lave l lo , Venosa , Sp inazzola , Mine rv ino , Mon temi lone , 

G u a r a g n o n e . A Melfi fa i m p i c c a r e m o l t i man i f e s t i r ibel l i : u n 

t a l Ber l ione è i m p i c c a t o m i s e r e v o l m e n t e a nobili viro Petro de 

Montefusculo Justitiario Basilicate fdeli nostro tunc in Melfia 

Capitaneo. I suoi ben i p a s s a n o a l la Cur ia , m a la mogl ie i n v o c a 

d a Carlo c h e a l m e n o le si lasci la casa e i l v i nc i t o r e n o n i n c r u d e 

lisce, e o r d i n a al Secre to d i "Pugl ia cbe le si r e s t i tu i sca , p u r c h é 

n o n va lga p i ù d i u n a u g u s t a l e 5 . 

1 SABA MALASPINA, III , 8 . 
2 KACIOPPI, op. cit., p. 1 7 6 , cita lo SPINELLI anno 1 2 6 8 e SUM

MONTE, II , 2 1 9 . Il Conte era seguito da molti feudatari ed era entrato 
in Puglia per sollevarvi città. 

3 RACIOPPI, op. cit., pag. 1 7 7 dice che Pietrapalomba era un 
castro a sinistra dell'Ofanto, poi fu detto Carbonara, oggi Aquilonia. 
Forse Enrico di Pietrapalomba, che era tra gli insorti anziché Pie
tro Palomba. 

4 Così i Diurnali dello Spinelli, che faceva parte della spedizione ; 
cfr. nota 2 1 e 3 4 . 

8 DEL GIUDICE, Cod. Dipi, II . p. 2 4 6 . Documento I X in Appen
dice. 



L a for te P o t e n z a e ra b e n v i s t a d a F e d e r i c o I I e si m a n t e n e v a 

fedele a Lu i , ed era f avo r i t a a n c h e d a Manfredi , m a la p l ebe 

insorse , ins i eme con a l t r e t e r r e , c o n t r o gli Svevi . E r a n o suoi b a r o n i 

i d i S. S o f i a 1 e a l lora R o b e r t o , con a l t r i f euda t a r i , con suo fra

te l lo R a i m o n d o , P i e t r o e fratel lo Gugl ie lmo con t i d i P o t e n z a , 

E r r i c o il vecchio c o n t e d i R i v e l l o 2 e u n t a l e E r r i c o e i nobi l i Cas t a 

gna , Scornavacc ia , F i l ing ier i , L o t t i e r a , corsero p e r la Pug l i a , 

C a p i t a n a t a e Bas i l i ca ta , ogni cosa r i vo l t a rono , p o n e n d o a sacco 

le t e r r e che f a c e v a n r e s i s t e n z a . . . 3 . Q u a n d o Carlo d ' A n g i ò decre

t e r à la d i s t r uz ione d i P o t e n z a , s a r à inesorabi le , imp lacab i l e ; 

la p lebe v i l m e n t e si fece de l a t r i ce dei p r o d i t o r i p o t e n t i n i : « c re 

d e n d o con la perfidia s a lva r la perf idia », m a le s t r ag i furono or

r e n d e e t o t a l i . I l V i g g i a n i 4 r i co rda il p o e t a E u s t a c h i o d a M a t e r a 5 

(che a v e v a ce lebra to E n r i c o e Fede r i co I I , in u n m a n o s c r i t t o , de l 

qua l e n o n d ice la sor te ) , e n e r i p o r t a il famoso c a r m e del la s t r age , 

e lo r i p o r t i a m o in p a r t e a n c h e noi , pe r r ender lo p i ù accessibi le a i 

l e t to r i , che p o t r e b b e r o n o n aver lo l e t t o ne l l ib ro del lo s tesso 

Viggian i o d i a l t r i 6 . 

I n d e P o t e n t i n i p o p u l i furor o b r u i t o m n e s 

Qui t u l e r u n t A q u i l a e s igna v e r e n d a s ibi . 

1 Castrum o paese tra Avigliano e Euoti , distrutto fin dal se
colo XV, nel luogo che ancora è detto « Castelluccio S.Sofia». RACIOPPI 
II , nota a pag. 1 7 . 

2 Non è Enrico de Eavello (sulla costa amalfitana), che il 
CARUCCI, (Codice Salernitano, Subiaco, Tip. Monasteri. 1 9 3 1 I cit., 
p. 3 6 6 ) elenca tra i proditori indicati al Giustiziere di Principato e a 
quello di Basilicata. Di questa regione lo dimostrano, oltre tanti altri 
documenti, il mio X I I I in Appendice. 

3 E . VIGGIANI, Memorie della città di Potenza, Napoli, Orsini 
1 8 0 5 , p. 6 9 . 

4 VIGGIANI, op. cit, pag. 7 6 . 
5 Medico e poeta nel 1 2 7 0 . SERGIO D E PILATO, Bìbl. della Ba

silicata, p. 1 6 4 . Vedi FORTUNATO, op. cit, pag. 1 0 , 1 6 , 3 8 . 
8 G . FORTUNATO, op. cit, pag. 6 9 con nota I. 



A u d i t i s c o e d u m furi is v i c t o r e r u i n a n t e 

I n s a n i t p o p u l u s , t u r b i n e t u r b a r u i t . 

I a m v ic to r i s p l ace t b o c p l a c a r e furore 

V i n d i c t a e facem caede re c a e d e v i ros , 

H a e c m i n u s i n d e suis j a c u i t p o s t d i r u t a m u r i s 

Sed p u n i t a m a g i s i m p i e t a t e sua . 

Gugl ie lmus c a d i t b ic , e t Grassinel la p r o p a g o 

C u m q u e s u a s e q u i t u r m u l t a m i n a d o m o . 

Q u a m i r a t a v o c a t c u m m u l t i s B a r t h o l o m a e u s 

H i c c a p i t u r , s t r i n g u n t v incu l a s t r i c t a v i ros . 

C a p t i v o s q u e o m n e s d u c u n t A c b e r o n t i s i n a r c e m 

Sed d e d i t a l t e r n a sors v a r i a t a v ices . 

N o n c o i t u r a m a n u s B i c c a r d u s S a n c t a Soph ia 

C a s t a n e a e H e n r i c u s , a c V e n u s i n a cobors ; 

B v e n t u m i r o v e n e r a n t A c b e r o n t i s i n bos t e s 

C a p t i v o s q u e v i d e n t i n d e ven i r e v i ros 

P r o t i n u s aggress i duc to r e s M a r t e sub i r e 

D i s c r i m e n fac iunt , b ic fugit , ille p e r i t . 

C u m q u e sociis Miles l iber fit B a r t b o l o m a e u s 

I n s t a n t i q u e n e c fa ta d e d e r e m o r a m 

T u n c p e r i t ille P e t r u s s a p i e n t i a B a s i l i c a t a e 

C a m p i maior i s gen t i s i n i q u a ferens . 

P r o d i t u r a p r a e t i o p roe t ios i foedus amic i 

A u r o foeda tu r , fit sce le ra te f ides. 

H e u q u a n t u m scelus es t funes ta pecun ia , Coelum. 

S u p p o n u n t p roe t io fulva m e t a l l a suo . 

I P o t e n t i n i d o l o r o s a m e n t e s c a p p a n o , e si m e t t o n o in sa lvo , 

n o n vogl iono ass i s te re al la d i s t ruz ione del la loro c i t t à , e si r ifu

g i a n o i n a l t r i paes i . La so r t e del la t e r r a , la cond iz ione de i p rofughi 

impens ie r ì Carlo che scrisse al Gius t iz ie re , p e r c h è r i ch i amasse 

con m i n a c c e i fuorusc i t i d i cui d a v a i n o m i c h e son m o l t i s s i m i l . 

D o v e t t e r o essi r i t o r n a r e e r i f abbr ica re la c i t t à , a n c h e p e r c h è 

seguiva al Gius t iz ie re u n n u o v o o r d i n e 2 d i recars i a P o t e n z a p e r 

1 Eeg. Ang. 1271 C. f. 12 e 13. 
2 Eeg. Ang. 1274 B fol. 140 riportato in Archivio Storico Hai. 

tomo X X I I . 



osse rva re i d a n n i p r o d o t t i d a l t e r r e m o t o , q u a l i r ipa raz ion i d a 

farsi, q u a l i e q u a n t i gli edifizi d a cos t ru i rs i , q u a l i co l le t te e d i 

qua l i pes i fiscali p o t r e b b e r o essere a l l ev ia t i e p e r q u a n t o t e m p o ; e 

t u t t o ciò p e r c b è la c i t t à n o n r e s t a s se d i s a b i t a t a . 

D o p o l ' o r r enda s t r a g e d i P o t e n z a , il d i S a n Sever ino r ip iega 

su Melfi e a t t r a v e r s a n d o le t e r r e , lascia che i suoi mi l i t i e i p a r t i 

g i an i angioin i d e v a s t i n o le v i g n e e i c a m p i de i r ibel l i e se n e im

possessino con l a p r e p o t e n z a e a s p o r t i n o an ima l i de i p rod i t o r i . 

I l cas te l l ano d i S. Fe l ice , l a bades sa d i S a n S a l v a t o r e si a p p r o 

p r i a n o ins ieme col R u g g i e r o d i S a n Sever ino de i ben i mobi l i e 

s e m o v e n t i del figlio de l fu D i o i p u l t o D e D r a g o n e e del la mogl ie 

d i Gugl ie lmo Gola rdo . Gervas io si d i c h i a r a p r o p r i e t a r i o de l ca 

sale d i S. A n d r e a , G i o v a n n i d i M a c t a v e l o n e , Al fano d i A r m a -

t e r r a 1 e m o l t i a l t r i u s u r p a t o r i , i cu i n o m i t r a l a s c i a m o p e r econo

m i a de l l avoro e p e r c h è d i n i u n a i m p o r t a n z a pe r no i , m o l t o d i s t a n t i 

dagl i a v v e n i m e n t i . 

P e r l u n g o t e m p o si c r e d e t t e c h e u n a l t r o eccidio fosse a v v e 

n u t o i n Oorneto (oggi Corleto) d i B a s i l i c a t a : que i c i t t a d i n i con

segnarono i cava l l i degl i Angio in i a i r ibel l i svevi . Es s i f ingendo 

d i a v e r p a u r a , c h i a m a n o i n a i u t o R o b e r t o d i S. Sofia e a l t r i 

b a r o n i r ibel l i degli Svev i : sono c e n t o e sei a cena . I Oorne t an i 

li i nd i cano a l s o p r a g g i u n t o d i S. Sever ino che l i fa t u t t i p r ig ioni 

e il g iorno s e g u e n t e c e n t o t r e sono i m p i c c a t i l u n g o gli spa l t i , t r e 

a l t r i sono p o r t a t i a Melfi e p r e c i p i t a t i da l l e m u r a . L a scena or

r e n d a n o n m a c c h i ò i Cor le tan i d i Bas i l i ca t a , m a que i d i Oorne

t o « for te e r icca t e r r a de l p i a n o d i P u g l i a » 2 . 

U n R i c c a r d o d i S. Sofia forse n o n p rese p a r t e a l l ' i n su r re 

z ione c o n t r o Carlo, c o m e i suoi fratel l i ; il di S. Sever ino , a v u t o l o 

nel le m a n i , n o n l ' a v r e b b e r i s p a r m i a t o . Ce r to d o v e t t e a v v e n i r e 

q u a l c h e so t tomiss ione , q u a l c h e sconfessione, se t r o v i a m o cos tu i 

p o s t e r i o r m e n t e a l servizio d i Carlo, e ne l la g u e r r a c o n t r o l 'Ara

gonese fare p rod ig i d i va lore , e finalmente f a t t o pr ig ioniero 

col p r i n c i p e Carlo lo Z o p p o d a R u g g i e r o d i L a u r i a , ne l 1284, 

i n P a l e r m o , gli v e n n e m o z z a t o i l c a p o . 

1 Reg. Ang. 1269 B. f. 67. 
a G . FOBTTJNATO, op. cit. ecc., pag . 60. 



Aggiunge lo Spinel l i , ne i suoi Diurnali che la g e n t e de l d i 

S. Sever ino a r r i v ò finalmente a Canosa , ove lu i la i n c o n t r ò col suo 

segu i to che a n d a v a r e c u p e r a n d o le t e r r e che s ' e r ano r ibe l l a te e t u t t e 

ins ieme ragg iunse ro E e Carlo a l campo patentino, p o r t a n d o g l i 

d u e m i l a e se icento once d ' o ro , t o l t o a i r ibel l i . 

L o Spinel l i ne i suoi Diurnali s c r i v e 1 : 

«A li IX de Jugno [1268] Messer Francesco de Loffredo 

[il g ius t iz ie re d i T e r r a d ' O t r a n t o ] partia da Taranto et andao ad 

Altamura. Lo jorno appriesse se sappe che lo Conte di Tricarico 

venea de Basilicata co' gente assai et mandao a dicere a li Capitan], 

che scendessero appresso ad isso in Terra de Bare, et se ne scendessero 

a Quarata». [Cora to] . 

« Lo jorno appriesse venio Pietro Stombone da Napole et 

portao la novella, come lo conte di Tricarico havea rutto Marco 

de Dura da Napole sotto Castellaneta, et havea fatto alzare le ban-

dere da sei terre co VAquila Imperiale)). 

« Lo jorno de Santa Maria de la Gratia de lo detto anno [1268] 

lo conte de Tricarico mandao la trombetta a dicere a messer Fran

cisco de Loffredo se volea arrenderse et messer Francisco le dis

se : và et dì a lo Conte, che saria meglio per isso che de la bandera 

de Corradino se ne servesse per appannatora [ b a r d a t u r a ] de' 

cavalli, et aizasse la bandera de re Carlo legittimo et vero Re, et 

approbato da Santa Madre Ecclesia... ». 

L a l e t t e r a t u r a che n e g a l ' a u t e n t i c i t à de i Diurnali fu mo l to 

c iar l iera e o s t i n a t a e c o m b a t t u t a 2 , ne l secolo scorso, prò ara et 

1 Testo del MINIERI RICCIO in Cronisti e scrittori sincroni 
napoletani di GIUSEPPE DEL RE . In altri testi c'è qualche piccola 
variante che non deforma quello riportato. Cfr. Commentaire des 
Diurnali... par H . D . D E LUTNES, Paris, Didot 1 8 3 9 . 

2 Io ho scorso qualche libro per quel che mi riguarda, oltre il 
citato D E LUTNES, e la Censura di Gio. BERNARDINO TOFUSI, 
sopra i giornali di Matteo Spinelli, Nardo, 1 7 2 6 , dedicata a L . A . 
Muratori Cfr. MINIERI-RICCIO, Alcuni studi storici intorno a Manfredi 
e Corradino. Napoli, S. Marcellino, 1 8 5 0 , Idem. Ultima confutazione 
agli oppositori di Matteo Spinelli, Napoli Rinaldo e Selletto, 1 8 7 5 . 
B . CAPASSO, Ancora i Diurnali di Matteo di Giovinazzo, Napoli, 
Tip. R. Università, 1 8 9 5 . 



focis, s pec i a lmen te t r a il Minier i Ricc io e B a r t o l o m e o C a p a s s e 

10 n o n e n t r o nel la vexata quaestio se i D i u r n a l i s iano de l t r e c e n t o 

o s iano s t a t i u n a compi l az ione t a r d i v a de l 1500, io m i occuperò 

s o l t a n t o de l b r a n o r i p o r t a t o . 

M a t t e o Spinell i , a u t o r e de i p s e u d i d i u r n a l i t r e c e n t i n i è v e r a 

m e n t e es is t i to ? I l D e L u y n e s r i p e t e ch 'eg l i fu S indaco del la s u a 

p a t r i a Giov inazzo , c o m e si legge ne l Tafur i , il qua l e agg iunge 

a n d a r cos tu i p e r v a r i luoghi del le p r o v i n c i e pe r r i c u p e r a r e t e r r e 

(pag. 319) c i t a n d o u n t e s t o l o c a l e 1 e c h e a n d ò r a p p r e s e n t a n t e 

a l p a r l a m e n t o i n N a p o l i e fu c r e a t o Credenz ie re dello s tesso R e 

ne l 1269. A v e v a se rv i to p r i m a nel le mi l iz ie d i R e Manfredi e 

po i del R e Angio ino . D e l c ron i s t a , c h e ve r so la m e t à del secolo X V I 

si faceva a c o m p o r r e i Diurnali, il C a p a s s o 2 d i ce c h e n o n e ra 

c e r t a m e n t e d i scarso ingegno e d i sca rsa d o t t r i n a : a v e v a anz i 

m o l t a p r a t i c a del le c r o n a c h e d e t t a t e i n vo lga re . Q u e s t ' u l t i m a 

cons ide raz ione ci au to r i zza a d a r e u n f o n d a m e n t o su que l che 

egli r i t r a e pe r da r lo c o m e suo a l l ' i nv i to del C o n t e d i Tr ica r i co 

pe r la insur rez ione c o n t r o l 'Angio ino . I l Capasso , f e rmandos i su l 

passo c i t a t o , pe r p r e n d e r e i n c o n t r a d i z i o n e lo Spinel l i , d ice che 

11 Loffredo n o n fosse il Gius t iz ie re d i T e r r a d i B a r i , i nvece e r a 

Pando l fo d i Fasane l l a , e n o n c rede n e p p u r e che fosse v ice Gius t i 

ziere . E inve ro era p rop r io il d i F a s a n e l l a a cui R e Carlo, m i n a c 

c iando severe pene , i m p o n e d i g u a r d a r e i l id i e i p o r t i pe r e v i t a r e 

gli a p p r o d i d i forest ier i che ignorassero la sconf i t ta d i M a n f r e d o 3 . 

Costui es i l ia to d a Fede r i co I I , seguì Carlo e c o m b a t t è a B e n e v e n t o 

ed e b b e a l t i uffizi e r i ebbe la b a r o n i a d i F a s a n e l l a cum casalibus, 

quam tenuerunt tempore principis Manfridi d. Princivallus et d. 

Petrus de Potentia 4 . E fu u n o d i quel l i ambiz ios i beneficat i , c h e 

g ià v icar io imper i a l e nel la Toscana , ins i eme con a l t r i a v e v a cospi

r a t o con t ro Fede r i co I I e che scoper to si e ra s a l v a t o con la fuga 5 . 

I l Con te d i Tr ica r ico , che a v r e b b e corso le t e r r e p e r far le 

1 PAGLIA, Istoria di Giovinazzo, I I I , p . 1 0 4 . 
2Op. cit, p . 2 6 . 

3 DEL GIUDICE, Codice Diplomatico, pag . 1 1 7 , 1 4 marzo 1 2 6 6 . 
4 CAPASSO, Hist dipi. Regni Siciliae ( 1 2 5 0 - 1 2 6 6 ) p . 3 4 6 . 
5 Vedi la Stor ia di ques ta cospirazione napo le t ana contro Fede

rico in GIAN ANI, op. cit 4 5 9 . 



insorgere c o n t r o Car lo , s a r e b b e s t a t o R o g g e r o figlio d i S i m o n e 

c o m e afferma il Collenuccio e secondo a l t r i s a r ebbe s t a t o R o b e r t o 

d e S. S o f i a 1 . 

L ' a c u t a c r i t i ca demol i t r i ce de l Capasso pe r i Diurnali e 

c o n t r o il Minier i R icc io che n e d i c h i a r a v a l ' a u t e n t i c i t à , affaccia 

a l t r e osservaz ioni con t ro lo Spinell i . E t r o v a d a r id i r e che messe r 

F r a n c e s c o d ica al Loffredo : « va' et di alo Conte, che saria meglio per 

isso che de la bandera de Corradino se ne servesse per appannatora 

de' cavalli» i nvece d i pannatora, c o m e h a l e t t o i n u n t r a t t a t o 

d i masca l ic ica de l secolo X V ; e t r o v a p i ù m o d e r n a appannatora, 

ne l senso d i b e n d a , a n c h e de i cava l l i . Confessa p e r ò che ne i voca

bo la r i la pa ro l a p i ù a n t i c a è quel la de i Diurnali. E m i p a r e che 

il s ever i s s imo Capasso vogl ia sp ingers i t r o p p o a v a n t i i n q u e s t o 

caso e i n que l l ' a l t ro , d i cu i d ico . « Lo jorno de Santa Maria de la 

Gratia de lo detto anno [1268] lo conte de Tricarico m a n d a la 

t r o m b e t t a a l Loffredo p e r c h è si a r r e n d a . I l Capasso t r o v a u n ' a l t r a 

i n c o n g r u e n z a ne l t e s t o sp ine l l iano , ove è d e t t o de l g io rno d i 

S. Mar i a del la Graz ia , p e r c h è i n que l t e m p o n o n e ra i s t i t u i t a 

t a l e fes ta . M a il Minier i Ricc io , e q u e s t a v o l t a se l a c a v a b e n e : 

« M a ch i i gnora che q u e s t o sacro g io rno è an t i co o l t r e 19 secoli ? 

e c h e esso fin da l p r i m o secolo d i Cr is to fu ce lebra to da i c r i s t i an i ? 

c o m e p u ò p r e t e n d e r s i i m p o r r e la c redenza che q u e s t o g iorno 

t a n t o r i c o r d a t o da i fedeli a b b i a a v u t o pr inc ip io nel secolo X I V ? ». 2 

I n conc lus ione , n o n t r o v a n d o noi d u b b i f onda t i nel pas so 

de i Diurnali, p o s s i a m o a c c e t t a r e il r a c c o n t o e convincerc i che il 

Con te d i Tr ica r ico percorse la Bas i l i ca ta ne l l ' insur rez ione c o n t r o 

Carlo d 'Ang iò . 

# * * 

N o n solo g l ' inqu i s i to r i , i bo ia d e b b o n o inferocire, m a cia

s c u n c i t t a d i n o che i n c o n t r i u n p r o d i t o r e deve g r i d a r e : Ecce 

1 D E LUTNES, op. cit, pag. 4 5 è lo stesso riporta ohe in DELLA 
Gru ARDI A, Discorsi delle Famiglie nobili... è detto che levò le bandiere 
contro Carlo il figlio del Conte di Tricarico, che probabilmente, io 
credo, sia stato Federico Lancia. 

2 MINIERI RICCIO, Ultima confutazione ecc. cit. p . 2 5 . 



proditor regis, adiutorium adiutorium ad capiendum eum *. E 

l 'Angioino v a s u p e r b o cbe i suoi n e m i c i s iano nel le sue m a n i e 

n e a b b i a d i s s i p a t o le conven t i co le : sono i n suo p o t e r e C o r r a d i n o 

E n r i c o S e n a t o r e d e l l ' U r b e e il D u c a d ' A u s t r i a , G a l v a n o L a n c i a 

e il figlio, c o n d a n n a t i g ià al la p e n a cap i t a l e . A n d r à pe l suo r egno 

ad cunetorwm proditorum exterminium et ruinam2. 

P e r i man i fes t i p r o d i t o r i po i il p a t i bo lo . I re i son f a t t i i m p i c 

ca re p e r la gola, a l t r i f a t t i m o r i r e col ferro, a l t r i g e t t a t i i n o r r e n d e 

carcer i , senza r i g u a r d o a sesso, a d e tà . I l t e r r o r e i n v a d e gli a n i m i 

d i t u t t i i r ibel l i svevi , d a u n m o m e n t o a l l ' a l t ro la confisca de i 

ben i av i t i li g e t t e r e b b e ne l la miser ia . 

N o n Carlo saz ia rono i t o r m e n t i , le confische d i case , d i g r o t t e , 

d i a l t r i immobi l i e le m o r t i a t r oc i de i r ibell i , m a s e q u e s t r a v a loro 

a n c h e le v e t t o v a g l i e e le f r u t t a , e le m a n d a v a i n d o n o al le c i t t à o 

forse a i suoi fedeli , c o m e q u a n d o n e colse p e r Messina, C a t a n i a , 

S i r a c u s a 3 . 

L e inquis iz ion i su i p r o d i t o r i furono m o l t e e i n s i s t en t i e con

t i n u e , i g ius t iz ier i , i secre t i , e a l t r i c o m a n d a t i , pogg iandos i special

m e n t e sulle de laz ioni , furono inesorabi l i . Lo s t a t u t o genera le fu 

e m a n a t o il 15 d i c e m b r e 1268. I l g ius t iz ie re d i Bas i l i ca t a — co

m a n d a il R e — 4 i n d a g h i sui p r o d i t o r i d i Melfi, P o t e n z a , Ve

nosa e d i a l t r e t e r r e (4 genna io '69) , sui paes i d i A l b a n o , d i 

Tr iv igno , d i Casal A s p r o 5 (22 genna io) ; P i e t r o d e F i r m i t a t e 

chierico e il g iud ice M a t t e o d i P o t e n z a m a n d i n o le n o t e del le loro 

i n v e s t i g a z i o n i 8 su castel l i , casal i , feudi d i p r o d i t o r i p res i o t r o 

v a t i (4 febbra io) . E si n o m i n a n o coloro che d e b b o n o a r r e s t a r l i 

t r a cui Ponz io d e V i l l anova e D a m o c l e o d i B e l c a r a ' . P e r i V e n o -

s in i u n o rd ine speciale : t u t t i que i r ibel l i s i ano i m p r i g i o n a t i 

d a l Giud ice F lo r io J a c o b o e d a l Maes t ro P i e t r o d ' A l e s s i o 8 . 

X D E L GIUDICE, Cod. Dipi. II p. 2 5 8 . 
2 Lettera di Carlo ai Lucchesi, settembre 1 2 6 8 : DEL GIUDICE, 

op. cit, II , 2 1 4 . 
3 DEL GIUDICE, Cod. Dipi. II , pag. 2 4 7 . 
4 Documento I in Appendice. 
5 Documento II in Appendice. 
6 Documento IV in Appendice. 
7 Documento X in Appendice. 
8 Documento V i l i in Appendice. 



P e r c o m p l e t a r e senza l im i t i le v e n d e t t e c o n t r o i ribelli, or

d i n a l ' inquis iz ione genera le ne l R e g n o , affidandola a R u g g i e r o 

d i S. Sever ino , a R i c c a r d o d i C h i a r o m o n t e , a T o m m a s o d i F a s a -

nel la , a S a n t o n e d i Corne to , a T o m m a s o d i A q u i n o , a Goffredo 

d i A q u i l a ecc. e i m p o n e loro c b e fra 15 g iorn i d e b b o n o inv ia rg l i 

le n o t e de i p r o d i t o r i 1 . A I n q u i s i t o r e genera le in Bas i l i ca t a R e 

Carlo n o m i n a Rugg ie ro d i S. Sever ino 2 . 

M a n o n b a s t a n o le inquis iz ioni sui p r o d i t o r i e su le loro fa

migl ie : o l t re c h e sui p r o d i t o r i d i Pug l i a , Calabr ia , Abruzz i , g l ' inqu i 

s i to r i r i fer iscano sui b e n i d i quel l i d i Bas i l i ca t a P i e t r o d a P o t e n z a , 

R o b e r t o d i S. Sofia, P a o l o d i Montepeloso , Nico la D i Oraco, E r 

rico d e O p p i d o e a l t r i d i P o t e n z a , Melfi e V e n o s a 3 . I l Gius t i 

ziere inquis i sca sui p r o d i t o r i del la t e r r a d i Muro , n e e n u m e r i i ben i , 

se n e impossess i , p e r c h è vuo le con essi r i c o m p e n s a r e P i e t r o d e 

U g o t * c o m e in fa t t i po i n e lo i n v e s t ì 5 . I r e f r a t t a r i r ibel l i che 

n o n vogl iono r iconoscere l 'Angio ino sono anco ra p e r s e g u i t a t i nel le 

loro t e r r e , castel l i , casa l i e vi l le , con n o t e dei loro ben i , pe r la confi

sca inesorab i le i n t u t t o il R e g n o . L ' inqu i s i z ione de i b e n i confiscat i 

ne l la Bas i l i ca t a e P r i n c i p a t o c u l m i n ò (gennaio 1270), q u a n d o re 

Carlo, n o n sazio del le v e n d e t t e finallora con t ro i piccoli r ibell i , 

d à o r d i n e al Gius t iz ie re d i r i ce rca re e a n n o t a r e i b e n i dei g r a n d i 

p rod i to r i , la cui sor te v e d r e m o . L i e n u m e r a t u t t i : G a l v a n o Lanc i a , 

Boni faz io d i Anglona , R i c c a r d o F i l ang ie r i , E n r i c o d i Rive l lo , T o m 

m a s o Gent i le , R o b e r t o d i Lave l lo e fratel l i , Gugl ie lmo d e Pa r i s io , 

E n r i c o d i Opp ido , U g o d i Cas t e lnuovo , P i e t r o di P o t e n z a , Gio

vanni di Procida, F e d e r i c o Lanc i a , Gen t i l e e Pando l fo de preturo, 

M a t t e o d i V a l l o n e 6 . 

*** 

F e d e r i c o I I vol le a t e s t i m o n i o de l suo t e s t a m e n t o G i o v a n n i 

d a P r o c i d a c h e lui e Manfredi , d i cui fu v ice cancel l iere , r i c o m p e n -

1 Reg. Ang. 1269 A. f. 87. 
2 Reg . Ang. 1269, A. f. 87. 

3 Documento I in Appendice. 
4 Documento VI in Appendice. 
5 Reg . Ang. 1269 B. f. 18. 

8 DEL GIUDICE, op. cit, I I , p. 323. 



sa rono i consigl i mèd ic i e pol i t ic i e la fedel tà al la Casa Sveva e n e 

acc rebbe ro i p o s s e d i m e n t i ; i n V e n o s a gli s i e ra d o n a t o pala-

tium unum magnum soleratum cum domo coquine iuxta turrim in 

Parrochia S. Petri de Aytardo1 ; a l t r i suoi b e n i furono d o n a t i a 

Colino bucticulario f ami l i a re d i Carlo, q u a n d o si c o n s t a t ò la s u a 

p r o d i z i o n e 2 . U n mul ino , anch ' e s so a Venosa , fu concesso a R a n u l -

fo d e Colant i , ins ieme con la t e r r a d i S. N i c a n d r o e B a n z i 3 , e a l t r i 

b e n i 4 , cbe t u t t i ins ieme fanno de l d a P r o c i d a u n pos s iden t e a n c h e 

i n Bas i l i ca ta , o l t re le t e r r e che pos sedeva nel l ' isola. D o p o la scon

fitta d i B e n e v e n t o , s apendos i p e r s e g u i t a t o , lasciò il R e g n o , v a g ò , 

lo sconfor to lo assalse, e p e r mezzo del P a p a 5 d i cui g u a d a g n ò 

la fiducia, t e n t ò d i r i t o r n a r e , e la mogl ie s tessa i m p l o r ò d a L u i la 

r e s t i t uz ione de i ben i confiscat i . Cer to p e r ò c h e r i t o r n ò a Oorra-

d i n o p r i m a del la r o t t a d i Tagl iacozzo, t a n t o c h e usc ì l ' o rd ine d i 

a r r e s t a r l o 6 , m a lu i sfuggì a r e Carlo, forse a i u t a t o da l suo p a r e n t e 

R o b e r t o F a s a n e l l a e v i sse a l la Cor t e Aragonese con R u g g i e r o d i 

L a u r i a , p r e p a r a n d o i Vespr i , e s e rvendo f e d e l m e n t e : m a Carlo I I 

l o r e in t eg rò ne i suoi ben i , q u a n d o fu r i b e n e d e t t o da l P a p a . 

1 Documento X V I in appendice 
2 FORTUNATO, op. cit., p. 114. 
3 Reg. Ang. A. f. 226. 

4 DEL GIUDICE, op. cit. 11,264. 
5 II Papa Clemente IV esortava Carlo d'Angiò (22 settembre 

1268) a trattare clemente i suoi sudditi del regno di Sicilia, sovra-
tutto Giovanni da Procida virum multipliciter utilem, virtute meri-
torum, et dono scientiàe. Tanto poteva nell'animo del Pontefice la 
gratitudine per le cure medicbe apprestate ad un suo amico •! Il docu
mento è riportato in C. CAEUCCI, Codice diplomatico salernitano, 
op. cit. I, p. 319. Vi è riportata pure (p. 371) una preghiera della mo
glie a Carlo, perché la lasci a Salerno; essa era stata sempre devo
ta al Re e non aveva partecipato alla malizia del marito. Nel Beg. 
Ang. n. 5 f. 816», anno 1270, 3 febbraio, si fa un'inchiesta sul pro
posito. 

8 22 settembre 1268, dal campo di Roma, Carlo ordina a Ottone 
De Luco di arrestare, senza indugio o scuse, Giovanni da Procida, 
manifesto proditore. L'Ottone era nel paese di Luco e c'era il da Pro
cida, non lungi da Tagliacozzo, ove forse viveva rifugiato. Il docu
mento è in CARUCCI, op. cit., p. 330, riportato da Beg. Ang., n. 4, 
fol. 56. 



T r a R u o t i e Bel la , nel la c o n t r a d a che oggi ch i amas i Castel-

luccio d i S. Sofia, r i s i edevano s ignor i che p r e n d e v a n o a p p u n t o 

il c o g n o m e d a t a l e t e r r a : R o b e r t o , R a i m o n d o ; R i c c a r d o , quel lo 

di cu i a b b i a m o discorso, è r i c o r d a t o da l p o e t a E u s t a c h i o ne l 

c a r m e sul l 'eccidio d i P o t e n z a . N e i reg i s t r i angioin i si i n c o n t r a il 

p r o d i t o r e R o b e r t o de l qua l e ins ieme con a l t r i possessori d i beni 

mobi l i , d i an ima l i d a cava l ca r e e d a m a n g i a r e , d i a r m i , confiscati 

da l la Curia , d a n c o n t o i loro p r o c u r a t o r i l . M a d o p o u n mese e 

mezzo (12 m a r z o 1269) è d e t t o quondam e al la m a d r e e al la mogl ie 

e a i figli pres i pr igioni , c o m e p a r e n t i d i r ibelle, da l feroce P a n d o l f o 

d i Fa sane l l a , il Gius t iz ie re d i Bas i l i ca ta , d e v e u s a r e de i r i g u a r d i 2 . 

Al l ' appe l lo d i P o t e n z a pe r l ' insur rez ione , q u e s t o R o b e r t o , ins ieme 

col c o n t e E r r i c o d i R i v e l l o 3 a cco r rono e soccorsi d a u n a venusina 

cohors sono l i be ra t i con i pr ig ionier i . I l d i Rive l lo e ra anch ' e s so 

m o r t o , se ne l 6 m a r z o 1270 Carlo d i Angiò , a l sol i to Gius t iz ie re che 

omni mora et occasione sublatis i n t i m a c h e i p r o c u r a t o r i de i r e d d i t i 

e p r o v e n t i d i cos tu i si r ech ino d a i m a e s t r i r az iona l i i n g iorn i 

s t ab i l i t i 4 . Ques t a famigl ia d i r ibel l i e ra r icchiss ima : R i c c a r d o 

possedeva v a r i pa lazz i i n N a p o l i , m e n t r e G iovann i , g ius t iz iere 

d i T e r r a d ' O t r a n t o , e ra fami l ia re e d e v o t o d i Carlo, p u r a v e n d o 

sposa to I sabe l la , figlia d i R i c c a r d o p r o d i t o r e 5 . 

L ' a v e r t r o v a t o m e n z i o n a t o s o l t a n t o q u e s t o d i Rive l lo e n o n 

a l t r i ne l la Bas i l i ca t a occ iden ta le m e r i d i o n a l e ci fa a r g o m e n t a r e 

che d a l p a e s e o m o n i m o si d o v e t t e r o r eca re ve r so il no rd , pe r un i r s i 

al le schiere deg l ' insor t i , a n c h e p e r c h è a v r e b b e r o p o t u t o svolgere 

l a loro pa r t i g i ane r i a sveva nel la Bas i l i ca t a mer id iona le , se colà 

n o n fosse s t a t o v ivo il b racc io de i d i S a n Sever ino , feroci e sangui 

na r i , c h e r e s iden t i ne l la rocca di C h i a r o m o n t e , d o m i n a v a n o la 

va l le de l Sinni , che n o n p re se p a r t e a l l ' insur rez ione , m a la loro 

p o t e n z a n o n i m p e d ì che i s ignor i d i A n g l o n a fossero de l p a r t i t o 

svevo . Costoro pos sedevano il t i to lo d i ba ron i d i Ang lona , g r a n d e 

1 Documento I, 4 gennaio 1269. Appendice. 
2 Documento V, 12 marzo '69 in appendice. 

3 FORTUNATO, op. cit., p. 60. Rivello à oggi un comune della 
Lucania, verso il Tirreno. 

4 Documento X I I in appendice. 
5 D E L G I U D I C E , God. Dipi. , p. 201. 
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1 Catalogo dei Baroni: Guglielmo di Anglona con i suoi sottofeu
datari. 

2 Reg. Ang., 1269 b. f. 22 a tergo. 
3 S A B A MALASPINA , I , 5 . 
4 D E L G I U D I C E , Cod. Dip., I , 1266, 14 die. 1266. 

feudo del la c i t t a d i n a med ieva l e , capo luogo del la o m o n i m a diocesi , 

d i cui n o n r e s t a che la f amosa c a t t e d r a l e e l ' episcopio , 

I d ' A n g l o n a e r a n o c r e a t u r e sveve : G i o r d a n o e r a v ica r io 

genera le i n T o s c a n a , c o m b a t t é a B e n e v e n t o p e r Manfred i e ne l la 

g u e r r a d i Sicilia. S te fano favor ì gli Aragones i e fortificò castel l i 

con t ro r e Carlo. T r a i p i ù n o t a b i l i p r o d i t o r i fu Bonifazio ; il feudo 1 

fu d o n a t o a R i c c a r d o , figlio d i P i e t r o A m b a l d i d a R o m a 2 . M e r i t a 

speciale cons ide raz ione Bore l lo c h e fu f a t t o ucc ide re d a r e Cor rado , 

p e r a v e r e s p a r l a t o de l la n a s c i t a d i M a n f r e d i 3 . Eg l i , p r o t e t t o d a l 

Pon te f ice , o s t egg iava il figlio i l l eg i t t imo d i F e d e r i c o I I , s o t t o il 

qua l e e r a s t a t o a c c u s a t o d i a l t o t r a d i m e n t o . Si e ra in s ignor i to 

d i ben i imper ia l i , senza d i ch i a r a r s i vassal lo e, p e r g i u n t a del le sue 

p r e p o t e n z e , m a n d ò del le g e n t i a p r o v o c a r e Manfred i d i r i t o r n o 

d a T e a n o , d o v e si e ra a b b o c c a t o col P a p a , m a i l va loroso p r inc ipe 

mise i n fuga que i m a l e i n t e n z i o n a t i , e q u a n d o si spa r se la falsa 

no t iz ia c h e n e l l ' a g g u a t o Manfred i e ra s t a t o ucciso , i Teanes i u c 

cisero il t r a c o t a n t e b a r o n e . 

L a be l la M a d o n n a L a n c i a , dag l i ampless i con F e d e r i c o I I , 

generò Manfred i ; i f ratel l i d i lei furono s t r e n u i difensori del p a r t i t o 

svevo : G a l v a n o e suo n i p o t e G io rdano , Fede r i co , Cor rado . 

G i o r d a n o c o n R i c c a r d o d i Case r t a , c o g n a t o d i Manfredi , v e n n e 

m e n o a l la g u a r d i a del p o n t e d i Cep ran o pe r a r r e s t a r e la d iscesa 

d i Carlo, Cor rado con R u g g i e r o d i L a u r i a fu rono osp i t i a ragones i , 

n e m i c i d i Car lo . P a r e c c h i e v o l t e il s e m p r e b a r c o l l a n t e Manfredi 

a d o p e r ò i n miss ion i di f iducia G a l v a n o , o ra p e r s o t t o m e t t e r e la 

pontif ìcia R a p o l l a , o ra p e r s eda re il t u m u l t o d i P o t e n z a . L a r o t t a 

d i B e n e v e n t o lo rese perplesso se segu i t a re i l p a r t i t o svevo o 

accomodar s i col P a p a , d i s p e r a n d o de l l ' avven i r e de l l ' aqu i l a imper i a 

le. C'è ch i lo c rede . Si Gaivanus factus est transfuga, scr ive il P a p a 

a R e Carlo, p e r c h è m a n t e n g a la p r o m e s s a d a t a d a l suo m a r e 

sciallo al L a n c i a 4 . M a l ' ave r egli f a t t o p a r t e de i b a r o n i reca t i s i in 



G e r m a n i a , p e r incoraggia re Cor rad ino a scendere i n I t a l i a , ci fa 

s u p p o r r e ch 'egl i sia t o r n a t o a sos tenere il t r o n o svevo . Si d i s t acca 

d a cos toro e d a l p r inc ipe u n man ipo lo con i fratel l i G a l v a n o e 

F e d e r i c o che v a n n o pe r m a r e a d a s sogge t t a r e t e r r e d a t e s i a 

Carlo. E cos tu i gli to l se i b e n i d i Melfi, d i cu i e ra Conte , m a in 

segui to glieli a v r e b b e r i d a t i , se si fosse r i t i r a t o da l l a r ibel l ione, 

m a i n v a n o . Eg l i a v e v a a v u t o il coraggio d i inna lza re p rop r io a 

R o m a , cum armatis, i l vessillo d i Cor rad ino . 

T o m m a s o Gen t i l e e ra b a r o n e d i B a n z i e i n c o n t r ò la m o r t e 

a l l 'assedio o s t i n a t o degli Angio in i a Gall ipolial la for tezza d i Br ind i s i . 

R o b e r t o d i Lave l lo lo t r o v e r e m o fuggiasco i n Ca labr ia . 

Gugl ie lmo d a P a r i s i o fu il g r a n d e r ibel le del l ' assedio d i Luce rà . 

E n r i c o d e O p p i d o e ra de l paese , che r i b a t t e z z a t o i n P a l m i r a , 

h a oggi r ipreso l ' an t i co n o m e . 

U g o d i Cas t e lnuovo de l Ci lento . 

I g n o t i a no i Gent i l e e Pando l fo de preturo. 

M a t t e o d e Val lone , d i Sa le rno , che , f a t t o pr ig ioniero a d 

A m a n t e a , fu po i acceca to e t r a s c i n a t o pe r la sua c i t t à ; e ra g ius t i 

ziere d i Va l Cra t i . 

I l Sa l e rn i t ano b e n poco p rese p a r t e a i m o t i insur rez iona l i , 

così T e r r a d i B a r i , t r a n n e L u c e r à e a l t r i piccoli paes i ; a T e r r a 

d ' O t r a n t o , d i no t evo l e la res i s t enza de i r ibel l i a l l ' assedio d i B r i n 

dis i , f ina lmente a s s o g g e t t a t a . 

« la Bas i l i ca t a n o n fu la m e n o c o n t r i s t a t a d ' i ncend io e d i 

s a n g u e sparso , po iché iv i i suoi b a r o n i n o n furono m e n o n u m e r o s i 

e fedeli a Casa s v e v a » \ 

B i sogna far g ius t iz ia , nel la l o t t a sveva c o n t r o gli Angio in i , a i 

Sa racen i che F e d e r i c o I I , t r o v a n d o r e s i s t en t i i n Sicilia, m a n d ò 

a p o p o l a r Luce rà , i n n u m e r o d i 70000 e che d i v e n n e r o u n a colonia 

devo t i s s ima a i n u o v i p a d r o n i , l o t t a n t i s empre , d o v e occor reva 

il loro b racc io . A l p o n t e d i Cep rano , a B e n e v e n t o , a Tagl iacozzo , 

s e m p r e fedeli c o m b a t t e n t i . Ne l lugl io e ne l l ' agos to de l ' 6 8 fecero 

scorrer ie pe r mo l t i l uogh i d i C a p i t a n a t a , d i T e r r a d i B a r i e paes i 

ad i acen t i , so l levandol i a favore d i Cor rad ino . Carlo li sn idò d a 

Luce rà , so s t i t uendov i 140 famigl ie d i p rovenza l i . P e r il loro 

1 R A C I O P P I , op. cit, I I , p. 1 7 6 . 



comple to s t e r m ì n i o , i n t i m ò a Venosa , a Melfi, a G a u d i a n o , mi l le 

s o m e d i f r u m e n t o , p e r v e t t o v a g l i a r e la sped iz ione c o n t r o d i essi, 

n e l m a r z o ' 69 . N e l febbra io ' 69 Carlo a v e v a o r d i n a t o a i Gius t iz ie r i 

d i a p p r o n t a r e t r u p p e e fornir le d i t u t t i i mezz i p e r c o m b a t t e r l i ; 

i n segu i to , l ' u o m o cbe n o n p o t e v a m a r c i a r e e ra t e n u t o al p a g a 

m e n t o d i u n augus t a l e . I l 26 agos to ' 69 , a n n u n z i ò cbe gli u l t i m i 

infedeli ligatis in gula corrigiis, prostrati ad terram colla ipsorum, 

suo jugo submiserunt. M a n o n e r a n o t u t t i f ini t i , po iché lo s te r 

m i n i o ne l c o n t i n e n t e e b b e u n a c e r t a eco d i r e s i s t enza i n Sicil ia, 

d o v e si b a t t e r o n o d i s p e r a t a m e n t e , finché p o t e t t e r o . Carlo I I 

s o l t a n t o li fece m a s s a c r a r e ne l 1300 d a G i o v a n n i P i p i n o 1 . 

* * * 

Q u a n d o p i o v e v a n o sul capo de i r ibel l i o de i sospe t t i confische 

e a l t r e pun iz ion i , il t e r r o r e si accresceva nel le famigl ie e nel le 

t e r r e d i Bas i l i ca t a e ch i si s en t iva c o m p r o m e s s o , faceva f in ta i n 

p u b b l i c o d i sua fede ang io ina , o n e faceva a m m e n d a n o n s e m p r e 

a fior d i l a b b r a . Ques to s t a t o d i cose d u r ò a lungo , finché Carlo 

o t t e n n e u n a c e r t a so t t omi s s ione e u n a ce r t a d i ch ia raz ione d i 

fedel tà , a l lo ra gli s e m b r ò p a c a t o il r egno , e g ius t iz ier i , secre t i , 

imp iega t i , p r e t i , i nqu i s i t o r i e r a n o v ig i l i p e r fare a c c e t t a r e l a 

v io l en t a d o m i n a z i o n e . I m i l i t i f rances i e r a n o inso len t i , i r a p a c i 

s i d a v a n o d a fare p e r c o n q u i s t a r e c o n regio assenso case, v i g n e , 

g r o t t e , c a m p i de i r ibell i , ne l loro p a e s e e i n a l t r i l o n t a n i . D o m i 

n a v a ne i p a r t i g i a n i fedeli degli Svev i u n a c c a s c i a m e n t o silen

zioso. E c c o t a n t e d ich ia raz ion i d i fedel tà , s o t t o m e n t i t e spogl ie , 

p e r e v i t a r e d a n n i . Cominc iano b e n p r e s t o (30 g iugno 1269), q u a n d o 

a Car lo , ne l l ' assedio d i L u c e r à , p e r v i e n e u n a commiss ione de l l 'U

n ive r s i t à d i Melfi, a t t e s t a n t e che que i c i t t a d i n i e r a n o s t a t i fedeli 

e d e v o t i a lu i ante felicem victoriam... in campo palatino habitam, 

si e r a n o o s t i l m e n t e r e c a t i a Lave l lo , guae tunc in rebellione mane-

bat, ed a v e v a n p reso u n a q u a n t i t à d i an ima l i , e a l t r e cose mobi l i 

d i p r o d i t o r i co là e s i s t en t i ; se c o n s t a il ve ro , sc r ive Carlo, r e s t i -

1 FORTUNATO, op. cit. pag . 6 2 e 6 3 . 



t u i s c a n o la m e t à e l ' a l t r a la lasc ino agli spog l i a t i , se n o la m a n d i n o 

al la Cur ia , a n z i t u t t a , se n e h a n preso d o p o la v i t t o r i a 1 . 

A, q u e s t a s a n a t o r i a , d i poco t e m p o dopo la sconf i t ta d i Cor

r a d i n o , forse p e r c h è si e ra v i s t o c h e il r icorso de i Melf i tani a v e v a 

o t t e n u t o u n a c e r t a soddisfaz ione, seguono le p r o t e s t e d i fedel tà ; 

d i a l t r i paes i . U n agg rega to d i rude r i , oggi, u n t e m p o terra, che 

h a a l l e t t a t o que i d i Montepeloso a r i b a t t e z z a r s i col t o p o n i m o v i 

cino Irsium o n d e I r s ina , r i co r re a p p u n t o a l R e p e r p r o t e s t a r e d i 

essere s t a t o fedele ne l proximo preterito turbationis tempore v e r s o 

la m a e s t à de l R e Angio ino ed è t u t t o r a t a l e . Agg iunge c h e . n o n 

h a d e v i a t o m a i da l l a sua fedel tà verso a l cuno , e sia perc iò esen

t a t o dagl i a u g u s t a l i p r e t e s i da l le t e r r e r ibel l i . Carlo m e t t e i n 

g u a r d i a (19 m a r z o 1270) i l Gius t i z ie re d i n o n s c a m b i a r e fideles 

prò infidelibus aut prò fidelibus infideles, se n o r i s a r c i r à lu i i l 

d o p p i o 2 . 

D o p o dieci g iorn i d i q u e s t e p r u d e n t i d isposiz ioni e decis ive 

m i n a c c e , d a Calvello, u n paese s p e r d u t o t r a gli a l t i m o n t i del la 

Bas i l i ca t a cen t ra l e , u n t a l e E n r i c o figlio de l quondam Odonis 

B u r g o n t i , suo d i l e t t o fedele, e sponeva che que l la sua t e r r a 

nu l l a a v e v a commesso tempore turbationis e i n t a n t o si e ra v i s t a 

g r a v a r e del la t a s s a prò balestariis d a d e s t i n a r e i n Tusc ia , c o m e 

a l t r e t e r r e che si e r a n o culmini r ebe l la te , e q u e s t a v o l t a n o n 

il Gius t i z ie re p a g h e r à il d o p p i o , se n o n v e r a l ' ass icuraz ione , m a 

quegl i u o m i n i s a r a n n o m u l t a t i del q u a d r u p l o 3 . 

A i r icorsi d i u n a U n i v e r s i t à succedono quel l i d i u o m i n i d i 

Miglionico, d i Gricole 4 e d i B e l m o n t e 5 , che , pe r la loro lon

t a n a n z a rec iproca ci f an s u p p o r r e u n accordo ep is to la re o v e r b a l e 

d i t u t t ' e t r e , vassal l i d i Gugl ie lmo M e d o a d i . Costoro supp l i can t i 

a v e v a n o g ià significato a l l 'Arc ivescovo , nobili et egregio viro, 

1 D E L G I U D I C E , Cod. Dipi. I I , pag . 1 7 7 e 1 7 8 . Documento Vili 
riportato in Appendice. 

2 Documento X V I in appendice . 
3 Documento X V I I in appendice . 
4 Credo che si t r a t t i di Grot tole , è t r asc r i t t a male Criptola 

( R A C I O P P I , I I , 3 1 1 ) . 
5 Be lmonte era nel te r r i to r io di Gravina, oggi luogo Bene-

m o n t e ( R A C I O P P I , I I , 3 0 9 ) . 



•vicario capitano, d i n o n d o v e r e c o n t r i b u i r e al la co l l e t t a p e r i ba l i -

s t a r i d a m a n d a r e i n Sicilia, p e r c h è sono s t a t i fedeli a l R e . I l q u a l e 

scr ive a l sol i to Gius t iz ie re che li lasci s t a r e se e spongono il ve ro 1_. 

I n u l t i m o n o n voglio p a s s a r e s o t t o si lenzio u n a l t r o cur ioso 

d o c u m e n t o : i fedeli coniugi G i o v a n n i D e L i t t e r a Mos t a rde r io 

e Mar ia L i m o s i n e ch iedono il c a m b i o d i u n a g r o t t a i n Melfi, che 

fu t o l t a a d u n p r o d i t o r e , e a n c h e colà i l R e concede loro v igne , 

u n a g r o t t a i n a l t r e local i tà , p u r e p r e se a p r o d i t o r i e segue l 'or

d i n e a i p r o c u r a t o r i del la Cur ia i n Melfi p e r c h è i m m e t t a n o que i 

f o r t u n a t i ne i desc r i t t i b e n i 2 . 

* * * 

I l 21 o t t o b r e ' 68 , r e Carlo o rd ina a i Gius t iz ier i de l R e g n o di 

p r e n d e r e i figli e le figlie de i r ibel l i , B a r o n i , Mil i t i o Burges i e d i 

cus todi r l i d i l i g e n t e m e n t e 3 . Verso le mogl i e i figli d i cos toro n o n 

è così c rude le c o m e e ra s t a t o verso la conso r t e d i Manfredi . A 

G i a c o m a Cu tone , m a d r e del sospe t to r ibel le , va loroso c a p i t a n o 

d i Feder i co I I , R i c c a r d o F i l ang ie r i , a cui e ra s t a t o concesso d i esula

r e ne l P o i t o u , fa r i d a r e i b e n i 4 . I l f amige ra to Pando l fo d i Fasane l l a , 

che a v e v a p a r t e c i p a t o a l la c a t t u r a d i Cor rad ino , e che a v e v a p r e s o 

t a n t i p r ig ionier i , t r a cu i la m a d r e , la mogl ie e i figli de l quondam 

R o b e r t o d i S. Sofia (il l e t t o r e r i co rde rà c h e e ra c a d u t o a Corne to) 

d e v e cus tod i r l i summa diligentia, p e r c h è n o n a c c a d a loro a lcun

ché d i s in i s t ro : n e sc r ive a lu i (12 m a r z o 6 9 ) 5 e a l Gius t i z ie re 

d i Bas i l i ca ta . O r i g e m m a d i Acerenza , ne l p r i m o suo m a t r i m o n i o , 

a v e v a a v u t o de i ben i do ta l i , m a le e r a n o s t a t i conf iscat i , p e r c h è 

seconda mogl ie de l r ibel le R o b e r t o G r a s s o , e il R e glieli fa r ida re , 

p u r c h é lei e il figlio E n r i c o fidelis fuerint, et de genere fidelium orti, 

et nihil cantra magestatem a b b i a n o f a t t o ; e in so s t anza e r a n o 

q u e s t i ben i u n a b e s t i a d a soma , u n p u l e d r o e u n a p u l e d r a 6 . 

1 Documen to X I X in appendice . 
2 Documen to X I I in appendice . 

3 D E L G I U D I C E , Cod. dipi. I I p . 2 2 5 . 
4 D E L G I U D I C E , Cod. Dipi., I I , p . 2 0 0 . 
6 Documento V in Appendice . 
* FORTUNATO, op. cit, pag. 8 2 e 8 3 ; documento a pag . 1 1 6 , 1 4 

se t t embre ' 6 9 . 



1 D E L G I U D I C E , op. cit. 15 luglio 1269. I l fa t to da to in r iassunto è 
da me r ipo r t a to in teg ra lmente al documento X V I I I in appendice. 

2 D E L G I U D I C E , op. cit., I I , p . 328. 
3 FORTUNATO, (op. cit.). Cfr. le pagine dolorose dei fuggiaschi. 

4 Documento X V in FORTUNATO, op. cit., p . 134. 

Ques to R o b e r t o s e m b r a a l F o r t u n a t o cbe s ia p rop r io quel lo che 

c a d u t o « nel le m a n i de i b i r r i » s a r e b b e s t a t o c o n d a n n a t o a l l ' e s t r e m o 

suppl iz io . 

L e d ispos iz ioni p e r special i pe r sone sono es tese po i a p a r e n t i 

de i r ibel l i ; se i figli de i p r o d i t o r i s iano fedeli , n o n si t o l g a n o loro 

i possessi , la mogl ie n o n dev ' e s se re p u n i t a de l de l i t t o del m a r i t o , 

così a Mars ibi l la , v e d o v a d i Ber l ione , c o n d a n n a t o d a l D i San-

sever ino , d o v e v a n o essere r e i n t e g r a t i i b e n i 1 . 

Pandol f ina , la f igba d i M a t t e o Val lone , i l qua le , s t r a p p a t i 

gli occhi e t i r a t o p e r le v ie , fu po i s p e n t o su l p a t i b o l o a Sa lerno , 

si p o t è m a r i t a r e ahsque assensu regio2. E forse q u e s t a s o v r a n a 

d ispos iz ione d o v e t t e p r e v e n i r n e a l t r e , se fu o r d i n a t o (24 n o v e m 

b r e 1872) che figliuoli e figliuole d i r ibel l i dovessero p r o p r i o fare 

a m e n o de l regio assenso . M a g ià si a n d a v a n o cance l l ando i r igor i 

rega l i ve r so i s u d d i t i , c h e o r m a i d o v e v a n o s o t t o s t a r e al la d o m i 

n a z i o n e ang io ina . 

Q u a n t i e q u a n t i s fuggirono alle c o n d a n n e , e q u a n t i , p e r a v e r 

sa lva la v i t a e i ben i , si p i e g a r o n o a l l 'Angio ino . M a ci furono 

quel l i che seppero s cappa re , fuggire, t r o v a r e u n r ifugio. R i c c a r d o , 

un ico s u p e r s t i t e del la s t r a g e de i d i S. Sofia, v i sse v i v o a l d i l à 

del T r o n t o , e po i fu fedifrago "di G iacomo d ' A r a g o n a . E così l ' au 

dac iss imo F r a n c e s c o d ' A r m a t e r r a fu sa lvo p e r mi raco lo . 

F u g g i v a R a i n a l d o d i Lave l lo i n Ca labr ia 3 . T r i s t e è la s to r i a 

del la fuga e d e l l ' a n d a r r a m i n g o d i Gregor io Mass imiano d i Venosa , 

fino a l 1295 ; i n que l l ' anno , si p r e s e n t a a i p i ed i d i Carlo e d espone 

c b e e ra fuggi to a i t e m p i del la p e r t u r b a z i o n e d i Cor rad ino , nel-

l ' I l l i r ia , e po i esu la to pe r alias terras et loca, o ra m i s e r e v o l m e n t e 

p r e g a d i n o n g iudicar lo , m a a v e r d i lui mise r icord ia , e g i u r a fe

d e l t à n e l l ' a v v e n i r e *. 



Ci è igno to c o m e Carlo a b b i a p r o v v e d u t o a i m u t i l a t i de l la 

b a t t a g l i a d i B e n e v e n t o e d i Tagl iacozzo e d i a l t r i f a t t i d ' a r m e 

che d o v e t t e sos tenere fino al g io rno del la sua m o r t e (1285). D o b 

b i a m o s u p p o r r e che , n o n s o l t a n t o col d o n a r e a i suoi fedeli seguaci 

i n p a c e e i n gue r r a i b e n i confiscati a i p r o d i t o r i , a b b i a v o l u t o 

r i c o m p e n s a r e i m u t i l a t i , che così d i v e n i v a n o ag ia t i , m a con a l t r i 

mezz i . Cer to ci d o v e t t e r o essere m u t i l a t i p o v e r i , c h e d o v e v a n o 

ave re dei suss idi o a l t r i mezz i d i v i t a , m a che p o t e t t e r o t i r a r e 

a v a n t i d a l '66 a l '72, se p r o p r i o i n q u e s t ' a n n o a p p a r e u n s u o 

p r o v v e d i m e n t o deciso p e r essi. E v i d e n t e m e n t e egli d o v e v a 

p r e g a r e i c o n v e n t i p e r d a r e loro osp i t a l i t à , m a il F o r t u n a t o 1 

dice che q u e s t i la r i c u s a v a n o . I m o n a c i d i Mon teve rg ine f a n n o 

s ape re al R e Carlo che n o n o s p i t a n o m u t i l a t i , e lu i a r ip regar l i 

c h e lo facc iano a l m e n o pe r p i e t à , m a que i religiosi n o n cedono , 

n e p p u r e al le sue d i r e t t e p r e g h i e r e 2 . E p p u r e al le p regh ie re de i 

Monas t e r i e de i Vescovi si e ra r a c c o m a n d a t o , p e r c h è invocasse ro 

da l Cielo lo s t e rmin io de i suoi nemic i e del la Chiesa (11 d i c e m b r e 

1266). E n o n li d i s t u r b a p iù , se n o si s a r e b b e a t t i r a t o q u a l c h e 

r a m p o g n a de l P a p a , e cos tu i — egli lo s a p e v a — lo ca rezzava , 

m a e ra i n t r a n s i g e n t e ve r so d i lui , c o m e q u a n d o lo r i p r e n d e 3 sul 

m a l u s o del la gabe l la de l sale, d e l l ' i n g r a t i t u d i n e v e r s o gli amic i , 

de l r i t a r d o ne l la g ius t i z ia a l popolo , del la p o c a s u a access ib i l i tà , 

del la poca affabi l i tà , de l l ' ave re s e m p r e i n so spe t t o i s u d d i t i e 

del l 'essere loro sospe t to ; n o n lasci r u b a r e , — gli d ice — e scelga 

po i p r u d e n t i consigl ier i (22 s e t t . 1266). E p p u r e e r a n p a s s a t i p o c h i 

m e s i da l 26 febbra io m e m o r a n d o , i n cui Carlo a v e v a i n f o r m a t o 

i l Pontef ice del la v i t t o r i a d i B e n e v e n t o e d e l l ' o r r e n d a s t r a g e 

f a t t a del le g e n t i d i M a n f r e d i 4 . 

L a p i e t à e la r i conoscenza finalmente lo v in se ro p e r i m u t i l a t i 

f rancesi e naz iona l i , escogi tò pe r essi u n luogo d i r ifugio e o v e 

fossero m a n t e n u t i a spese del la Cor te . T r a g l ' immob i l i confiscat i 

1 FORTUNATO, op. cit., 9 2 . 
2 D E L G I U D I C E , op. cit. voi. I I , p . 18. 
3 D E L G I U D I C E , op. cit., I , p . 1 7 9 . 

i D E L G I U D I C E , op. cit, I . , p . 1 1 0 . 



i n Venosa c ' e ra i l pa l azzo de l judicis Riccardi de Fìorentia, pro-

ditoris regis, ex ipsius proditione ad manus Curie rationabiliter 

devolutum... palacium cum domihus coniunctis. Colà, ne l la p r i 

m a v e r a forse de l ' 7 1 al logò i p r i m i m u t i l a t i 1 e po i a l t r i e a l t r i 

a n c o r a 2 . A i p r i m i (a. 1273) assegna , c o m e a d a l t r i , l ' ab i t az ione , 

ogni a n n o q u a t t r o sa lme e mezzo d i g r ano , o t t o s a lme d i v ino , 

d u e once d i oro , d a d i s t r ibu i r s i d u e vo l t e a l l ' a n n o , m e t à a l l 'Ascen

s ione e l ' a l t r a a p r inc ip io d i q u a r e s i m a , ma . . . il R e l a m e n t a c b e 

n o n si m a n t e n g a n o q u e s t e d e c r e t a t e s o v v e n z i o n i 3 . 

* * * 

L a Sicilia, so l leva tas i i n p a r t e a i t e m p i d i Cor rad ino , fu s ter

m i n a t a d a Carlo e a b b a n d o n a t a a i l u o g o t e n e n t i f rancesi , cbe n o n 

e r a n o sazi d i vessaz ioni . 

F u t r a m a t o p e r i Vespr i , D r o e t t o i n su l tò la d o n n a , e Car lo 

a n d ò i n furore, e la Sicilia avve l enò l a s u a es i s tenza (*). 

P A O L O D E G R A Z I A 

( *) Per il lettore, ohe ha seguito questa trattazione, ho voluto 
qui elencare i documenti parte pubblicati in Appendice, parte da altri 
autori, dai quali possono ricavarsi le notizie del come Re Carlo sparse 
nella Basilicata dominatori' provenzali, arricchì i suoi valletti, chi 
l'aveva accompagnato a Napoli e chi gli aveva reso segnalati servigi 
militari. E s'intende, concedendo loro i beni dei proditori, dei ribelli, 
di coloro che si erano mantenuti o apparsi svevi. I feudi, i paesi furono 
dati a nuovi signori che parteggiavano per l'Angioino. L'insurrezione 
della Basilicata contro Carlo partorì oltre uccisioni umane, e con
fische, anche dei trapassi fondiari, sopratutto a Melfi e Venosa, e 

F O R T U N A T O , op. cit., documento p. 1 2 3 . 
2 I loro nomi si leggono in FORTUNATO, op. c t t ,pag . 9 3 , 1 2 3 , 1 2 4 

e D E L G I U D I C E I I I , op. cit. p . 1 0 5 . I due elenchi, i cui. nomi sono 
francesi, sono trascritti con poche varianti e con altre varianti in 
Arch. Storico Ital., 1 8 7 5 , X X I I , p. 2 5 7 , documento Reg. Ang. 1 2 7 3 . 
A fol. 5 2 . 

3 Chi avesse voglia di saperne di più su questo argomento, legga 
F O R T U N A T O , op. cit., capitolo X I I . 



sporadicamente altrove ; non ebbe un vero e proprio carattere poli
tico, ma di lotta tra vecchi e nuovi usurpatori, fenomeno non raro 
nella storia. 

22 gennaio '69. I beni dei manifesti proditori di Albano, Trivigno 
e Casal Aspro sono concessi al militi dilecto Pietro de Sumeroso. 

(Documento II in Appendice) 

23 gennaio '69. U n altro diletto cavaliere, Rinaldo de Juvenile, si 
abbia i beni dei proditori manifesti di Colobraro e Picerno, 
dopo che il Giustiziere avrà inquisito su di essi e di cui si sono 
impossessati persone private. 

(Documento III in Appendice) 

6 aprile '69. Il grande feudo di Policoro è concesso a Dryvone di 
Belvedere. 

( D E L G I U D I C E , op. cit., II , p . 268). 

9 giugno '69. Il Castro di Muro dove cedere i beni dei suoi proditori 
al dilecto militi familiari, fidéli Pietro de Hangot, se detenuti da 
persone private, se sono pervenuti ad massarias vel aracias 
del Re, siano lasciate stare. 

(Documento VI in Appendice) 

9 giugno '69. Proditori di Venosa e di altri paesi. (FOETUNATO, op. 
cit., p. 115). 

I documenti sono pubblicati dal Fortunato, da R. Bri-
scese e dal Del Giudice. 

28 giugno '69. Il casale di S. Giuliano, assegnato al diletto cava
liere e familiare Roberto Infante, e poi dato al monastero di 
S. Maria della Pietra, sia ridato a lui ; era stato tolto al quondam 
Index Aytardus de Venusio proditor. 

(Documento VII in Appendice) 

4, 5, 26 luglio '69, beni di Giov. da Procida sono assegnati a Matteo 
de Alena, a Ugo de Conchis, valletto, e a Simone de Bosco. 

(CAEUCCI, Cod. Dipi. Salernitano, p. 347 e 434; D E L G I U D I C E , 

op. cit, p. 348 e 355). 

Altri beni del da Procida sono assegnati a Colino bucticu-
culario del Re. 

(FORTUNATO, cit. p. 74 col documento IV). 

15 luglio '69. Donazione della terra di Montepeloso in Basilicata 
e Corato in Puglia a Pietro de Belmonte. Era eonte di Monte-



scaglioso ed aveva accompagnato dapprima il di S, Severino e 
poi Re Carlo per la Puglia. 

( D E L G I U D I C E , op. cit., II , p. 254.) 

22 settembre 1269. I beni dei proditori di Melfi e del giudice Donadeo 
sono dati a Lorenzo Gavitone. e a Morello Perrerio. 
FORTUNATO, op. cit. pag. 118, e D E L G I U D I C E , op. cit., II , 255. 

5 ottobre '69. Beni di proditori di Venosa e del giudice Eustachio 
sono donati all'usciere Gerardo. 

(FORTUNATO, op. cit, p. 120,). 

29 settembre '69. Castello di Fiorenza Forenza e altre terre sono do
nate a Rodolfo de Colant. 

( D E L G I U D I C E , II , op. cit, pag. 225). 

21 dicembre '69. Garaguso e altre terre sono donate a Roberto 
Infante milite. 

( D E L G I U D I C E , op. cit, p. 234). 

1 gennaio '70. Il castello dei d'Anglona è concesso al figlio di Pietro 
Rambaldo di Roma. 

( D E L G I U D I C E , op. cit, II , p. 254). 

6 gennaio '70. Beni di proditori di Melfi a Nicola Cane dilecto fami
liari fideli, per ricompensarne la fede e la devozione. 

(Documento X I in Appendice). 

6 gennaio '70. La terra di Calvello è assegnata al milite Roberto 
de Cornay. Si ricorderà che il 19 marzo '70, come abbiamo visto, 
il figlio di Odone Burgonti attesterà Calvello essere stata fedele. 

(Documento X V I I in Appendice ; per questa donazione 
cfr. pure E. P O N T I E R I , Un capitano della guerra del Vespro. 
Arch. Storico per la Calabria e la Lucania I, III , p. 283). 

2 febbraio '70. Beni del proditore Filippo de Qarillorum ai fedeli 
Littera Mostarderio e Maria Limogina. 

(Documento XII in Appendice). 

6 marzo '70. Un feudo (!) in Basilicata a Guglielmo Tournaspec. 
( D E L G I U D I C E , op: cit., II , p. 254). 

12 marzo '70. Castelli in Basilicata concessi a Ugone di Valchiusa. 
( D E L G I U D I C E , op. cit, II , p. 225). 



APPENDICE (*) 

I. 

An. . 1269, 4 gennaio. 

Karolus etc. justitiario Basilicate, cum de equitaturis animalibus 
victualibus armis et bonis aliis mobilibus Baynaldi de Garresio, 
Tome Gentili, Petri de Potentia, Bogerii de Boiano, Bartolomei 
de Turraca, Guillelmi de Lavendario, Andree de Turraca, Ricbardi 
de castello meidano, Boberti de s. sopbia, Pauli de Montepiloso, Ni-
cbolai de turris, Sarconi de Cistone et Henrici de Opido proditorum 
nostrprum nec non et aliorum proditorum Melfie Potentie Venusii 
e t aliarum terrarum iurisdictionis tue quorum bona sunt ad opus 
nostre curie publicata per procuratores que bona ipsorum pro-
ditorum bactenus procurarunt curia nostra iubet plenius edooeri 
fldelitati tue fìrmiter precipiendo mandamus quatenus statim re-
ceptis presentibus procuratoribus ipsis omnibus ad quos inda-
gandos diligenter intendas vel aliis de terris eisdem et terris etiam 
convicinis per quos de predictis bonis mobilibus eorumdem prodi
torum necessariis poterit plenius indagari si eosdem procuratores 
nequiveritis invenire quilibet videlicet sub pena decem unciarum 
auri ex parte celsitudinis nostre precipias ut quarto post màndatum 
tuum in magna curia nostra coram magistris rationabilibus ipsius 
magne curie nostre debeant comparere certifìcaturi nostram curiam 
de premissis de die vero mandati pena ipsorum cuilibet imponenda 
nominibus et cognominibos singulorum coram quibus et quicquid 
inde feceris cum forma presentium curie nostre scribas. Datum 
Fogie IIII Januarii X I I indictionis. 

Reg. Ang. IV, f. 66. 

(*) Soltanto i documenti V i l i e I X sono editi , gli altri finora 
inediti, sono stati da me cercati e collazionati dal dott. Pasanise, 
a cui rendo grazie. Ho fatto poi tesoro dei documenti cbe seguono al 
Riccardo da Venosa del FORTUNATO. 

V- d. g. 
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I I . 

An. 1269, 22 gennaio. 

Karolus etc. Iust. etc. Cum nos Petro de Someroso militi dilecto 
familiari et fideli nostro opida Albani Trivineae et Casalis Aspri 
castra seu terras cum omnibus iuribus et pertinentiis suis duxerimus 
de speciali grafia concedendas, fidelitati tue precipiendo mandamus 
quatenus victualia ammalia et alia buiusmodi bona mobilia seseque 
moventia que fuerunt manifestorum proditorum nostrorum [dic-
tarum] terrarum et privatas detinentur personas inquirere invenire 
capere et predicto Petro cui ea concessimus assignare procures, 
proviso quod ad ea que de bonis buiusmodi et massariis nostris ap
plicata iam sunt aut nostro procuratori assignata manus tuas aliqua-
tenus non extendas. Datum Pogie X X I I Januari X I I Indictionis 

Eeg. Ang. IV f. 65 

III. 
An. 1269, 23 gennaio. 

Karolus etc. Eidem. [Justitiario] Cum nos Colubrani et Picerni 
castra sita in Iustitiariatu Basilicate cum omnibus iuribus et per
tinentiis suis Einaldo de Juvenili dilecto militi etc. duxerimus de 
speciali grafia conferenda, volumus et fidelitati tue [precipiendo man
damus] quatenus victualia ammalia et alia buiusmodi bona mobilia 
seseque moventia que fuerunt manifestorum proditorum nostrorum 
dictarum terrarum et per, privatas detinentur personas inquirere 
invenire capere et predicto Einaldo cui ea concessimus assignari 
procures, proviso quod ad ea que de bonis buiusmodi et massariis 
nostris applicata iam sunt aut nostro procuratori assignata manus 
tuas aliquatemus non extendas. Datum Pogie X X I I I Januarii X I I 
In dictionis. 

Eeg. Ang. IV f. 65. 

I V . ' 
An. 1269, 4 febbraio. 

Earolus etc. eidem etc. [Iust. Basilicate] Cum Magistrum Petram 
de firmitate clericum et iudicem Matbeum de potentia fideles no-
stros inquisitores de bonis proditorum nostrorum ipsarum partium 
nec non super capiendis et arrestandis eisdem duxerimus prò parte 
curie ordinandos et credamus tam per te quam commissarios tuos 
in partibus ipsis inquisitionem ipsam foro factam volumus et fide
l itati tue mandamus, quatenus in antea de facienda inquisitione 



V. 
An. 1269, 12 marzo. 

Karolus etc. eidem [Iustitiario Basilicate] volumus et t ibi preci
piendo mandamus quatenus omnes captivos quos pandulphus de 
fasanella dilectus noster tempore perturbationis primo preterite 
cum capitarne officio fungebatur cepit et adhuc detinet et specialiter 
matrem uxorem et fìlios quondam Eoberti de S. Sopbia proditoris 
nostri ab eodem pandulpho cui super hòc scribimus recipias et eos 
facias cum summa diligentia custodir! ita quod de eis sinistrum 
aliquod non contingat faciens fieri de receptione huiusmodi duo 
scripta similia quorum unum tibi retineas et relicum ad cameram 
nostram mittas. 

Datum Pogie X I I Martii X I I Indictionis. 

Eeg. Ang. IV f. 64 t. 

VI. 
An. 1269, 9 giugno. 

Karolus etc. eidem Justitiario etc. Cum nos Castrum Muri situm 
in Iustitiariato Basilicate Petro de Hangot dilecto militi familiari et 
fideli nostro duxerimus concedendum fidelitati tue etc. Quatenus 
victualia ànimalia et alia bona mobilia seseque moventia que fue
runt manifestorum proditorum nostrorum ipsius Castri et per pri
vatas detinentur personas de Justitiariatu tuo inquirere invenire 
et capere et iam dicto Petro vel suo nuncio prò eo cui ea concessimus 
assignare procures proviso quod ad eà que de - bonis predictis a d 

prediota te nullatenus intromittas nec offlciales tuois exinde intromit-
tere paciaris Copiam inventariorum factorum tam per te quam per 
offlciales tuos proditorum nostrorum ipsarum partium sub sigillo 
tuo eisdem debeas assignare ut per copiam dictorum inventariorum 
plenius informati ad bonorum ipsorum cautionem (sic) prò parte cu
rie nostre procedant, mandamus insupór fidelitati tue quatenus 
omnia bona mobilia et semoventia per te et offlciales tuos inventa 
et capta de bonis proditorum eorundem predictis Magistro Petro et 
judici Matheo prò parte nostre Curie assignes [eisdem]. 

(Deve poi mandare alla Camera e ai maestri razionali un elenco 
di tutti i castelli, casali, feudi ecc. e di tutt i gli altri beni mobili dei 
proditori da lui trovati o presi). 

Datum Pogie IV februarii X I I indictionis 

Eeg. Ang. IV f. 65 t. 



massarias vel aracias .nostras pervenerunt et nostris sunt procura-
toribus assignata manus tuas aliquatenus non extentas. Datum in 
obsidione Lucerie nono Junii X I I Indictionis. 

Reg. Ang., IV f. 53. 

VII. 
An. 1269, 28 giugno. 

Karolus ete. eidem Seereto etc. Cum in excambium casalis 
S. Juliani siti in Justitiaratu Basilicate restituti nu per monasterio 
S. M. de Petra concessi pridem Roberto Infanti militi et familiari 
nostro omnia bona stabilia, burgensatica que quondam Iudex Ay-
tardus de Venusio proditor noster intus in eadem terra et pertinentiis 
suis actenus habuit tenuit et possedit ipsi Roberto et eius heredi-
bus ex ipsius corpore legitime descendentibus duxerimus concedenda 
fidelitati tue etc. quatenus predicta bona predicto Roberto seu 
procuratori suo ipsius nomine assignare procuras vel facias assignari 
et de ipsorum proventibus integre responderi i ta tamen quod prò 
eisdem bonis servire nostra curia de uno balestrarum equite teneatur 
nostris et ouiuscunque alterius iuribus semper salvis. Datum in 
castris in obsidione Lucerie X X V I I I Junii X I I Indictionis Regni 
nostri anno IV. 

Reg. Ang. IV f. 143. 

VIII . 

An. 1269, 30 giugno. 
Karolus etc. Petro de fìrmitate clerico et Judici Matheo de 

potentia. Inquisitoribus etc. Ex parte Universitatis bominum Melfie, 
nostris fidelibus fuit expositum coram nobis quod licet ipsi tam-
quam fideles et devoti ac nostri zelatores honoris ante felieem victo-
riam nostrani in campo palatino de Conradino habitam muniti 
equis et armis ad terram Lavelli, que lune in rebellione manebat hosti-
liter accesserint, ac certam quantitatem animalium et res alias mo-
biles hominum Lavelli et aliorum proditorum nostrorum tunc ibidem 
existentium ceperint et habuerint, vos in dictos homines Melfie ad 
exibendum vobis huiusmodi quantitatem animalium et res mobiles 
eompellitis ac multipliciter perturbatis. Quare f. v. p. m. quatenus 
si vobis constiterit homines melfie cepisse huiusmodi ammalia et 
res mobiles ante victoriam memoratam medietatem quantitatis 
ipsorum animalium renunque mobilium relaxando eisdem reliquam 
medietatem et animalium et rerum mobilium predietarum prò parte 
nostre Curie recipiatis et exigetis.ab eis, quod si post victoriam ipsam 



ceperunt huiusmodi ahimalia et res mobiles, eos ad èxhibendum, nobis 
totam quantitatem nec non et omnes res mobiles districtione qua 
eonvenit compellatis. Datum in obsidione Lucerie X X X Iunii 
X I I Indictionis.-

( D E L G I U D I C E , Cod. Dipi. II , p. 177). 

IX . 

An. 1269 15 luglio. 

Karolus etc. Secreto Apulie etc. Excellentie nostre humiliter 
supplicavit Marsibilla mulier vidua de Melfia fidelis nostra uxor 
quondam Berlionis, quod cum ipse Berlionis quondam vir suus 
captus ob suspicionem proditionis retroacto turbationis tempore 
a Nobili viro Petro de Montefusculo Iustitiario Basilicate fideli 
nostro tum in Melfia Capitaneo, suspensus fuerit ab eodem, tam ipso 
viro suo quam ipsa muliere prò iudicio Capitis eorum bonis omnibus 
spoliatis et mulier ex delieto mariti punire non debeat ; sibi domum 
unam que erat sua in Melfia nunc per manum Curie detentam ; prò 
victu et babitatione sua de benignitate Begia concedere dignaremus, 
cuiUs supplicaeionibus benignius inclinati, fidelitati tue etc. quatenus 
domum predictam quam dieta mulier tempore captionis dicti mariti 
sui in Melfia possidebat ; et riunc per manum nostre Curie detentam, 
que non valeat per annum ultra Augustale unum ipsi mulieri si 
tibi constiterit esse suam prò victu et babilitatione restituas et 
assignes. Datum in castris in obsidione Lucerie X V Julii X I j . 
Ind. 1269 Beg. IV 144. 

( D E L G I U D I C E , Cod. Dipi., II , p . 246.) 

x. a-
An. 1269, 20 agosto 

Karolus etc. Universis etc. cum pontium de villanova et da-
malcium de Belcaro milites et familiares nostros prò capiendis qui-
busdam nostris proditoribus destinemus, universis vestre etc. (sic) 
quatenus eisdem militibus in capiendis ipsis proditoribus ad requisi-
tionem ipsorum sicut gratiam nostram caram babetis prestetis 
auxilium consilium et iuvamen, ita quod de promptitudine vestra 
se nostro culmini valeant commentare. Datum in obsidione Lucerie 
X X augusti X I I indictionis. 

Reg. Ang. IV f. 49b tergo. 



X I . 
An. 1270, 6 gennaio. 

Scriptum est eidem Secreto etc. Cum Nos Nicolao Cani dilecto 
familiari et fìdeli nostro ipsius M e i et devotionis intuitu quibus se 
in nostris servitiis libenter exhibuit ac beredibus eius ex ipsius cor-
pore legitime descendentibus infrascripta bona que fuerunt infra-
scriptorum proditorum nostrorum de Melfia, ad manus nostre Curie 
rationabiliter devoluta cum omnibus iuribus et pertinentiis eorum-
dem existentia in Melfia et pertinentiis eius quorum fructus valent 
uncias auri octo communiter annuatim in burgensaticum duxerimus 
concedenda, de liberalitate mera et grafia speciali ita quod in reco-
gnitione presentis grafie nostre tarenum auri unum ponderis gene-
ralis prò qualibet et unciarum ipsarum anno quolibet nostre curie 
solvere teneatur nostris et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis 
fidelitati tue etc. bona vera prediota sunt bec videlicet que fuerunt 
Roberti de Victore proditoris, domus una in Parrocbia S. Nicolai 
de platea, item furnus unus in eadem Parrocchia cum domunula 
una, item tenimentum unum vinearum in contrata Columpnelle 
videlicet socia una que dicitur Juliani Tattonerii, alia socia que dicitur 
de Troiano, alia socia que dicitur Nicolai Barletti et castagnetum 
unum in monte Vulturis, i tem cripta una in Parrochia S. Laurentii 
iuxta criptam Petri de Ursano que fuit notarii Bartholomei de Ca-
thania proditoris nostri. Volumus etiam et mandamus ut victualia 
animalia et alia huiusmodi bona mobilia seseque moventia que 
fuere eiusdem Boberti de Victore et per privatas detinentur personas 
inquirere invenire et capere Bt predicto Nicolao cui ea concessimus 
assignari procures. Proviso etc. Quinimmo aliqua de bonis ipsis 
mobilibus tempore turbationis nuper preterite per aliquos fìdeles 
nostros ab aliquibus proditoribus nostris erepta vel acquisita fuerunt 
medietatem ipsorum eosdem fìdeles nostros habere volumus reliqua 
medietate nostre curie applicanda. Datum Neapoli VI Ianuarii 
X I I I Indictionis. 

Beg. Ang. V. f. 139 t. 

XII . 

An. 1270, 2 febbraio 
Karolus etc. Scriptum est eidem Secreto Apulie etc. Cum nos 

Iohanni de Lictera Mostarderio et Marie Limogine quoniam sibi 
in excambium excellentia nostra concessit dilectis fidelibus nostris 
ipsorum fidei etc. ac heredibus suis ex utrorumque corporibus legi
t ime descendentibus infrascripta bona Philippi de Garillorum de 
Melfia proditoris nostri ad manus nostre curie etc. 

(Seguono varie condizioni della concessione). . . 



Bona vero predicta sunt hec videlicet palatium unum in Par-
rochia S. Benedicti iuxta palatium Jacobi Musse et iuxta palatium 
heredum leonis de Lania, item domus una in ruga Albarie iuxta 
domum Gajetani de Leonardo, i tem domus una in eadem ruga 
iuxta domum Jobannis de G-aieta, item astationes due in platea, 
magna Meifie iuxta astationes Leonis de Oliva, item medietas unius 
domus Nicolai de Bonifacio cuius altera medietas est Melfisii Casa-
vini item astatio una in ruga corvisserorum iuxta astationem Petri 
de Thauraria et astationem filiorum Jobannis de Bocca, item cripta 
una prope portam Neapolis, item Castanetum unum iuxta Casta-
netum q. Iohannis de Gardlota, item vinea una in contrata fontane 
veterane cum castaneto uno, item vinea una in contrata stellataria 
iuxta vineam Petri de Ursone et vineam iudicis Donadei, item vinea 
una in contrata macerie iuxta vineam Gilii Pomari , item vinee 
deserte et dissipate in contrata Cerre iuxta vineam Andree Casavini, 
item terra una vacua ubi fuit iardinum baiuli S. Bartbolomei, item 
domus una in Parrocchia S. Bartholomei diruta et discoperta iuxta 
domum Jacobi Pabricatorum, item domus una diruta et discoperta 
cum curti una in Parrocchia S. Odoeni cum orto uno eidem domui 
adherente, volumus etiam et mandamus ut victualia animalia et 
alia buius modi bona mobilia seseque moventia que fuerunt predicti... 
proditoris nostri et per privatas detinentur personas inquirere etc. 
et predicto Iohanni et Marie quibus ea concessimus assignare procures. 
Proviso etc. Datum Capue II februarii X I I I Indictionis. 

Beg. Ang. V f. 144. 

X I I I . 
An. 1270, 6 marzo. 

Scriptum est eidem Justitiario Basilicate etc. Fidelitati tue preci
piendo mandamus quatenus statim receptis presentibus omni mora 
et occasione sublatis procuratori olim terrarum quondam Henrici 
de Bivello proditoris nostri in Justitiariatu Basilicate et illis etiam 
qui recipiebant computa de proventibus et redditibus terrarum ipsa-
rum ab officialibus quondam ipsius Henrici cuilibet videlicet sub 
pena quinquagiunta unciarum auri districte precipias, ut inconti
nenti ad magistros rationales magne curie nostre debeat se conferre 
(Seguono nomi e cognomi dei razionali e giorni del mandato)... Datum 
Capue VI martii X I I I indictionis. 

Eeg. Ang. V f. L X X X V I I I tergo. 

XIV. 
An. 1270, 14 marzo. 

Scriptum est eidem [Secreto Apufie]. Cum nos Calino Scanconerio 
familiari et fideli nostro ipsius fidei et devotionis intuitu quibus se 



n nostris serviciis libenter exibuit et heredibus eius ex ipsius cor-
pore legitime descendentibus, in excambium ouiusdam molendini 
restituti per curiam nostrani bospitali S. Lazzari, quod pridem cum 
quibusdam aliis bonis sibi nostra concesserit celsitudo, infrascripta 
bona burgensatica que fuerunt infrascriptorum proditorum nostro-
rum de Venusio ad manus Curie nostre rationabiliter per excaden-
tiam devoluta existentia in Venusio et pertinentiis eius, quorum 
fructus simul cum aliis bonis pridem sibi ooncessis preter rnolerrdi-
num predictum valent communiter annuatim uncias auri X X in 
feudum sub servitio unius militis prò omnibus bonis ipsis iuxta 
consuetudinem regni nostri concedenda duxerimus de liberalitate 
mera et gratia speciali, Aderitati tue precipiendo mandamus quatenus 
eumdem Calinum vel certum nuncium suurn prò eo eius nomine 
in corporalem possessionen predictorum infraseriptorum bonorum 
inducens facias sibi de ipsoruum proventibus et redditibus integre 
responderi fideliter etc. bona vero predicta sunt beo videlicet que 
fuerunt iudicis Aytardi proditoris scilicet domus una in Parrocbia 
S. Johannis in qua est cellarium, i tem domus una in eadern Parrocbia, 
item Palatium unum in Parrocbia S. Petri de Aytardo soleratum 
iuxta domum domine veneris, item domus una solerata prope ipsum 
palatium, item stabulum prò equis coniunctum eidem palatio, i tem 
domus una terranea retro ipsam domum solerata, i tem domus una 
de ulmo iuxta domum Guillelmi de Salerno, item domus una in 
predicta Parrochia S. Petri de Aytardo iuxta domum Eogerii Pedilli, 
item vinea mia in plano S. Marie cum pastino iuxta viam publicam, 
item vinea una in eodem plano iuxta vineam diete Ecclesie S. Marie, 
item vinea una in lapilloso iuxta vineam Palmerii Mediepellis, item 
vinea una in molendino de Candidato, item tenimentum unum ter-
rarurn in contrata cillani, item tenimentum aliud terrarum in con-
trata Fontane S. Andree et S. Clerici, item tenimentum aliud terra-
rum in contrata lapillosi, quod est inter duas vias, item tenimentum 
aliud terrarum quod dicitur fornelli, item tenimentum aliud terra-
rum quod dicitur fornelli, i tem tenimentum aliud terrarum in con
trata S. Petri Cuccurruti item bona que fuerunt Jobannis de Procida 
videlicet palatium unum magnum soleratum cum domo coquine 
iuxta turrim in Parrochia S. Petri de Aytardo que arcu (sic) de cardi-
dato, item domus una in Parrochia S. Demetrii prope domum Guil
lelmi de Caro et Jonate Fabri, item et redditus vini qui debentur 
a subscriptis hominibus de Venusio ratione terrarum quas tenent 
de bonis predictis videlicet (seguono i nomi dei redolenti e delle cose 
rese) i tem petia una terre capax salmarum trium in parte Tringueti 
(sic) Angeli, item petie due terrarum capaces in.... salmarum duodecim 
in parte vallis de log-alate, i tem tenimentum unum terrarum in parte 
S. Marie de Monte Albo, item et tenimentum... terrarum in parte 
Cornaccele, item bona que fuerunt iudicis Richardi lussi, videlicet 



domus una in Parrochia S. Nicolai de Platea, domus una in Parro-
chia S. Marchi, i tem domus una que fuit Eoberti de Barisana in 
Parrochia S. Demetri iuxta domum magistri Amati , item domus 
una que fuit Bogerii de Cabaralla in Parrocchia S. Nicolai de Grecis, 
i tem domus una que fuit GuiUelmi de Maximiano in Parrocchia 
S. Nicolai de TJImo prope domum Bartholomei de Abate. Datum 
Capue X I V martii X I I I Indictionis. 

Eeg. Ang. V fol. CXLVIII 

XV. 
An. 1270, 17 marzo. 

Scriptum est Vice Secreto Basilicate etc. Cum nos Boberto 
de Firmitate dilecto paniterio nostro suisque heredibus ex ipsius 
corpore legitime descendentibus in supplementum provisionis sue 
pridem sibi facte per excellentiam nostram infrascripta bona que 
fuerunt Squerii de Poggibonzo proditoris nostri existentia in Melfia 
et pertinentiis eius ad manus nostre eurie rationabiliter devoluta 
cum finibus eorum concedenda duxerimus de liberalitate mera et 
grafia speciali, fidelitati tue precipiendo mandamus quaternus eum--
dem Bobertum vel certum nuncium suum eius nomine in corporalem 
possessionem predictorum infrascriptorum honorum inducens facias 
sibi de ipsorum proventibus integre responderi fidelitati nostre no
stris ac cuiuslibet alterius iuribus semper salvis, bona vera predicta 
sunt hec videlicet cripta una in Parrochia S. Angeli de la Capa prope 
criptami Thomasii de Amirato, item et vinea una que est in contrata 
collonellorum que fuit Teodorici Tabernarii. Datum Capue X V I I 
Martii X I I I Iudictionis. 

Eeg. Ang. V. fol. 149 t. 

X V I 

An. 1270, 19 marzo. 
Scriptum est eidem Justitiario [Basilicate] ex parte universitatis 

Irsii nostre fidelis fuit expositum coram nobis quod licet ipsi proximo 
preterito turbationis tempore erga maiestatem nostram fìdeles ex-
stiterint et existant nec unquam a fide nostra in aliquo deviaverint 
tu eo pretextu quod ipsos in actis pendentibus per precessorem tuum 
tibi assignatis cum aliis terris que predicto tempore rebellarunt per 
errorem seu malivolentiam inveneris forte notatos ipsos ad solven-
dum tibi prò parte curie nostre solidos augustales, qui de mandato 
nostro a terris rebellibus exiguntur iuxta ordinationem in Curia 
nostra factam minus iuxte compellis in eorum grave preiudicium et 



iacturam. Unde cum prò eis etc. fidelitati tue etc. quatenus facta in 
terris vicinis fidelium inquisitione diligentius de premissis si piene 
tibi constiterit homines ipsos eodem turbationis tempore erga nos 
fideliter se gessisse nec unquam a fide nostra in aliquo deviasse ab 
universitate predicta solidos augustales ipsos occasione huiusmodi 
quod in predictis aetis inveniuntur cum terris rebelfibus annotati 
non exigas nec requiras, attentius provisurus ne fìdeles prò infidelibus 
aut prò fìdelibus infìdeles ponantur et ne curia nostra decipiatur 
vel fraudetur aliquatenus in hac parte, quoniam dapnum quod inde 
Curia nostra subire continget a te in duplum resarciri et exigi facie-
mus. Datum Capue X I X martii X I I I Indictionis. 

Reg. Ang. V. f. 88 

XVII . 
An. 1270, 29 marzo. 

Scriptum est eidem Iust. ex parte Henrici Filii quondam Odonis 
Burgonti dilecti fidelis nostri nostre fuit expositum maiestati quod 
licet terra sua Calvelli sita in Iust . 0 tuo semper fuerit fidelis tempore 
turbationis proximo preterite nihil commiserit erga regiam maiesta-
tem quedam tamen pecunie quantitas nuper est eidem terre imposita 
et taxata prò balistariis in Tusciam destinandis sicut et aliis terris 
que ipsius turbationis tempore nostro culmini rebellaverint, cum igi-
tur homines ipsius terre ad solvendum quadruplum eiusdem pe
cunie si per iniquisitionem faciendam fuerint inventi rebelles etc. 
(seguono le solite formule per l'inquisizione) Datum Capue X X I X 
martii X I I I Iudictionis. 

Beg. Ang. V. f. 90 t. 

XVIII . 

An. 1270 3 novembre. 
I l i Novembris ibidem scriptum est Iustitiario Basilicate. Cum 

Johanni De Ditterà Mostarderio et Marie Limogine uxori eius fìde
libus domini nostri Begis in excambium unius cripte que est in Melfia 
prope portam Bapolle que fuerat Philippi de Granfiano proditoris 
concesse olim eis per excellentiam Begiam nec non in excambium 
Stationarum duarum que sunt in Melfia in platea magna iuxta sta-
tionem, Leonis de Aloia que fuerunt dicti Philippi de Gariliano conces-
sarum similiter eisdem Johanni et Marie per dominum nostrum Be-
gem auctoritate nobis commissa concedendam duxerimus vineam unam 
in contrata S. Damiani iuxta vineam Demiani (sic) fabricatorisis 
que fuit Angeli Ursilioni proditoris et criptam unam magistri Nicolai 



proditoria in Parrochia S. Martini, quam tenuit Riccardus de Ci
sterna et vineam unam eiusdem in valle S. Sabini que fuit Angeli 
de Lavinea cum omnibus pertinentis eorum que sunt ad manus 
regie curie rationabiliter devoluta per iudicem Magne Curie quod 
statuens predicto sussido comestabulo Melphie de iure spectant 
et per casalem sunt restitute eidem ae inventum est. Quia quod crip-
tam predictam idem Philippus de Gariliano tempore quo eratfldelis 
dederat et concesserat Angelo Delavia genero suo in dotem, et idem 
Angelus tenurat tam ab anno I X Ind. usque nunc et eam ad presene 
tenet et possidet propter quod scribimus procuratoribus eorum Curie 
in Melfia ut eumdem Johannem et uxorem eius vel procuratorem 
eorum in corporalem possessionem honorum predictorum inducant ete. 

Ibidem scriptum est procuratoribus rerum Curie in Melfia in 
simili forma... (ordine d'immettere nel possesso gli anzidetti Giovanni 
e Maria nei descritti beni di proditori). 

Eeg. Ang. II f. 112. 

X I X 
An. 1273, 2 novembre. 

II Novembris ibidem scriptum est Justitiario Basilicate prò 
parte hominum Milionici, Gricolarum (sic) et Bellimontis vassallorum 
heredum quondam Guillelmi de Medoadi fuit propositum coram 
nobis quod ipsis signifìcantibus olim nobis Archiepiscopo et nobili 
et egregio viro Philippo de Costantino etc. tunc nostre in capitarne 
ac vicarie officio socio, quod tu prò colleeta balistariarum olim in 
Siciliam mittendorum ac si fuissent contrarli domino nostro Regi 
tempore turbationis nuper preterite ipsos impediebas et etiam mole-
stabas quamquam ipsi predicto tempore et semper se assererent 
fuisse fideles domino regi predicto. Nos Archiepiscopus et idem domi-
nus Philippus tibi nostris sub certa forma dedimus licteras in man-
datis ut si tibi constaret predietos homines ipsarum terrarum Milio
nici, Gricolarum (sic) et Bellimontis tempore turbationis predicte 
fuisse constantes erga ecellentiam regiam noe quondam Corradino 
iurasse neque contrarios fuisse domino regi predicto homines ipsos 
in colleeta dictorum balistariorum non deputares nec eos occasione 
diete collecte impedires aut aliquatenus molestares verum eodem 
domino Philippo hiusmodi capitanie et vicarie ofHcium dimittende 
nullus per praefatas licteras habitus est processus quare prefati ho
mines nobis humiliter supplicamut ut providere super hoc oportuno 
remedio curaremus ideoque etc. quatenus si est ita in huiusmodi 
negotio procedere studeas iuxta predictarum directaram tibi super 
hoc continentiam litterarum. 

Reg. Ang. 18 f. 269. 



LA BADIA DI CAVA E I MONASTERI GRECI 

DELLA CALABRIA SUPERIORE 

S. M A R I A D I K Y R - Z O S I M O 0 C E R S O S I M O 

Suiresempio de l D u c a Rugg ie ro , U g o d i C h i a r a m o n t e , c h e 

p u r e p r o t e g g e v a i greci d i Carbone , a i qua l i a v e v a con fe rma to i 

ben i ne l 1074, offriva il 21 n o v e m b r e 1088 a l l ' a b b a t e P i e t r o d i 

C a v a il greco m o n a s t e r o d i S. M a r i a d i K i rzos imo cum hominibus 

et aliis pertinentiis suis et céllis, que grece dicitur metochia, pe r i l ' 

b e n e de l l ' an ima sua , del la mogl ie e de l figlio R u g g i e r o *. 

Solo q u a l c h e r u d e r e r i co rda o r a q u e s t o m o n a s t e r o , che a r 

r icch i to d a v a r i e donaz ion i d i ede or ig ine a l Casale , oggi C o m u n e 

d i Cersosimo, e fu a capo d i t u t t e le chiese cavens i del la Calabr ia . 

I l suo p i ù a n t i c o d o c u m e n t o è de l 1034 e r i g u a r d a u n a sua 

d i p e n d e n z a : la m o n a c a E l e n a col cug ino Nicola P o r t a r i t a d i 

Cassano d o n a n o a l la chiesa d i S. Teodoro e pe r essa a l l ' a b b a t e 

T e o d o r o d i S. Mar i a d i Cersos imo delle t e r r e t r a il c ana l e A p p i o 

(Lappio) e il fiume S a r m e n t o . Con i t e s t i m o n i firma u n m o n a c o 

V i t a l e TOU BOVOLUVOU (Bonomo) e scr ive « Te odo ro s a c e r d o t e 

d i Cersosimo »: si v e d e che g ià es i s teva il piccolo a b i t a t o d i t a l 

n o m e . D i q u e s t a chiesa d i S. Te odo ro s i t u a t a su l S a r m e n t o a d 

eguale d i s t a n z a d a S. C o n s t a n t i n o A lbanese e d a S. P a o l o A1-

1 Archivio di Cava, Arca X I V n. 29. Finora non era stato no
tato questo documento, e si citava sempre come prima notizia della 
proprietà da parte di Cava la Bolla di Urbano I I del 1089, (BATIFFOL, 
op. cit. X X V ) . Per una svista la R O B I N S O N G., (op. cit. p. 289 n. 2) 

pone S. Maria di Cirzosimo tra le dipendenze di Montecassino, men
tre (op. cit. p. 292) dice S. Bartolomeo di Taranto dipendente da 
Cava per donazione del Guiscardo nel 1081 : S. Bartolomeo non fu 
mai Cavense, forse lo confonde con S. Benedetto di Taranto donato 
nel suddetto anno a Cava ; la citazione Arm. I , 625 non è dell'ar
chivio di Cava. Vedi il documento in fine. 



Danese r i m a n e i l n o m e c o n quel lo d i B o n o m o , t r a s f o r m a t o i n 

S. O te ro o S. T o t a r o \ 

Teodoro g o v e r n o S. Mar i a a l ungo , e v e n e n d o a m o r t e ne l gen

n a i o 1050 n o m i n ò pe r t e s t a m e n t o 2 suo e rede e successore il m o n a c o 

Teof i la t to , che « s i n da l l a f a n c i u l l e z z a c o m e egli d ice h a 

s o s t e n u t o m o l t e fa t iche p e r la s a n t a Chiesa d i q u e s t o m o n a s t e r o . . . 

e d è a n c o r a nel la chiesa il f r u t t o de i suoi l avor i , c o m e t u t t i s a n n o 

— sic; (XVTJUÓOUVOV TOXVTCOV»3. F a t t o s i solenne funera le nel la 

chiesa archimandritale d i S. Nico la i n Cersos imo, L u c a fratel lo 

del d e f u n t o , p o s t o p r i m a il t e s t a m e n t o su l l ' a l t a re , lo consegnò 

poi a Teof i la t to . r i n u n z i a n d o a d ogn i p re t e sa , sia p e r c h è vecch io , 

ed è p e r q u e s t o c h e v u o l essere t r a t t a t o c o m e p a d r e da l n u o v o 

a b b a t e — <&cntep oixeiov rcarpì xàyco Sé tocnrsp crapxixóv [xou 

wov — , s ia p e r c h è n o n p o t e v a a d a t t a r s i alle p r e t e se de l l ' au to 

r i t à i m p e r i a l e 4 . 

N e l 1058 u n p r e t e G iovann i , p r o b a b i l m e n t e d i Cersos imo, 

c o n u n g r u p p o d i p a r e n t i , p e r il b e n e del le a n i m e loro e de i loro 

gen i to r i , t u t t i n o m i n a t i , d o n a n o a Teof i la t to , s e m p r e p e r la chiesa 

d i S . ' T e o d o r o , le t e r r e d i loro p r o p r i e t à sopra Cersosimo, presso 

il t o r r e n t e A p p i o , d o v e dicesi M a r a d o s a 5 , e n e i 1063, D o n n a , v e 

d o v a d i G iovann i , coi c o g n a t i Nico la e L e o n e e a l t r i p a r e n t i danno 
a Teof i la t to , a n c o r a p e r S. Teo d o ro de i fondi p u r e su l t o r r e n t e 

A p p i o p resso la Chiesa d i S. Pancrazio, oggi Masser ia S. B r a n c a t e 

presso il p o n t e su l S a r m e n t o s o t t o S. Giorg io L u c a n o 6 . 

N o n si conoscono a l t r e v i c e n d e de l m o n a s t e r o d i S. Mar i a fino 

a l la d o n a z i o n e del C h i a r o m o n t e , n è se a l l ' i nvas ione dei N o r m a n n i i 

1 TRINCHERÀ, op. cit., p. 33. 
2 Per evitare vessazioni dal fisco imperiale gli abbati greci dove

vano tramandarsi i monasteri come proprietà privata, per lo più 
sceglievano dei consanguinei. Pure così agirono gli abbati di Carbone, 
eleggendosi sempre il successore. V. R O B I N S O N , op. cit. I I , p. 5 0 , 
doe. V I I . 

3 TRINCHERÀ, p. 4 5 . 
4 Cfr. B R A N D I L E O N E , Il dritto greco-romano nelle leggi normanne' 

e sveve del Begno di Sicilia, Torino 1 8 8 4 . p. 2 4 e n. 
^ T R I N C H E R À , p. 5 5 . 
6 I B I D . , p. 6 0 . 



m o n a c i fuggirono, o p p u r e furono cacc ia t i , c o m e a v v e n n e pe r a l t r i 

cenobi : c e r t a m e n t e il C h i a r o m o n t e n e d i spone , d a p a d r o n e , senza 

a c c e n n a r e c o m e lo è d i v e n u t o 1 . 

L ' a u t o r i t à pontif icia p r e s t o confe rmò la donaz ione , g iaccbè 

nel la bol la d i U r b a n o I I del 1089, d a t a t a d a Venosa si legge t r a 

le chiese cavens i : In Nohe sancte Marie. 

Negl i a n n i seguen t i , 1092 e 1093, S. Mar i a si a r r icch isce d i 

a l t r e d u e chiese. Gugl ie lmo, s ignore d i F a v a c i e o F a v a l e (Vajsinni) , 

col fratel lo R u g g i e r o d o n a la chiesa d i S. Michele in Favacia 2 

e A le s sand ro C h i a r a m o n t e , figlio d i U g o I , col fratel lo R i c c a r d o 

il m o n a s t e r o d i 8. Onofrio in Gamposerci, o Camposirti c o m e è d e t t o 

i n a l t r i d o c u m e n t i , r icco d i v igne t i , c a m p i e mol in i su l S a r m e n t o : 

sono des igna t i i confini c o n m i n u z i a , cioè i l S a r m e n t o , il ruscel lo 

F a r a c l i , l ' a l t ro Ceco, i m o n t i P a l o m b a r a , il r i v o Ola tzamal i , 

m a n o n sono p r e s e n t e m e n t e ident i f icabi l i . P i ù t a r d i q u e s t o m o n a 

s te ro c a m b i ò il n o m e i n quel lo d i S. M a r i a i n Camposerc i , e si 

v e d r à , che p r o b a b i l m e n t e era presso S. C o n s t a n t i n o A l b a n e s e 3 . 

I C h i a r a m o n t e c o n t i n u a r o n o le loro munif icenze; così ne l 

1112 U g o I I , n i p o t e de l p r i m o , coi fratel l i A les sandro e R i c c a r d o , 

p e r le a n i m e de i gen i to r i A le s sand ro e G u m a r c a , d o n a n o al p r io re 

P i e t r o d i S. Mar i a del le t e r r e ne l luogo B o n o m o e Capil l i *, e d o p o 

l a m o r t e d i U g o I I , A les sandro colla mogl ie G i u d i t t a e fratel lo 

R i c c a r d o , ne l 1116, con fe rmano le donaz ion i de l l ' avo e de l p a d r e 

nel le p e r t i n e n z e del cas te l lo d i N o e 6 . L ' e sempio de i s ignor i 

e r a segui to d a a l t r i : Ca rbe r to , d i Arg i ro , g iud ice d i Noe , ne l 1113 

a v e v a d o n a t o a S. Mar ia delle t e r r e presso S. Pao lo t e r r e che suo 

1 Potrebbe ritenersi che avuto in feudo qualche territorio i signori 
divenivano padroni delle chiese abbandonate, come parrebbe conchiu
dersi da una frase di Alessandro genero di Ugo di Chiaramonte e 
signore di Ronca, quando nel 1093 concedette l'abbandonata chiesa 
dei SS. Quaranta de' Schiavi all'abbate di Carbone. Cfr. ROBINSON, 
op. cit. doc. X I V , nel quale documento firma tra i testimoni anche 
Raone monaco di Cersosimo. 

2 Trincherà, p. 72. 
3 I B I D . , p. 75. 
4 I B I D . , p. 96. 
5 I B I D . p. 104. 



p a d r e a v e v a a v u t o g ià in t enz ione d i offrire a que l l a chiesa, d o v e 

e r a s t a t o po i seppe l l i to . T r a i conf ini sono c i t a t i i ruscel l i L e u c a 

e Ceco, e il luogo S. Paolo 1 : è la p r i m a v o l t a c h e si t r o v a n o m i 

n a t o q u e s t o luogo, a l d i s o t t o d i Cersosimo, e n o n p u ò essere a l t r o 

che quel lo i n cu i p i ù t a r d i sorse il C o m u n e d i S .Paolo Albanese . 

Ol t re le t e r r e si aff idavano a i m o n a c i chiese p i ù o m e n o a b 

b a n d o n a t e , p e r c h è le officiassero ; t r a q u e s t e le d u e p i ù impor 

t a n t i furono S. P i e t r o d i B r a h a l l a , p resso Oriolo, e S. Nico la d i 

P e r a t i c o ne l t e n i m e n t o d i Colubra ro . 

L a pa ro l a B raha l l a , e le a l t r e forme, Ba rycha l l a , B r a c a l l a , 

p r o b a b i l m e n t e d i o r ig ine greca , e s ignif icante bassofondo e r a 

c o m u n e pe r i n d i c a r e u n a b a s s u r a c o m e il c o r r i s p o n d e n t e a l to -

fondo, a l t o m o n t e , pe r i n d i c a r e u n ' a l t e z z a r i p ida . P re s so L u n g r o 

e s i s t e v a u n castel lo d e t t o p r o p r i o B r a h a l l a , Baraca l lo , c h e e b b e 

po i il n o m e Al to f iume , e d a l 1343 p e r o rd ine d i G i o v a n n a I quel lo 

p r e s e n t e d i A l t o m o n t e 2 . P e r q u e s t o si è r i t e n u t o d a a l cun i c h e 

S. P i e t r o d i B r a h a l l a fosse presso A l t o m o n t e 3 , m a le n o t e t o p o 

grafiche de i d o c u m e n t i lo p o n g o n o ne l la r eg ione b a s s a s o t t o 

Oriolo . 

Ne l 1113, s e t t e m b r e , l ' a b b a t e d i Cava , P i e t r o , r i ceve d e t t o 

m o n a s t e r o col suo casa le d a Mabi l i a d i G r a n t m e n i s I e suo figlio 

Gugl ie lmo, s ignor i d i Oriolo. E r a essa v e d o v a d i Gugl ie lmo d i 

G r a n t m e n i s I figlio de l l 'Ugo , d i cui Order ico V i t a l e r a c c o n t a le 

v i c e n d e 4 : e d u c a t o a l la c o r t e d i Gugl ie lmo I I r e d ' I n g h i l t e r r a , 

c h e lo v o l e v a suo genero , p e r des ider io d i a v v e n t u r e v e n n e i n 

Pug l i a , e d a l Gu i sca rdo e b b e i n i sposa l a figha Mabi l ia , c h e g l i 

p o r t ò i n d o t e 14 castel l i . P a s s ò poi i n O r i e n t e con B o a m o n d o , 

1 TRINCHERÀ, p. 97. 
2 V. RENDE F. , Monografia del Comune di Altomonte, Catan

zaro, 1916, p. 26. 
3 V. BATIFFOL, op. cit., p . x x v ; cfr. CAPPELLI B I A G I O , Un gruppo 

di chiese medioevali della Calabria settentriona1e m questo Archivio 
storico (Anno VI fase. I e II pag. 45, nota) ohe d'altronde segue 
altri scrittori i quali non conobbero che i documenti pubblicati dal 
Trincherà. 

4 Ristoria ecclesiastica, Lib. I l i e. VIII n. X X V I in M I G N E , 
Patrol. lat. voi. 188 col. 646. 



poi p r inc ipe d 'An t ioch ia , e t o r n a t o con lu i i n I t a l i a , poco d o p o 

m o r ì l a sc iando d u e figli Gugl ie lmo e R i c c a r d o . 

I l im i t i dei possessi d i S. P i e t r o 1 s ebbene p rec i s a t i n o n co r 

r i s p o n d o n o a n o m i od ie rn i , m a c e r t a m e n t e e r a n o l u n g o i l fiume, 

cbe scende d a Oriolo — sic 1 TÒ àxTpoov jj.spoc' scoi? sì<J TÒV 

TOTa[xòv [ i iya TOU Oùp^ouAou — e si e s t e n d e v a n o m o l t o s o t t o 

q u e s t a c i t t à verso o r i e n t e : forse la Masseria di S. Pietro p resso 

Cas t ro reg io n e conse rva il n o m e . Mabi l ia i no l t r e c o n c e d e t t e c h e 

i m o n a c i e gli u o m i n i de l casa le po te s se ro l i b e r a m e n t e far pasco 

l a r e i loro a n i m a l i i n t u t t o il t e n i m e n t o d i Oriolo, e che si p o t e s 

sero affidare a l t r i c o l o n i 2 . 

L o scudie ro — xaSaXXàpioc: — del de fun to Gugl ie lmo G r a n t -

menis l , F i l i p p o , i n m e m o r i a de l suo s ignore , ne l genna io 1 1 1 4 , 

offre al lo s tesso a b b a t e d i Cava u n a t e r r a d e t t a Stuppa, d a t a a 

lui d a l p a d r o n e , p e r c h è q u e s t i s ia r i c o r d a t o ogni g io rno nel le 

p regh ie re de i m o n a c i , e ne l 1 1 1 7 col cug ino Geofrido d o n a u n a l t ro 

fondo presso Oriolo : ne l d o c u m e n t o p rec i sando il luogo d o v e è 

S. P i e t r o d ice vfe TY)V TÓ7TO0st«av TOU ApxoXuxou — Arcol ico, 

ed è i n d i c a t a u n a v i a che p o r t a tfe TV)V unspayiav GSOTOXOV Tffi 

Sitraofjiou, la M a d o n n a d i D i s t o m o 3 . 

F o r s e a i possessi d i S. P i e t r o possono a t t r i b u i r s i d u e c a r t e 

1 TRINCHERÀ, op. cit., p. 1 0 8 . Veramente il Trincherà segna 
l'anno 1 1 1 7 , ma considerando l'altra carta di donazione da lui pub
blicata colla data 1 1 1 4 , dove si dice S. Pietro di Brahalla suffraganeo, 
cioè dipendente da Cava, e Mabilia parla di donazione ex novo, si 
può ritenere un errore nel trascrivere la data greca : l'originale già 
da secoli non è nell'archivio di Cava, perciò non si è potuto riscon
trare. Mabilia col figlio protesse anche i greci di S . Maria del Patirò 
ai quali fece una donazione nel 1 1 2 2 ( U G H E L L I , Italia sacra ( 1 7 2 1 ) IX , 
col. 2 9 2 ) , cui si accenna nel diploma del re Ruggiero del 1 1 3 0 di con
ferma dei beni del Patirò (TRINCHERÀ, op. cit, p. 1 3 0 ) , e un'altra 
nel 1 1 3 2 ( U G H E L L I , It. sac. I X col. 4 8 1 ) della cui autenticità si du
bita. Cfr. BATIFFOL, op. cit, p. 1 6 e G A R U F I , Chronicon Romualdi 

Salernitani (nuova Raccolta Muratoriana), pag. 2 1 5 . 
2 Cfr. lo studio deh'ANTONUCCI, IUS affidameli in questo Archivio 

storico anno V fase. II , p . 2 3 1 . 
3 TRINCHERÀ, p. 9 9 . e 1 0 7 . 

ti 



del 1005 e 1015, 1 c h e ne l l ' a rch iv io d i C a v a furono o r d i n a t e a s 

s ieme a quel le d i S. P i e t r o . Ne l l ' ap r i l e del 1005 C o n s t a n t i n o p r e t e 

del la Chiesa d i S. Nico la che si t r o v a a l d i l à de l t o r r e n t e S. Nico la 

v e n d e u n t e r r e n o s i t u a t o t r a d e t t o t o r r e n t e e i l f iume S inn i a 

T e o d o r o C a n a p a r i : q u e s t a chiesa e t o r r e n t e sono a n c o r a da l l e 

c a r t e geografiche i n d i c a t e s o t t o N o v a Sir i . N icone , po i , m o n a c o 

col figlio U r s o P i e r m a r c a d i Oriolo, ne l genna io 1015 d o n a n o a 

L u c a e g u m e n o d i S. A n a n i a , s i t u a t o sic; TO TcpocwTcov TTJC; OaXacrcryjc; 

i n v i s t a de l m a r e — il cas te l lo d e t t o Petra Ceci. T r a le ind icaz ion i 

dei luoghi è ident i f icabi le il c ana l e B a r b u z z o ne l t e n i m e n t o d i 

Mon teg io rdano , e n o n lung i v ' è u n a locaUtà d e t t a Castello che 

p o t r e b b e r i c o r d a r e q u e s t o cas te l lo P e t r a c e c i d o n a t o a l m o n a 

s t e ro d i S. A n a n i a , p e r c h é i n caso d i i nvas ione m o n a c i e popo lo 

v i si po tesse ro r i t i r a r e . I l m o n a s t e r o d i S. A n a n i a si d ice f o n d a t o 

d a u n ce r to Zaccar ia , cui a n c o r a a p p a r t i e n e tÒTtsp ICTÌV TOU xup 

Z a ^ a p i a , c o m e quel lo d i S. Mar i a fu d e t t o UOVYJC; TOU xùp c^ócnixou. 

L ' a l t r a ch iesa d i S. Nico la d i P e r a t i c o fu d o n a t a d a Albe-

r e d a , s ignora d i Co lubra ro e Pùl icor i ne l 1122 : s e m b r a che ne l la 

t o p o n o m a s t i c a del la r eg ione n o n a b b i a lasc ia to t r a c c i a ; d a i 

d o c u m e n t i si r i c a v a che e ra sopra il S inni , che p o s s e d e v a delle 

t e r r e con f inan t i col f iume Agr i , m a t u t t e le a l t r e ind icaz ion i n o n 

h a n n o r i s con t r i coi n o m i m o d e r n i , solo si t r o v a u n a loca l i t à 

S. Nicola s o t t o Tu r s i . 

Ques ta Chiesa ne l 1116 e r a r e t t a da l m o n a c o Cand ido , q u a n d o 

L e n i t a , figlia d i T e o t i s t o d i F a g o n e , coi suoi figli consegna a 

S. Nico la la t e n u t a Mos tac i presso il S i n n i 2 . Ques to C a n d i d o 

p e r ò l ' anno s e g u e n t e e ra m o r t o , p e r c h è ne l l ' agos to 1117, Gio

v a n n i s ace rdo t e d i Colubraro , che e r a s t a t o n o t a i o d i A lbe reda , 

si p r e s e n t ò al la s u a s ignora , ch i edendo l a a b b a n d o n a t a chiesa ; 

A l b e r e d a p e r il b e n e de i suoi consangu ine i R o b e r t o Guisca rdo , 

e figlio B o a m o n d o , de i n e p o t i C h i a r a m o n t e e del suo de fun to 

m a r i t o Rogge ro d i P o m e r e d a p e r l ' a n i m a p r o p r i a e de l m a r i t o 

R i c c a r d o Siniscalco, n o n solo glie la d iede , m a gli concesse d i p o t e r 

1 T R I N C H E R À , p. 1 3 e 1 5 . 
2 I B I D . , p. 1 0 6 . 



affidare u o m i n i per i l a v o r i dei c a m p i , r i conoscendo a n t i c i p a t a 

m e n t e i p a t t i che c o n essi a v r e b b e s t i p u l a t o , e agg iunse u n ' a l t r a 

t e r r a a lei l a sc ia ta d a l d e ' P o m e r e d a su l S inn i : t r a i possessi 

d i q u e s t a t e r r a è i n d i c a t o u n mol ino sul S inni , forse quel lo a n c o r a 

s e g n a t o da l le c a r t e topogra f iche 1 . Ques to n u o v o r e t t o r e , Gio

v a n n i , c h e r i c e v e t t e i n d o n o l ' a n n o seguen te u n a v i g n a i n P e r a -

t i co d a Gugl ie lmo de l M o n t e 2 , n o n d o v e t t e v ive re a lungo , 

p e r c h è ne l 1122 la chiesa e ra d i n u o v o a b b a n d o n a t a , g iacché il 

p r io re d i Cersosimo, F a l c o n e , ne l lugl io la r ichiese a d A l b e r e d a 

e q u e s t a a l n o m e d e l l ' a b b a t e d i C a v a P i e t r o e a l d e t t o P r io re 

la concesse con a m p i o d ip loma , che con fe rmava t u t t i i b e n i im

mobi l i e mobi l i , u o m i n i ed an ima l i d i S. Nicola 3 . 

Ques to p r io re F a l c o n e ne l 1118 4 , c o n s i d e r a n d o che le t e r r e 

d i S. Mar ia s o t t o Cersos imo si e r ano accresc iu te , o n d e megl io 

co l t ivar le ed a m m i n i s t r a r l e c o m p e r ò d a Grosso figlio d i U r s i n o 

u n a t e n u t a , che n e spezzava la c o n t i n u i t à , s i t u a t a l u n g o la v i a che 

d a Cersosimo m e n a a S. Pao lo . 

F o r s e allo s tesso p r io re , a i u t a t o d a i C h i a r a m e n t e si d e v e o 

la cos t ruz ione n u o v a o il r e s t a u r o del la chiesa d i S. Mar ia , che 

i vescovi G i o v a n n i T u r m a d i Tu r s i e V i t a l e d i Cassano consacra

r o n o so l ennemen te ne l lugl io 1121, n e l l a qua l e occas ione Alessan-

1 Archivio di Cava, Arm. F. n. 4 . Vedi il documento in fine, 
questo potrà dare qualche altra dilucidazione circa la questione dei 
mariti di Albereda. (Cfr. ANTONUCCI, Note critiche per la storia dei 
Normanni nel mezzogiorno d'Italia. I. Alberada, in questo Archivio 
storico, Anno IV fase. I-II, p . 1 1 :) in questa carta, inedita, Albereda 
si dice moglie di Eiccardo Siniscalco, vedova di Euggiero di Pomereda, 
e nomina il Guiscardo e suo figlio Boamondo tra i suoi consanguinei. 
V. bibliografìa in detto studio. 

. 2 TRINCHERÀ, op. cit, p. 1 1 1 . 
3 V. il documento pubblicato in G U E R R I E R I , Il conte normanno 

Riccardo Siniscalco, Trani, Vecchi, 1 8 9 9 , doc. X X X I . Il primo 
priore di S. Nicola, Nicodemo, ebbe nel 1 1 3 3 delle donazioni, e fece 
degli acquisti da privati di Colubraro. V. in fine il documento. 

4 TRINCHERÀ, op. cit, p. I l i : Falcone fu poi abbate di Cava 
dal 1 1 4 1 al 1 1 4 6 . 



s a n d r o e fratel lo R i c c a r d o d o n a r o n o a l t r e t e r r e t r a i l S a r m e n t o 

e il ruscel lo Capil l i \ 

D u e a n n i d o p o , ne l 1122, t r o v a n d o s i l ' a b b a t e d i C a v a a Cer

sosimo, U g o d i C h i a r a m o n t e d o n a v a a lui e a l p r io re d i S. Mar i a 

U r s o n e d i Luc i l en to la chiesa d i S. C o n s t a n t i n o presso il f iume 

S a r m e n t o c o n t u t t i i suoi ben i e d r i t t i : d a q u e s t a chiesa h a preso 

po i il n o m e il C o m u n e d i S. C o n s t a n t i n o A lbanese 2 . 

Grazie alle p r e m u r e e al le fa t iche de i m o n a c i spa rs i i n que 

s t e d iverse chiese, le popo laz ion i v e n i v a n o i s t r u i t e ed ass i s t i t e 

ne l la v i t a rel igiosa, e a co l tu ra raz iona le e r a n o messe d iverse t e r r e , 

cu i a cco r r evano coloni , che se rvendo e a i u t a n d o i m o n a c i si p r o 

c u r a v a n o u n a c e r t a ag ia tezza . Ciò d iede nel l 'occhio a coloro che 

e rano us i a v ive re d i r a p i n a , e n o n m a n c a v a n o fu r t i e l ad ronegg i . 

D i u n a v e r a razz ia , f a t t a nel la seconda m e t à de l 1127 a d is t iga

z ione d i R o b e r t o , figlio d i R i c c a r d o C h i a r a m o n t e , l a sc ia to d a l 

p a d r e a l gove rno de i suoi feudi , m e n t r e egli g u e r r e g g i a v a ne l p a r 

t i t o d i B o e m o n d o c o n t r o R u g g i e r o I I 3 , c i h a lasc ia to m i n u t a de 

scrizione u n m o n a c o d i S. Mar i a : il n u m e r o degl i a m m a l i r u b a t i 

ci d ice la p rospe r i t à , cu i e ra g i u n t o il m o n a s t e r o : 8 b u o i , 10 pecore 

e 150 suini , d i cu i se n e r i c u p e r a r o n o 110, po i sono e n u m e r a t i gli 

an ima l i t o l t i agl i u o m i n i c h e se rv ivano a l m o n a s t e r o e a d a l t r i 

d i Cersos imo, p r e t i e c o n t a d i n i . Ques t a razz ia fu ope ra de l d e t t o 

R o b e r t o , forse g i o v a n e i s t i g a t o d a m a l a c o m p a g n i a , s enza co r r e i t à 

del la f amigba . V e d i a m o a n z i ne l 1131 , R i c c a r d o C h i a r a m o n t e , 

s ignore d i Po l icoro d o n a r e a N i c o d e m o e g u m e n o o p r io re d i 

S. Nicola d i P e r a t i c o u n a v i g n a presso il f iume Acr i 4 . 

Al le d i p e n d e n z e d i S. M a r i a si agg iunge ne l 1143 il r icco m o 

n a s t e r o d i S. Giorgio d i P i scop ia , d a t o a l p r io re L a n d ò , (essendo 

a b b a t e d i Cava Fa l cone , che g i à a v e v a g o v e r n a t o S. Mar ia ) d a 

1 TRINCHERÀ, op. cit., p. 115. 
2 Archivio di Cava, Arca X X I , 82. Vedi in fine il testo. 
3 TRINCHERÀ, op. cit, p. 150. Cfr. G A R U F I , Da Genusia Romana 

al Castrum Genusium dei sec. XI-XIII, in questo Archivio storico, 
Anno III , fase. I, p. 30 dove corregge la data messa dal Trincherà. 

4 TRINCHERÀ, op. dt.,"p. 144. — A questo abbate Nicodemo si 
riferisce il documento di vendita e donazione dell'anno seguente. 
V. in fine doc. V. 



Ugo , figlio d i R a i n e r i o , col figlio Rugg ie ro e la n u o r a Ala ( 1 1 4 3 ) 1 . 

Ques to m o n a s t e r o , che si d ice s i t u a t o nel le p e r t i n e n z e d i P i s c o p i a 

ne l luogo d e t t o Gemel lo , p o t r e b b e r i t ene r s i essere s t a t o n o n lon

t a n o d a P i s cop i a a mezzogiorno d o v e o r a si c h i a m a S. Io r io : 

n e l 1 1 3 8 e ra f iorente ed a b i t a t o d a p i ù m o n a c i c o n a c a p o l ' ab 

b a t e Giuseppe , q u a n d o q u e s t i r i c eveva d a Guido , c i t t a d i n o d i 

P i s cop i a del le t e r r e n o n lung i d a l m o n a s t e r o , e c o m p r a v a d a l 

s u d d e t t o U g o d i R a i n e r i o u n a v i g n a i n c a m b i o d i u n cava l lo . 

L o s tesso G iuseppe ne l m a g g i o de l l ' anno s eguen t e r i c e v e v a i n 

d o n o d a L e o n e col figlio Michele d i P i scop ia , del le t e r r e capac i d i 

5 m o g g i a d i f r u m e n t o , e ne l l ' ap r i l e 1 1 4 1 a l t r i fond i d a L e o n e d i 

A r m e n t o , figlio d i R i c c a r d o 2 . P o r s e l a m o r t e d e l l ' a b b a t e GÌUT 

s e p p e o a l t r a d i sgraz ia r i dus se il m o n a s t e r o nel le m a n i d i U g o d i 

R a i n e r i o , che pensò b e n e d i affidarlo a i Cavens i . 

A l n u o v o p r i o r e d i S. Mar ia , Rugg ie ro , l ' a n n o s e g u e n t e , 

1 1 4 4 genna io , si p r e s e n t a r o n o i f ra te l l i A n d r e a e S te fano figli d i 

Gregor io , con a l t r i dodic i cong iun t i , t u t t i a b i t a n t i d i S. A r c a n 

gelo e gli offrirono la ch iesa d i S. P a n c r a z i o in loco, qui dicitur 

Flaminiano : la d o n a z i o n e h a del le c lausole insol i te , se il r e t t o r e 

d i Cersosimo farà depe r i r e la chiesa , d e v e p e n s a r e a i r e s t a u r i 

rector S. Trinitatis de Cava, e se ciò pe r t r e a n n i n o n si farà , la 

ch iesa t o r n e r à agl i an t i ch i n a d r o n i o loro eredi , e se a l c u n o d i 

loro o successori v o r r à essere m o n a c o i n S. P a n c r a z i o , recipia-

tur ut unum de fratribus : il s i to d i q u e s t a ch iesa è r i c o r d a t o 

a n c o r a ne l l a loca l i t à s o t t o S. Arcange lo d e t t a S. P r a n c a t o 3 . 

R u g g e r o e i suoi m o n a c i Mad io , U r s o n e , Cleto e Maggiore 

des ide ra rono che q u e s t a donaz ione , u n p o ' l o n t a n a da l l a z o n a 

del la loro inf luenza e i n a l t r a diocesi , fosse c o n f e r m a t a d a l vescovo 

d i A n g l o n a cu i a p p a r t e n e v a , e ne l l ' agos to gl iene fecero r i ch ies t a : 

i l vescovo G i o v a n n i , u d i t o il p a r e r e de i suoi canonic i d i ede in 

p i eno possesso a l l ' a b b a t e d i C a v a la d e t t a Chiesa 4 . 

L e frasi de l vescovo A n g l o n e n s e e d i a l t r i d o c u m e n t i coevi 

1 TRINCHERÀ, op. cit, p . 1 7 7 . 
2 I B I D . p . 1 5 7 , 1 6 8 . 
3 Documento n. VI. 
4 Documento n. V I I . 



d a n n o l ' impress ione che ve r so que l t e m p o l ' a m b i e n t e d i Cersos imo 

fosse a l q u a n t o l a t i n i z z a t o l . N o n t r o v i a m o p i ù l'egumeno, m a 

u n 7tpoécrroc', p r epos i t o 2 , o u n TOHOXOC', p r i o r e 3 : i m o n a c i 

h a n n o n o m i l a t i n i e n o n d i r a d o l ' a b b a t e si fa r a p p r e s e n t a r e d a 

essi. È e v i d e n t e il d i r e t t o influsso d i Cava , c h e p e r m e z z o d i Cer

sosimo p o t e v a c o m o d a m e n t e d i r ige re il g r u p p o de i g ià n u m e r o s i 

m o n a s t e r i d a esso d i p e n d e n t i . Ne l l a bol la pontif icia d i E u g e n i o I I I 

de l 1149., S. M a r i a c o m p a r i s c e c o m e c o s t i t u e n t e u n sol nuc leo 

cum cellis et pertinentiis suis q u a l c u n a del le q u a l i p i ù r i l evan t e , 

e u l t i m a a n n e s s a v i è e s p r e s s a m e n t e r i c o r d a t a , S. Georgii de 

Piscopia *. I m o n a c i n o n e r a n o m o l t o n u m e r o s i , c o m e si è v i s to 

ne l d i p l o m a de l vescovo d i Ang lona , il p r io re con a l t r i q u a t t r o , 

m a la loro a t t i v i t à è i n t e n s a , c o m e lo p r o v a n o i f r equen t i a t t i 

a m m i n i s t r a t i v i , c h e si susseguono a n c h e ne l secolo X I I I . 

I l p r io re Leone , i n fa t t i , r i ceve b e n i mob i l i ed i m m o b i l i d a 

C o n s t a n t i n o Pe l legr ino ne l 1149 5 , e d a F i l i p p o Cr isp ino ne l 

1155 6 e il successore G i o v a n n i d a B a r i n u o v e t e r r e su l t o r r e n t e 

S. E u p l o ne l 1165 ' . A n c h e p e r S. Giorg io d i P i s c o p i a si h a n n o 

1 Per molto tempo si accolsero nei monasteri greci anche mo
naci latini, e questa promiscuità fu tollerata, fino a che sorsero in
convenienti. Innocenzo III in una lettera all'arcivescovo di Conza 
del 1 2 0 0 , si lamenta che nelle chiese di Auletta e altri luoghi officiino 
preti greci e latini, anzi che lo stesso sacerdote celebri gli offìcii divi
ni or nell'uno or nell'altro rito, e prescrive l'assegnazione esclusiva 
di chiese per i duo riti (Ep. lib. I H , n. 2 7 in M I G N E , Patrologia lat. 
voi. 2 1 4 , col. 9 0 9 ) . Ancora perseverava quest'uso al 1 3 2 0 , e nei patti 
firmati dall'abbate di Carbone col vescovo di Anglona, si legge che 
in detto monastero si potevano accogliere monaci anche latini a giu T 

dizio dell'archimandrita, ma gli abbati dovevano essere sempre greci. 
V. U G H E L L I , Italia sacra, ( 1 7 2 1 ) VII col. 8 7 . 

2 Die. 1 1 4 5 nella donazione di Irene al priore Ruggiero : T R I N 
CHERÀ, op. cit. p. 1 8 7 . 

8 I B I D . , p. 1 8 3 . 
4 Apud Noe ecclesiam S. Marie de Kyrizosimo cum cellis et per

tinentiis suis : S. Oeorgii de Piscopia. V. G U I L L A U M E , op. cit., App. 
p . X X X I I I . 

5 TRINCHERÀ, op. cit., p. 1 9 3 . 

« I B I D . , p. 2 0 3 . 
7 I B I D , 2 2 1 . 



a l t r e offerte d i ben i nel 1166 d a i d u e fra te l l i P i e t r o e F i l i ppo 

Corazi colla sorel la U r s a , t e r r e s i t u a t e s e m p r e ne l luogo Gemello 

n o n lung i d a l m o n a s t e r o 1 . 

A d accrescere i possessi d i S. Mar ia si agg iunse ne l 1171 

l a chiesa d i S. P i e t r o d i B a l c o n i t e , d e t t a poi d i Carp ino , offerta 

d a T u s t a i n o d e D u n a s ignore d i F a v a c i e (Valsinni) con le t e r r e 

g i à a d essa a s s e g n a t e ne l luogo C a m p o b r u c o e l a p r o p r i e t à d i 

d u e m u l i n i sul S a r m e n t o , gli u o m i n i i no l t r e e gli a n i m a l i del la 

d e t t a chiesa p o t e v a n o l egna re e pa sco l a r e l i b e r a m e n t e ne l t e n i m e n -

t o d i F a v a c i e 2 . C a m b i a t a s i la s ignor ia d i F a v a c i e , ne l 1177, il 

i l n u o v o f e u d a t a r i o R a i n a l d o figlio d i D u r a n t e , r i n n o v ò p iena

m e n t e l a concess ione 3 . I l luogo B a l c o n i t e è c o n s e r v a t o ne l m o 

d e r n o F a r c o n i t e s o t t o Va ls inn i , d o v e p u r e è la loca l i t à Carpeno . 

I . 

1088, 15 novembre, ind. X I I , (Cbiaramonte •?) 
Ugo di Cbiaramonte dona all'abbate Pietro di Cava la chiesa 

di S. Maria di Kyr-Zosimo con le sue dipendenze. 

Archivio di Cava, Arca XIV, n. 99. 

Copia legale del 1266, maggio. — Manca la prima parte, cancel
lata dall'umidità, il nome del donatore è scritto sul dorso di mano 
del notaio Filippo Dardano : Exemplwm privilegii facti per d. TJgo-
nem de Claromonte de ecclesia 8. Marie de Churuzosimo. La data della 
trascrizione si rileva da altre due trascrizioni legali chieste dal mo
naco Pietro di Cava il 6 maggio 1266, scritte dallo stesso notaio, e 
firmate dagli stessi giudici e testimoni, conservate nell'Archivio di 
Cava Arm. N. n. 15 e 16. (mm. 225 x 240). —• Inedita. 

et ecclesie sancte et individue Trinitatis et 
presente domno Petro venerabili abbati... sunt et posteris eorum... 
ecclesiam sancte Marie que cognominatur monasterium Kuri Zosimi 
cum hominis et aliis pertinentiis eius... que grece dicuntur metochia 
et cum terris et vineis et montibus, que eis pertinent, dono ibi hec 
omnia, que audistis prò redemptione anime mee et anime uxoris mee 

1 TRINCHERÀ, 222. 
2 Archivio di Cava, Arca X X I I I , n. 109. V. doc. V i l i . 
3 Ibid. Arca X X X I V , n. 4. V. doc. I X . 



et prò redemptione animarum Rogerii fìlii mei et filie mee et prò ani-
mabus patris et matris mee et prò animabus fratrum et sororum meo-
rum, ceterorumque aliorum consanguineorum meorum, ut nos omnes 
simus in memoria vestri in omni divino officio. Facta est beo donatio 
que modo scripsimus millesimo octogesimo octavo Dominice In-
carnationis septimo decimo kalendas decembris, indictione duodecima 
ante presentiam bonorum bominum, quorum nomina mine scribenda 
sunt. In primis Rogerium de Molbrarii, Ascettinum dae Claromonte, 
Gaufridum de Potencii, Raulfum Curtafides, Guidelmum de Mania, 
Bernardum de Bero, Hugo Mansellum., Ubbertum Soldedenum. 
Cum autem ipsum privilegium ostensum ac lectum fecit, quia idem 
monaebus eiusdem monasterii interesse dicebat ipsum privilegium 
puplicatum seu insinuatum babere prò eo quod supf aseriptus domnus 
abbas volebat illud mittere extra civitatem Salerni prò utilitate eius
dem monasterii, et dubitabat propter viarum discrimina et casualia, 
que evenire possent, destinari : ideirco ipse monaebus prò parte 
suprascripti monasterii meum offlcium implorando, me depreeatus 
est, quatenus ipsum privilegium puplicandum seu insinuandum 
admitterem, ut per ipsius puplicacionem seu insinuacionem, cum 
opus esset, possit iura eiusdem monasterii defendere vel tueri, cuius 
ego prò parte suprascripti monasterii precibus annuens, quia eas 
vidi consentaneas racioni, ipsum privilegium puplicandum seu insi
nuandum admisi totum per ordinem de verbo ad verbum, nullo 
addito, subtracto vel mutato, per manum Philippi Dardani puplici 
Salerni notarii in hanc scripturam puplicam transumendo. Quod 
ego predictus Pbilippus puplicus Salerni notarius, qui rogatus in-
terfui, in hanc scripturam puplicam redigendo scripsi et meo signo 
signavi. Quod autem superius disturbatum est legitur taliter. 

t Ego, qui supra, Stephanus iudex. 
t Ego predictus presbiter Marius testis sum. 
t Ego predictus Pandulfus de Iudice testis sum. 
t Ego pradictus Matheus Comite testis sum. 
t Ego predictus Iohannes de Iudicissa testis sum. 

IL 

1117, agosto, ind. X. 
Albereda, signora di Colubraro e Policori, dona al prete Giovanni 

di Colubraro, la chiesa di S. Nicola di Peratico con le sue terre. 

Archivio di Cava, Arm. P n. 4. 

Originale, minuscola carolina (mm. 188x327) Inedito. 

t In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno ab incarnatione 
eiusdem millesimo centesimo septimo decimo, indixione decima, 



mense augusto. Dum ego Albereda in Colubrario et Policoro presi-
derem, annuente Deo, domina, et eorum castrorum territorium iure 
dominans, cogitans intra me et diu considerans Deo obnixe posse 
piacere, temporalem scilicet postponendo vi tam et eternam, eiusdem 
dispensante clementia, acquirendo, ad me venit Ioannes sacerdos 
Colubrarii, qui et condam fuit meus notarius, et deprecavit me, ut 
eum quietum ab omnibus seoularibus rebus cum cunctis suis rebus 
clamarem et ut sancti Nicolai de Paratici eclesiam concessissem cum 
cunctis suis pertinentiis libere, que iuxta flumen Signi posita est, 
quam prò mercede et peccatorum remissione non solum vivorum, 
veruni etiam mortuorum, et ut verius dicam prò salute et redem-
ptione anime mee et viri me domni Rficcardi] Senescalci et domni 
Alexandri Clarimontis domini et domni Riccardi meorum que con-
sanguineorum omnius, Roberti videlicet Guiscardi invictissimi ducis, 
et filii eius domni Boamundi, necnon domni Roggerii de Pomareda, 
carissimi mei condam viri, deliberavi ipsum Ioannem saoerdotem cum 
suis rebus ab omni seculari servitio, et concessi ei sancti Nicolai pre-
diotam eclesiam, suisque successoribus, cum omnibus, que sibi iure 
pertinent : tali denique paoto talique tenore.trado et offero eandem 
eclesiam cum omnibus sibi pertinentibus tibi tuìsque successoribus, 
ut amodo et usque in sempiternum poscideatis et dominemini eam 
absque omni mea meorumque heredum ac successorum contrarietate 
vel molestatione : preterea concedo, ut potestatem abeatis affidare 
quantoscunque poteritis homines in ipsa eclesia, et ut in territorio 
Colubrari abitent : pactum. quoque, quod eis feceritis, iirmum et 
stabile permaneat, quatenus nec a me, nec a meis heredibus sive 
successoribus ullo in tempore removeatur, seu infringatur. Insuper 
dono tibi tuisque successoribus proprie et perpetuo ad hopus eiusdem 
ecclesie terram, que fuit mea propria, et incipit a capite de terra de 
Fulco Malebende, et comodo descendit per aream de Paliaris, et a 
Paliaris comodo descendit serra usque ad cursum aque molendini, 
et comodo descendit cursus aque usque ad terram de Anthimq, et 
sicut descendit canale usque ad predictam terram de Fulco ad posci-
dendum et dominandum qualiter domnus [et vir meus Roggerius 
de [Poma]reda et ego uno die unaque nocte possedimus et domi
nati sumus : hec omnia vero superbis tibi 

predicto Ioanni sacerdoti, quam et tuis successoribus ad possidendum 
[et dominandum] propriamque voluntatem faciendum, sine omni 
mea meorumque heredum ac successorum contrarietate vel mole
statione omni futuro tempore. Si quis autem hoc mee parvitatis 
donum disrumpere vel in aliquo minuere voluerit, omnibus maledi-
xionibus, que in saeris scripturis scripta sunt involbatur, et siquis 
eam temerario ausu infringere, minuere, vel evacuare in aliquo 
tentaverit qualicumque ingenio, seu occasione, perpetuo anathe-



mate anathematizetur, et a gremio sancte matris eclesie, seu a corpóre 
et sanguine domini nostri Jesu Christi omnimodo alienatur, et gladio 
sancti Petri in anima et corpore percutiatur et ad finem cum Iuda 
proditore Domini partem abeat in die perditionis, nisi rasipuerit, 
et ad congruam emendationem venerit. Ad firmamentum autem 
et stabilitatem uius oblationis manu propria signum sancte atque 
vivifice crucis inprexi, et meis equitibus aliisque bonis bominibus 
sa(n)ctissimum crucis signum designare mandavi, et brebe boc do-
nationis, seu oblationis a Leone, meo proprio notario et subdìacono 
scribere rogavi. 

t Signum manus Roberti Buzelli. 
t Signum manus Raidulfis de Cerenza. 
f Signum manus Stefani sacerdotis. 
t Signum manus Ugonis de lu Torpo. 
t <DOÓAXOU Sè MxoAepévSE y.y.pmp. 
f Signum manus Guidelmi Malabotta. 
t Signum manus Migutelis iudicis. 
t Signum manus Ascetini vicecomitis. 
t Signum manus Guidelmi de lu Monte. 
t Signum manus Leonis Fuca. 
t Signum manus Nicolai de Alberu. 
t Signum manus Roberti de Tarento. 
t Signum manus Arsafi de Pizileo. 
t NixoX(à)o; Ttpìagii-spoc; TO5 Nascerò fiaprup ISta xzipi. 

III. 

1122, luglio, ind. XV. 
Albereda, signora di Colubraro e Pollicori, dona a Pietro, ab

bate di Cava per il monastero di S. Maria di Cersosimo la chiesa di 
S. Nicola di Peratico con tutte le sue pertinenze. 

Archivio di Cava, A n n . F. n° 22. 

Originale, scrittura minuscola carolina (mm. 205 x 560) - Pub
blicata in G U E R R I E R I G. , Il Conte normanno Riccardo Siniscalco, 
Trani, Vecchi, 1899, doc. X X V I . 

f Misericordie et caritatis operibus Dominus noster nos bortatur 
insistere, qui vera caritas est, et cuius miseratione tota terra repletur. 
Quam ob rem ego Albereda, Colubrarii, Pollicorriique domina, prò 
meorum defunctorum parentum animarum remedio, Robberti Gui" 
scardi ducis invictissimi, bone memorie viri, domnique Bohamundi. 
necnon Boggerii de Pomareda karissimi mei quondam viri, domnique 



Ugonis Clarimontis, prò meoruni quoque delictorum remissione, 
domnique Alexandri Clarimontis, suique fratris domni Riccardi, 
meorum videlicet nepotum, presentia subscriptoruih honorum ho-
rninum testium, dono et ofl'ero Deo et ecclesie beate sancte Trini-
tatis de Cava, et tibi domno Petroni venerando abbati ipsius pre
nominate ecclesie, omnibusque tuis successoribus, necnon tibi domno 
Palconi beate Marie semper virginis reverendo priori, huius beneficii 
exquisitori de Kyrizosimo, ecclesiam beati Nicolay Peratiky cum 
omni sua substantia, videlicet stabiliiim, mobiliumque rerum, sese
que moventium, et cum omnibus sibi pertinentibus, sùisque 
congruis usque ad viam puplicam, ut amodo et in perpétuum pote-
statem habeatis tu, prenominate domne Petro abbas, tuique suc-
cessores illam tenendi, refudiandi, dominandi et omnia ex illa ia-
ciendi, quo modo vobis placuerit, prò hutilatate et beneficio vestre 
matris ecclesie absque omni mea, meorumque heredum seu successo-
rum contrarietate, vel molestia, et cum istis offerendo concedimus 
suprascripte ecclesie sancte Trinitatis, tibi que prenotato domno 
Petroni abbati et tuis successoribus Iohannem notarium cum duobus 
finis Riccbardo et Leone, cum omnibus illorum rebus, sic tamen, 
ut ipsi sui fìlli, quoad vixerint, sint absoluti ab omni servicii vinculo, 
sicut et apud nos libere vivebant. Si quis autem buius mee obla-
tionem et donationem humilitatis frangere vel evacuare in aliquo 
temptaverit , primo omnium eterne maledictionis vinculo innodatus 
subiaceat, et insuper quinquaginta purissimi auri libras supranomi-
nate venerabili basilice sancte Trinitatis, succedentibusque ipsius 
regimini persolvat, hac mea donatione inconcussa illibataque per
severante. Unde et prò securitatis atque stabilitatis causa banc 
cartam meo notario Johannitio scribere precepi, et cum meo sigillo, 
bulla cerea, sigillari, in qua etiam signum sancte et vivifice crucis 
propriis manibus subnotavi. Anno videlicet Dominice Incarnationis 
millesimo centesimo vicesimo secundo, mense iulio, indictione quin
tadecima. 

f Hoc signum sancte fecit domna Albereda Crucis propriis manibus 

doni buius largitrix. 

t Hoc signum sancte et vivifice crucis fecit Anselmus de Monte 

propriis manibus, huic donationi qui interfuit. 

f Hoc signum sancte et vivifice crucis fecit Robbertus de Betbleem, 

huic donationi qui interfuit. 

t Hoc signum sancte et vivifice crucis fecit Gvalterivs de domna 

Columba propriis manibus, huic donationi qui interfuit. 

f Hoc signum sancte et vivifice crucis fecit Gvalterivs de la Mandra 
propriis manibus, huic donationi qui interfuit. 
(Suggello in cera). 



IV. 

1122, (1123) gennaio, ind. I. 
Ugo di Chiaramente dona all'abbate di Cava la chiesa di S. Con-

stantino sul Sarmento, nel territorio di Noe. 

Archivio di Cava, arca X X I , n. 82. 
Copia in lettera minuscola del secolo X I I I (mm. 150 x 240). 
Inedito. 

f In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Anno Inearna-
eionis eiusdem millesimo centesimo vicesimotercio, mense ianuario, 
prime indieionis. Nos Ugo de Claromonte per presens scriptum 
patefaoimus tam presentibus quam futuris, quia, summi Largitoris 
annuente clementia, prò animabus patris et matris mee et fìliorum 
ac sororum mearum dono ecclesie sancte et individue Trinitatis de 
Cava et presenti domno Petro venerabili eiusdem abbati ceterisque 
successoribus et fratribus suis, qui mine ibi sunt et in antea sunt 
futur1' et fratri Ursoni de lu Cilento, venerabili priori monasterii 
sancte Marie des Kursosimo ecclesiam sancti Constantini iuxta 
flumen Sarmentum cum omnibus racionibus et pertinenciis eiusdem 
loci, ut amodo usque n finem seculi ipsam ecclesiam sancti Constan
tini cum omni iure suo vos venerabilis abbas Petre sancte Trinitatis 
de Cava, vestrique suceessores possideatis et in perpetuum libere 
teneatis prò animabus nostris adque parentum nostrorum, siout 
superius est expreum. Ad huius "autem mee donaeionis memoriam 
et robur perpetuo valiturum presens nostrum privilegium coram 
Ascetino de Claromonte, Ugone Mantelli, Guidelmo de Mania, Ro
berto Solcente, Bernardo de Bero, per manum notarli Boberti de 
Pollica vobis predicto domno P[etro] venerabili abbati predicti mo
nasterii sancte Trinitatis de Cava vestrisque successoribus fecimus 
decorari, anno, mense et indioione prelatis. 

V. 

1132, novembre, ind. X . 
Leone di Crati di Colubraro, vende all'abbate Nicodemo di S. Ni

cola di Peratico una terra presso detto monastero, e Anania figlio 
del prete Leone pure di Colubraro dona allo stesso una terra. 

Archivio di Cava, arca X X I I I , n. 40. 

Originale, minuscola (mm. 340 X 147). Inedito. 

t Ego Leo de Crati de castello Colubrari vendo tibi domino 
Nicodimo abbati saneti Nicolai de Paratici unam terram meam, 



que est ibi iuxta aeram de Basilicata et de alia parte est terra pre
dicti sancti Nicolai, unde recipìb a te unam robam frumenti tali vero 
racione ut ammodo in antea securiter eain abeas tu et tui beredes ac 
suceessores sine omni requisicione mea meorumque heredum. Si quis 
autem hanc cartam frangere temtaverit, eomponat regi solidos X X . 
Et hunc brebe vendicionis scripsit Goffridus regali notarius anno do
mini millesimo centesimo trigesimosecundo, mense nobembri, indie-
tione decima. 

f Ego Gualterius iudex. 
f Ego Stephanus miles. 
f Ego Nicolaus de Buns. 
f Ego Costa Longus. 
f Ego Johannes fìlius Basilii. 
f Ego Ananias fìlius papa Leonis de castello Colubrari dono ae 

offero prò anima matris mee khuranne tibi domno Nicodimo ab
bati sancti Nicolai de Paratici unam terram meam capientem unam 
robam, scilicet... est sicarra. Et est in medio loco de terris sancti 
Nicolai : ita vero dedi ei, ut a presenti die in antea securiter abeat 
ipse et suceessores eius omni tempore ipsam terram possideant. Si 
quis autem hanc cartam rompere temtaverit eomponat regi soli
dos X X . Et hunc brebe donacionis scripsit Goffridus regalis notarius 
anno Domini Millesimo centesimo trigesimo secundo, mense no
vembri, indicione X . 

| Ego Gualterius iudex. 
t Ego Stephanus miles. 
t Ego Leo fìlius Nicolai Scarparellu. 
f Ego Nicolaus Malugrfede. 
t Ego Johannes presbiter. 

VI. 

1144, gennaio, ind. VII. 
Dodici uomini di S. Arcangelo (Potenza) offrono a Ruggiero, 

priore di S. Maria di Cersosimo la chiesa di S. Pancrazio, non lungi 
da detto castello, nel luogo Flaminiano. 

Archivio di Cava, arca X X V , n. 85 

Originale, minuscola carolina (mm. 550 X 175). Inedito. 

t In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno Incarnationis, 
eiusdem millesimo centesimo quadragesimo quarto, mense ianuarii 
indictione septima. Nos quidem Andrea et Stefanus filii Gregorii 
et Roggerius fìlius ATgirii ac Maginolfus fìlius Nicolai et Maiore fìlius 



Johannis et Prancati filius Johannis ac Theodorus olim notarius 
filius Leonis et Johannes Stefanus, Andreas miles, Sergius, Gregorius, 
fìliique Nicolai papa Stefani et Eaul filius Johannis et Benedictus 
filius Mule, civitatis sancti Archangeli, presencia honorum hominum 
testium suhscriptorum hona nostra voluntate propter amorem Dei 
et anime nostre nostrorumque parentum offeremus ac per fustem 
trademus tibi domno Rogerio, qui nunc videtur esse priore in'sante 
Marie Kurisosemi, ipsam ecclesiam, qui dicitur sancti Prancacii, 
qui fundata est in pertinencie istius predicte civitatis in loco, qui 
dicitur Flaminiano, cum omnia et in omnibus sibi pertinentibus 
mobilem ac stabilem, ut sit obedientia in sancte Trinitatis, qui dici
tur de Cave : eo tinore, ut, si, quod absit ipsa iam dieta ecclesia 
sancti Prancacii desolaverit et prefata ecclesia sancte Trinitatis et 
suis rectoribus eam adiuvare et recuperare ad surgendum noluerint, 
ut usque ad annos tres in ea subvenire noluerint, aut non potuerint, 
ut tunc quantum exinde apparuerit de rebus prenominate ecclesie 
sancti Prancacii redeant aput nos vel nostros heredes, et si aliquid 
de nos vel nostros heredes in eadem ecclesia sancti Prancacii mona
ebus se tacere voluerit, recipiatis eum, velut unum de aliis fratribus. 
linde vadium tibi predicto domno Rogerio exinde dedimus, tecum 
recipiente Argiro vestro adbocatore filio Nicolai sacerdotis de predicta 
civitate, tali modo, ut amodo et in antea omni futuro tempore secu-
riter ipsam prefata ecclesiam sancti Prancacii cum suis pertinencie 
habeant et possideant rectores sancte Trinitatis de Cava, sine nostra 
nostrorumque beredum contrarietate et requisicionem omnium 
hominum, qui eos exinde per legem quesierint, et mediatores vobis 
exinde posuimus. Iohannem filium Raul Prasenaci et Johannem La-
bruto filium Comitis, et Petro de Stiliano filium Aldegari. Quod si tali-
ter ut superius continetur non adimpleverimus, aut non defensaveri-
mus nos vel nostros heredes illis prefati rectores, vel illorum supcenso-
res obligamus nos nostrosque heredes componere illis regales aureos 
quadraginta, et in antea inviti compleamus districtis fideiussoribus 
prescriptis, qui licencia tribuerunt illis rectores vel illorum supces-
sores pignerare se suosque heredes per omnes res et pignerare 
eorum licita et inlicita sine kalumpnia et appeUatione, sicut et nos 
eis nostra nostrorumque heredum donec que prelegitur inviti com
pleamus et cartam hanc offersionis tradicionis ac obligacionis scripsit 
Nicolaus istius civitatis predicte curialis notarius, qui interfuit se 
confitetur, mense et indicione prelatis. 

t Constantinus filius Bitalis confirmat quod prelegitur. 
t Signum manus Candidi filli Argirii Cusentini. 
t Signum manus Nicifori Sarini fìlii Leonis. 
t Signum manus Johannis fìlii Leonis. 
t Signum manus Tbeodori fìlii Leonis Calbarusi. 



VII. 

1146, 4 agosto, ind. IX. 
Bolla di Giovanni, vescovo di Anglona, con cui conferma al

l'abbate Falcone di Cava, e a Buggiero, priore di S. Maria di Cerso
simo, la chiesa di S. Pancrazio presso S. Arcangelo. 

Archivio di Cava, Arm. H, n. 1. 

Originale, minuscola latina, (manca il suggello) ; (mm. 175x185). 
Inedita. 

Sicut iniuste petentibus bona prorsus sunt. deneganda, sic etenim 
digne querentibus grata penitus sunt concedenda. Quapropter ego 
Johannes divina grafia, Anglonensis episcopus fui a venerabilibus 
sancte Cavensis ecclesie monachis in obedientia sancte Marie de 
Kuruzosima monasterii rogatus, quandam ecclesiam sancti Pran-, 
cacii in territorio sancti Archangeli sitam eis concedere, quam Andreas 
frater Argiro cum omni parentela sua de eadem civitate sancti 
Archangeli habitantes, prò delictorum suorum venia dicto Cavensi 
monasterio dederunt. Videns itaque, quia non ut fures et latrones 
dirumpere, verum etiam per ostium intrare maluerunt, Consilio et 
consensu nostrorum Canonicorum, concedo domno Falco, grafia 
Dei, eiusdem monasterii Cavensis venerabili abbati, suisque succes
soribus hanc predictam ecclesiam per manus domni Rogerii supra-
dicte obedientie de Kuruzosima prioris et aliorum fratrum ibidem 
commorantium, scilicet domni Madii et domni Ursonis et dormi 
Acti et domni Maioris. Si quis vero huic nostre concessioni vel dona
tioni contraire, vel de Caverisi monasterio eam distrayre tempta-
verit, et nisi castigatus se emendaverit, anathema sit. Hoc actum 
est, et per manum Rogerii diaconi scriptum anno dominice Incarna-
cionis millesimo centesimo quadragesimo sexto, indictione IX, 
II nonas augusti, luna XII . Et ut hanc cartam firmam stabilemque 
permaneat nostro proprio sigillo eam signare precepimus. 

t Signum manus Johannis Anglonensis canonici. 
f Ego Nicolaus Anglonensis canonicus interfui. 
f Ego Rogerius Anglonensis cappellanus interfui. 

VIII. 

1171, giugno, ind. XV. 
Tustano de Duna, signore di Favacie (Valsinni), concede al 

priore di S. Maria di Certosino la chiesa di S. Pietro Baleonite, nel 
luogo Carpino. Archivio di Cava, arca X X X I I I , n. 109. 

Originale, minuscola carolina (mm. 250 X 223). Inedito. 



f Anno ab Incarnacione domini nostri Jesu Christi millesimo 
centesimo septuagesimo primo, in mense iunii et indiotione XV, 
regnante dominus noster gloriosissimus Rege Willelmo. Ego Tusta-
nùs de Duna, Dei gratia et domini nostri regis, dominus Favacie, 
bona mea volumptate concedo et do ecclesiam sancti Petri Balco-
mite cum suis tenimentis ecclesie Cave, scilicet in manibus priori 
Curzosimi, prò remissione peccatorum patris et matris mee, vel pa-
rentum meorum, bis tenimentis silicet, terris et vineis, iam alia vice 
asignati fuerunt : vineam, que fuit Basili Calomerii et terram Car
pini et oulturam Campo Bruco. Tali tenore, ut eam ecclesiam fran-

citer pemaneat nec abas nec aliquid prior 
ausus sit predicte ecclesie monacum rectorem sine me vel meis 
heredes aliquem intromittere, et bestiis sancti Petri per totam terram 
Favacie absque meas defensas securiter pergant, vel sine danpno, 
et boves quattuor labòràtores in mea foresta pergant, et corpus 
ecclesia molendina Carpini frumentum suum franciter molant. Et 
si postmodum ego vel meis heredes in futuro tempore hoc pactum 
violare voluerint, ex parte Dei Patris omnipotentis et beate virginis 
Marie et omnium sanctorum sit ex communicatus et causam ohla-
cionem stabiles et fìrmis omni tempore permaneat. 

t Ego Tustainus de Duna confirmo. 
t Signum manus mee. Ego Bubertus fìlius Malardi Ordeoli 

testis sum. 
f Ego Bubertus barberius Favacie testis sum. 
t Ego Petrus de Bagina. 
t Ego Flonta milex Rotonde teste sum. 
t Ego Johannes cappellanus domni Tustaini de Duna hoc 

interfui. 

IX . 

1177, dicembre, ind. XI . 
Rainaldo Durante, signore di Favacie, conferma a S. Maria di 

Carsosimo la chiesa di S. Pietro di Carpino. 

Archivio di Cava, Arca X X X V I , n. 4. 

Originale, minuscola carolina (mm. 170x230). Inedito. 

t Signum sancte crucis, quod ego Rainaldus Durantis fìlius, 
Dei gratia, dominus Favacie, propriis manibus meis feci. Asque in-
festacione, vel occasione, seu calumpnia alicuius hominis do et trado 
una cum uxore mea Orisiberga ecclesiam sancti Petri de Carpino 
cum suis tenimentis, silvis, terris et vineis ecclesie sancte Marie 
Kurzosimi prò parte Cave. Terre sunt in loco Capo de bruca, ab uno 
latere coherent ténimenta Noè et ab alio latere est terrà de Rao 



filio Orisi, terra que est in Carpino, ab uno latere est Sarapotamo 
pantanu et desuper est terra Rao predietus fìlius Grisi, terra Johan-
nis fìlius Tbefilpati, desuper sunt vinei Carpini et terra Plani, 
que est iuxta ecclesiam et desuper est magna silvaria arborum, 
que fuit asignata et vadit recte et descendit in vinea de Leo Jacu-
lino, de alio latere terre domna Mabilia - decima molendinorum 
duorum de Bicicunno et vinea, que fuit de Vasili calomeni. Et tali 
modo banc donacionem facio, ut homines et universa animalia ec
clesia potestatem abeant eundi per terram Favacie quemadmodum 

mea animalia libere pergunt : et si forte forestam meam et 
per noctem unam in ea non permanserint sine occasione, perma-
neant. Item similiter dono predicte ecclesie molendinum tacere 
voluerint, potestatem abeant faciendi et hanc donacionem predicte 
ecclesie perpetuo facio, ut si ego vel uxor mea vel aliquis meorum 
sUpcessorum frangere voluerit et predictam ecclesiam offenderit, 
pene se iaceat in VI. regalis, et pena soluta donacio firma et integra 
permaneat omni tempore. Quod scripsit Johannes notarius anno 
ab incamacione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo sep-
tuagesimo septimo, mense decembri, indicione undecima. 

f Signum manus mee. Ego Griseberga domina Favacie hane 
cartam confirmo. 

t Signum manus mee. Ego Ugo miles testis sum. 
t Ego Hubertus Bactle testis sum. 
f Ego Salernus sacerdos Favacie continentiam ano et brevi 

confirmo. . 
f 'Ey&> 'Icoavv/]? 7rpea(riUTépou [xap-upo; ùjréypa'jis. 
t Signum manus mee. Ego Basili de Calomeni testis sum. 
f Ego Rubertus sacerdos testis sum. 
f Ego Costa de archipresbitero testis sum. 
f Ego Nicolaus testis sum. 

(continua). 
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LETTERE DI DIOMEDE MARVASI 

A SILVIO SPAVENTA1 

N e l fascicolo 3 d e l l ' a n n o 1933 d i q u e s t o Archivio R u g g e r o 

Moscat i , s o t t o il t i t o lo : Lettere di Silvio Spaventa a Diomede Mar-

vasi, p u b b l i c ò ed i l lus t rò , c o n quel la c o m p e t e n z a c b e fin d ' a l lo ra 

gli s tud ios i r i conoscevano ne l g i o v a n e ed a lac re r i c e r ca to re , u n 

g r u p p o d i v e n t i t r é l e t t e r e , c b e v a n n o d a i t e m p i , ne i qua l i lo Spa

v e n t a fu so t to seg re t a r io — al lora si d iceva segre ta r io genera le — 

a l m i n i s t e r o degli i n t e r n i ne l g a b i n e t t o F a r i n i - M i n g b e t t i (1862-

64), fino a quel l i i n cui e ra m i n i s t r o de i l avo r i pubb l i c i , anco ra 

col M i n g b e t t i , ne l l ' u l t imo m i n i s t e r o d i d e s t r a (1873-76). L 'u l 

t i m a d i esse, de i p r i m i de l l ' ap r i l e 1875, p r e c e d e d i poch i mes i la 

m o r t e de l l ' amico , a v v e n u t a n e l l ' o t t o b r e d i que l l ' anno , q u a n d o egb 

e ra g ià s c h i a n t a t o d a l ma le . 

I n t e r e s s a n t i p e r sé s tesse , quel le l e t t e r e l a sc i avano p e r ò il 

des ider io d i u n c o m p l e t a m e n t o , i n q u a n t o che la p i ù p a r t e d i 

esse c o n t e n g o n o al lusioni ed a p p r e z z a m e n t i , c h e si r i fer iscono 

i n m o d o e v i d e n t e a l le l e t t e r e de l Marvas i , a l le qua l i lo S p a v e n t a 

r i s p o n d e v a , o p p u r e r ivo lgono d o m a n d e , sul le qua l i si a t t e n d e v a n o 

in fo rmaz ion i e p a r e r i de l l ' amico . 

P o s t e r i o r i r i ce rche ne l fondo S p a v e n t a presso la B ib l io t eca 

c ivica d i B e r g a m o (Archivio S., Carteggio, M. 94) h a n n o p o r t a t o 

a l r i t r o v a m e n t o d i u n g r u p p o d i s e t t e l e t t e r e de l Marvas i al lo 

S p a v e n t a , c h e soddis fano a l m e n o i n p a r t e , i des ider i d e g b s t u 

diosi . I n p a r t e , p e r c h è m e n t r e le l e t t e r e del lo S p a v e n t a si s t en 

d o n o p e r u n dod icenn io , q u e s t e d i D i o m e d e Marvas i c o m p r e n -

1 Queste lettere di D. Marvasi, trovate nel fondo dell'Archivio 
di Stato di Bergamo dal nostro collaboratore cav. Giovanni Anto
nucci, sono state da questi molto gentilmente messe a disposizione 
del nostro Archivio per la loro pubblicazione. 



dono solo gli a n n i 1863-64. Ciò n o n p e r t a n t o q u e s t a pa rz ia l e 

r i cos t ruz ione de l ca r tegg io t r a que i d u e u o m i n i e m i n e n t i a c q u i s t a 

u n va lo re n o n indifferente q u a n d o si cons ider i c h e le l e t t e r e r i t r o 

v a t e , e che qu i o ra si p u b b l i c a n o , si r i fer iscono p r e c i s a m e n t e agl i 

a n n i confusi e t o r m e n t o s i , ne i q u a l i u o m i n i n u o v i e n u o v e i s t i 

t uz ion i facevano ins ieme la p r o v a de l fuoco i n u n p a e s e p i ù sor

p reso c h e compreso de i g r a n d i even t i , c h e lo a v e v a n o a t t r a t t o 

nel le loro sp i re . 

E d u o m o n u o v o e r a il Marvas i , che la r ivo luz ione v i t t o r i o s a 

a v e v a p o r t a t o d ' u n ba lzo d a l l ' o m b r a e da l le s t r e t t e z z e dell 'esi l io 

t o r inese a d u n p o s t o d i a v a n g u a r d i a ne l la m a g i s t r a t u r a de l n u o v o 

regno : s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e genera le presso il t r i b u n a l e d i N a p o l i 

(1862). Ma se i r a p i d i r i vo lg imen t i pol i t ic i d i quegl i a n n i lo a v e v a n o 

p o r t a t o là, n o n a v e v a n o m e n o m a m e n t e offuscato il suo s a n o in

t u i t o i n t o r n o al le r e sponsab i l i t à che g l ' i n c o m b e v a n o ed a l la v i a 

d a seguire nel la s u a pos iz ione . Circa dieci a n n i d o p o u n i l lus t re 

suo collega p i ù a n z i a n o , G iuseppe Mirabel l i , a l lora p r i m o p r e s i d e n t e 

del la Cor te d i Appel lo d i N a p o l i , n e l P i m m e t t e r e il M a r v a s i nell 'uffi

cio d i p r o c u r a t o r e genera le presso quel la co r t e , a cu i e ra s t a t o re 

c e n t e m e n t e n o m i n a t o , r i a n d ò agli a n n i t o r b i d i , ne i qua l i , sopraf

f a t t i d i l avoro e d i r e sponsab i l i t à , lui c o m e p r o c u r a t o r e genera le 

e l ' amico c o m e s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e de l r e , p e r s e v e r a r o n o ne l 

l ' a r d u a e de l i ca ta miss ione d i a i u t a r e i l popolo n a p o l e t a n o a r i t r o 

v a r e nel la s u a coscienza il s e n t i m e n t o del la g ius t i z i a , c h e a v e v a 

s m a r r i t o d u r a n t e u n secolare rec iproco a b b r u t i m e n t o d i gover 

n a n t i e g o v e r n a t i . L e fo rb i te pa ro le de l Mirabel l i da l l ' an 

d a t u r a sa l lus t i ana forniscono u n a d o c u m e n t a z i o n e s to r i ca n o n 

t r a s c u r a b i l e d i que l pe r iodo e m e r i t a n o d i essere t r a t t e da l l 'obl io 

i n cui g iacciono t r a le p a g i n e , d i m e n t i c a t e anch ' e s se , degli Scritti 

d i D i o m e d e Marvas i . 

« R i c o r d i a m o t u t t i que i t e m p i . L 'Aus t r i a . . . . a c c a m p a v a m i 

nacc iosa ne l Vene to ; ne l cuore d ' I t a l i a u n piccolo r e g n o r i s p e t t a t o 

d a t u t t a l ' E u r o p a , c e n t r o d i cosp i raz ione p e r m a n e n t e c o n t r o la n a 

scen te n o s t r a u n i t à ; diffidenti e sospe t tose a l cune fra le p r inc ipa l i 

po t enze . A l l ' i n t e r n o po i , p ien i d i fede i n u n a v ic ina r e s t au raz ione , 

gli amic i de l se rvagg io e del la d iv i s ione d ' I t a l i a a l i m e n t a v a n o nel la 

c a m p a g n a il b r i g a n t a g g i o e nel la c i t t à a g i t a v a n o le m e n t i e le co-



scienze; d ivis i pe r d ive r s i t à d ' ind i r i zzo , n e m i c i t r a loro pe r od i e 

r a n c o r i p ro fond i e r a n o gli amic i del lo Ltato n u o v o ; gli a n t i c h i or

d i n i d i s t r u t t i ; i nce r t i i r ecen t i ; debol i e vac i l l an t i le a u t o r i t à ; la 

l icenza a v e a n o m e d i l i be r t à e d i p rogresso ; n i u n a educaz ione d i 

v i t a pubb l i ca ; gli ones t i pau ros i si n a s c o n d e v a n o ; le v i t e e le p r o 

p r i e t à m i n a c c i a t e . R e s t a u r a r e l ' impero del le leggi i n q u e s t a soc ie tà 

s ì p r o f o n d a m e n t e t u r b a t a , app l i cando le a t u t t i e g u a l m e n t e senza 

d i s t inz ione d i t e n d e n z e e d i opin ioni , senza eccessi e senza d i fe t t i , 

e r a q u e s t a l ' a r d u a miss ione de l l ' o rd ine g iudiz ia r io » K 

E n o n e r a n o o m a g g i convenz iona l i d i occas ione. I l Marvas i , 

c b e p u r e e ra u n pass iona le , e ra r iusc i to a t o c c a r e quel la sfera supe

r i o r e del la g ius t iz ia quas i impersona le , cbe p u ò d o m i n a r e ogni 

pass ione — a n c b e la i ncend ia r i a pass ione d i p a r t e . P e r farsene 

u n ' i d e a si l eggano q u e s t e a s s e n n a t e ed a l a t e paro le , c b e p r o n u n z i ò 

ne l d iscorso i n a u g u r a l e de l l ' anno g iur id ico 1864 — va l e a d i r e 

q u a n d o lo s p e t t r o de l b r i g a n t a g g i o a n c o r a si agg i r ava p e r le c a m -

, p a g n e de l Mezzogiorno: 

« Gli i s t r u t t o r i . . . . n o n sono s t a t i i n q u e s t e cause (cioè i n quel le 

pol i t iche) n è r igorosi n è r i lasc ia t i ; essi sono s t a t i g i u s t i e sereni , 

s ebbene avessero g i u d i c a t o i n condiz ion i difficili e per icolose . E 

pe rchè , o Signor i ? P e r c h è i loro g iud iz i sono s t a t i i sp i r a t i n o n d a i 

per icol i , n è da l le i re d i p a r t e , m a da l l a coscienza del la miss ione 

che h a la g ius t iz ia su q u e s t a t e r r a ; m a da l l a l ibe r tà , c h ' è m a e s t r a d i 

o n e s t à e d ' i nd ipendenza , da l l a l ibe r t à , cbe g u a r d a il v i n t o c o m e u n 

fratel lo la d i m a n e del la v i t t o r i a , e che si s e n t e t r o p p o nobi le e 

fo r t e p e r t e m e r e d i b r i g a n t i e d i ma l fa t to r i . . . E s a p e t e p e r qua l e 

a l t r a cag ione a v e t e g i u d i c a t o con t a n t a c a l m a ? P e r c h è s e n t i v a t e 

d i se rv i re u n gove rno che n o n vuo le u n a g ius t iz ia faziosa e p a r t i 

g i a n a , m a u n a impa rz i a l e g ius t iz ia . . . N o n d i r a ro ne l volger de l 

l ' a n n o scorso au to revo l i c i t t a d i n i h a n b i a s i m a t a l ' a m m i n i s t r a 

z ione del la g ius t iz ia pena le ; essi l ' h a n c h i a m a t a poco energica . P o 

co energica ! c o m e se la g ius t iz ia dovesse essere energica ! L a ener 

gia è q u a l i t à de l l ' az ione , n o n de l g iudiz io . L a g ius t iz ia n o n d e b -

b e essere n è energica n è fiacca. L a g ius t iz ia d e b b e essere g i u s t a » 2 

X D . MARVASI , Scritti, Napoli, De Angelis, 1 8 7 6 , pp. 1 4 - 1 5 . 
2 D . MARVASI , op. cit, p. 4 3 . 



N è d iceva q u e s t e cose s emp l i cemen te pe r s t r a p p a r e l ' a p p l a u s o 

d i u n ' a s s e m b l e a ; m a le s e n t i v a p r o f o n d a m e n t e c o m e u n a rego la 

d i c o n d o t t a . Se n e h a la p r o v a a n c h e nel le l e t t e r e che s egu i r anno , 

nel le qua l i gli accenn i p i ù bell i si t r o v a n o d o v e l ' u o m o con c o m 

p l e t a s ince r i t à si s t a cca dagli in te ress i de l p a r t i t o pol i t ico e del la 

famigl ia . 

Q u a n d o t o r n ò a N a p o l i dal l 'es i l io i n s i eme coi v inc i to r i e d 

i n v e s t i t o d a q u e s t i d i u n ' a l t a car ica , si t r o v ò i n u n a pos iz ione p i u t 

t o s t o i n g r a t a r i s p e t t o a i p a r e n t i e c o n c i t t a d i n i del la l o n t a n a Cit-

t a n o v a . D u r a n t e gli a n n i dell 'esi l io egli e ra r i m a s t o quas i u n d i 

m e n t i c a t o e s 'era d o v u t o r i fare la v i t a d a sè. P r o b a b i l m e n t e a n c h e 

i n famigl ia si d o v e v a p a r l a r e d i lui c o m e d i u n o s c a p a t o , che s ' e ra 

g e t t a t o i n u n a v i a senza usc i t a . F o r s e il suo c a r a t t e r e r i s en t i t o ed 

orgoglioso, b r a m o s o d i f a m a e d i onor i — q u a l e ce lo d ip inge il 

D e S a n c t i s nel la sua i nd imen t i cab i l e c o m m e m o r a z i o n e — lo 

p o r t ò a v e d e r e le cose p i ù in n e r o ; m a t r o v i a m o in q u e s t a l e t t e r e 

t r o p p o c h i a r a m e n t e espressi cer t i g iud iz i d u r i sul suo paese e n o n 

ve l a t J c e r t e a l lus ioni a scarsa co rd ia l i t à fami l ia re . T u t t o q u e s t o 

ci si affaccia i n occas ione de l m o d e s t o impiego d o m a n d a t o da l fra

te l lo d i D i o m e d e . 

« I o a v e v o già , t u lo sai , u n orr ib i le c o n c e t t o dei mie i conc i t 

t a d i n i ; m a le ca lunn ie l anc i a t e con t ro m i o fratel lo l ' h a n n o r icon

f e r m a t o e pegg io ra to » — esc lama in u n o scoppio d ' i r a a p p e n a 

p r e n d e i n m a n o la p e n n a , p e r r i s p o n d e r e a l l ' amico che l ' aveva in

f o r m a t o ( le t t . V I ) . E c o n t i n u a n d o il suo s fogo : 

« I o n o n sono t r o p p o t e n e r o del la m i a famigl ia , la qua le si è 

c o n d o t t a verso d i m e , nel la m i a s v e n t u r a , con poca g e n e r o s i t à ; 

ed o ra io sono verso d i essa in t e r m i n i assa i f reddi . Ma q u a n d o le 

ca lunn ie sono così sce l lera te t i r i v o l t a n o , fossero p u r e r ivo l t e con

t r o es t rane i . . . . I n f a t t o d'uffici pubb l i c i n o n h o r i g u a r d i pe r ne s 

suno , p e r ne s suno al m o n d o ; q u e s t a è la m i a forza c o m e la t u a ; 

ed io soglio d i r e al la P r o c u r a — I o sono de l la scuola d i S p a v e n t a ». 

Eg l i a v e v a b e n e il d i r i t t o d i d i r lo . B i sogna v e d e r e come , nel la 

l e t t e r a p r e c e d e n t e fa u n a r a c c o m a n d a z i o n e così l e g i t t i m a p e r 

cosa così m o d e s t a , a l l ' un ico S p a v e n t a , suo a m i c o i n t i m o ( « N o n 

h o a ch i r i vo lge rmi se n o n a t e ») con u n ' a r i a c o n t r i t a , quas i im

p a c c i a t a — lui che e r a c a p a c e d i m a n d a r e a t u t t i i d i avo l i u n a u t o -



revo le collega, c h e avesse a r r i s ch i a to u n t i m i d o passo i n t e r r e n o 

v i e t a t o , c o m e successe q u a n d o il D e H o r a t i i s —v che era u n d e c a n o 

del la m a g i s t r a t u r a n a p o l e t a n a — fece approcc i p e r p r e n d e r e co

gniz ione d e l l ' i n c a r t a m e n t o d i u n processo pol i t ico ( le t t . I I ) . 

*** 

U n a l t r o esempio d i «gius t iz ia g i u s t a » ci offre la t e r z a l e t t e r a . 

I n conness ione c o n la legge eccezionale P i c a c o n t r o il b r i g a n 

t a g g i o e ra s t a t a i s t i t u i t a i n Napo l i u n a G i u n t a , con p o t e r i d iscere-

zional i . D i essa, c o m e d i r ag ione , faceva p a r t e il Marvas i qua l e r a p 

p r e s e n t a n t e del la m a g i t r a t u r a i n q u i r e n t e , e, s econdo il suo ca

r a t t e r e , ci si i n t e r e s s a v a con g r a n d e ca lore ed i n d i p e n d e n z a d i 

g iud iz io . E q u a n d o , pe r p reoccupaz ion i d i o rd ine pubb l i co , la m a g 

g io ranza de l la G i u n t a pensò d i sba razza r s i s o m m a r i a m e n t e d i a l 

cun i g io rna l i s t i d i d u b b i a f ama , m e t t e n d o l i i n u n m a z z o coi ca

mor r i s t i , il Marvas i si oppose r i s o l u t a m e n t e a d u n p r o v v e d i m e n t o 

a r b i t r a r i o . I g iorna l i s t i i n ques t i one e r a n o p o l i t i c a m e n t e i p i ù in

vis i a l Marvas i : « c a n a g l i a » ; « s t a m p a m a l v a g i a ; i n f a m e » ; «gior

n a l i che si d e b b o n o ucc ide re c o m e si u c c i d e r e b b e u n rospo vele

noso ». L e m i n u t e re laz ioni , che egli fa a l l ' amico ( le t te re I I , IV) 

sul la l o t t a senza q u a r t i e r e , cbe egli c o m a n d a v a d a l suo g a b i n e t t o 

a colpi d i o rd inanze , o l t re cbe essere u n i n t e r e s s a n t e d o c u m e n t o di 

quegl i a n n i t o r b i d i a Napo l i , ci m o s t r a n o ch ia ro , ne i r i g u a r d i del la 

pos iz ione pe r sona le del M a r v a s i ne l la l o t t a po l i t i ca , che egli e r a 

p r e o c c u p a t o s o p r a t t u t t o de i sovvers iv i d i s in i s t r a , gli « az ion is t i », 

c o m e egli c h i a m a c o n i ronico d i sprezzo le v a r i e s f u m a t u r e del Co

m i t a t o d i az ione . P e r ò li c r ede capac i d i p r o v o c a r e seri d i sord in i ; 

m e n t r e t i e n e i n poco c o n t o l 'af fannars i dei borbonic i i n c o m p l o t t i 

spesso r e a l m e n t e infant i l i . 

I n q u e s t a t e n d e n z a a colpi re l ' e s t r e m a s in i s t ra , r i t e n u t a p i ù 

per icolosa a l m e n o pe l m o m e n t o , il Marvas i , ins ieme col Mirabel l i , 

suo super io re i m m e d i a t o , e col p r e f e t t o D'Aff l i t to , e r a n o l 'espres

s ione p i ù e s a t t a del lo sp i r i to d o m i n a n t e ne l m in i s t e ro , n e t t a m e n t e 

d i d e s t r a , c b e il F a r m i e i l M i n g h e t t i a v e v a n o f o r m a t o d o p o i f a t t i 

d i A s p r o m o n t e , s o t t o l ' i ncubo d i u n per icolo naz iona l e pe r o p e r a 



— p e r i m i s fa t t i , a v r à d e t t o p r o b a b i l m e n t e i n que i mes i i l 

M a r v a s i — degl i « a z i o n i s t i » . 

H o g ià f a t t o c e n n o de l Mirabel l i , e m i n e n t e m a g i s t r a t o , c h e 

m o r i m o l t i a n n i d o p o de l suo p i ù g i o v a n e col lega (il 1901) p res i 

d e n t e de l la c o r t e d i cassaz ione d i N a p o l i , s e n a t o r e e c o n t e pe r n o 

m i n a regia . A l t r a figura d i p r i m o p i a n o ne l l a v i t a p u b b l i c a d i q u e l 

p e r i o d o — n o n solo p e r l ' a l t a ca r ica , m a pe r la s u a s p i c c a t a pe r 

s o n a l i t à — era il m a r c h e s e Rodol fo d 'Affl i t to, che p u ò di rs i i l 

p r i m o p re f e t t o v e r o e p r o p r i o d a q u a n d o N a p o l i e n t r ò a far p a r t e 

de l r egno d ' I t a l i a , po iché il gene ra l e L a m a r m o r a , c b e lo p r e c e d e t t e , 

e ra , se n o n p i ù u n l u o g o t e n e n t e c o m e gli a l t r i , u n a specie d i c o m 

missa r io s t r a o r d i n a r i o , c h e c u m u l a v a i p o t e r i civil i e m i l i t a r i . 

Or ig inar io del la p r o v i n c i a d i Avel l ino , m a p i e n a m e n t e a d d e n t r o 

ne l l a soc ie tà n a p o l e t a n a p e r le m o l t e a d e r e n z e ne l l ' a l t o ce to , a cu i 

a p p a r t e n e v a n o lu i e la mogl ie — u n a P a n d o l a — e ne l m e d i o ce to 

l ibera le , col q u a l e a v e v a s t r e t t o r a p p o r t i ne l decenn io d o p o i l ' 50 , 

c o m e u n o de i m a g g i o r e n t i de l p a r t i t o « p i e m o n t e s e »; e spe r to de l 

m e c c a n i s m o a m m i n i s t r a t i v o del le p rov inc i e mer id iona l i , ne l q u a l e 

a v e v a g ià f a t t o le p r i m e a r m i s o t t o il p a s s a t o gove rno , e d i cu i 

conosceva le i n v e t e r a t e m a g a g n e , il D 'Aff l i t to e r a senza d u b b i o p e r 

la pos iz ione i n d i p e n d e n t e , p e r l ' au to revo lezza de l c a s a t o e del la 

p e r s o n a i l funz ionar io p i ù a d a t t o i n que l l ' o r a difficile. Raffaele 

d e Cesare, che p u r e e ra del la s u a p a r t e , ne l la biografia cbe gl i 

d e d i c a ne l Dizionario del Risorgimento nazionale (Milano, 1931 ; 

vo i . I I , p . 805) d ice c h e e b b e « m o l t a cons ide raz ione ne l la p a r t e 

m o d e r a t a , d i cu i fu a N a p o l i la m a g g i o r e co lonna , m a n o n mo l 

t i s s i m e s i m p a t i e p e r l ' ango los i t à de l c a r a t t e r e e il p u n t i g b o ec

cess ivo de l l ' indo le ». I n u n a d i q u e s t e l e t t e r e (la t e r z a ) i l M a r v a s i 

lo c h i a m a « d i p l o m a t i c o n e », cosa che s a r e b b e i n c o n t r a s t o c o n 

gli a p p u n t i de l D e Cesare — a m e n o che n o n si vogl ia p e n s a r e 

c h e i n f a t t o d i ango los i t à e p u n t i g l i o s i t à il Marvas i s o r p a s s a v a 

l ' amico e perc iò p o t e v a c reder lo u n d i p l o m a t i c o . D ' a l t r a p a r t e i l 

S e t t e m b r i n i , u o m o n o n l ega to a d u n p a r t i t o d e t e r m i n a t o , m a 

con s i m p a t i e v e r s o s in i s t ra , e d i a n i m o s c h i e t t o e d i p a r o l a f ranca , 

r e ca d i lu i u n a t e s t i m o n i a n z a m o l t o favorevole . S c r i v e n d o al lo 

S p a v e n t a a i p r i m i de l 1863 gli d i ceva : 

« L e cond iz ion i d i q u e s t o p a e s e v a n m i g l i o r a n d o . Si v e d e c h e 



c ' è u n gove rno . D 'Aff l i t to fa b e n e ; t r a n n e quel l i che d i r e b b e r o 

m a l e a n c h e d i se s tess i , t u t t i lo l o d a n o » 

Cer to la d i scuss ione a v v e n u t a i n seno al la G i u n t a pe l b r i 

g a n t a g g i o ce lo m o s t r a m o l t o l ega to a l g o v e r n o i n ca r i ca ed a l s u o 

ind i r i zzo pol i t ico , ed u n a confe rma è d a t a d a l f a t t o che c a d u t o i l 

m i n i s t e r o M i n g h e t t i su l finire de l 1864, i l D 'Aff l i t to n o n vol le 

r i m a n e r e p r e f e t t o n è a N a p o l i n è a l t r o v e , e d e t t e le d imiss ion i . 

Solo c i n q u e a n n i d o p o N a p o l i lo r i v e d r à suo p r e f e t t o ; m a s t a n c o e 

q u a s i p r e s a g o del la m o r t e v i c ina . 

I n u n p i a n o seconda r io , m a n e l l ' a s p e t t o d i u n e secu to re i n 

t e l l i g e n t e e z e l a n t e e m o l t o d e v o t o a l M a r v a s i ci a p p a r e i l sa ler 

n i t a n o G iuseppe T a l a m o , de l q u a l e si t r o v a m e n z i o n e i n q u e s t e 

l e t t e r e , e che a l lo ra e ra p r e s i d e n t e d i t r i b u n a l e e p o i d i v e n n e con

sigl iere d i cassaz ione . 

Deg l i o d i a t i a v v e r s a r i de l P a r t i t o d ' az ione , a i q u a l i si acco

s t a v a u n o s c i a m e d i l ibel l is t i d i a ssa i d u b b i a f a m a , c o m e que l 

Morell i , d i r e t t o r e d i u n g io rna luco lo , c h e u s u r p a v a il n o m e d i 

Pensiero, e que l G i o v a n n i Gervas i , s ed icen te r e p u b b l i c a n o e 

forse g ià sp ia b o r b o n i c a 2 , figure p r e m i n e n t i n e l g io rna l i smo 

e r a n o G i o v a n n i L a Cecilia e Lu ig i Z u p p e t t a , c h e q u i sono r icor

d a t i c o n d i sdegno n o n m i n o r e che t u t t i gli a l t r i . U n o de i d u e p e r 

lo m e n o n o n lo m e r i t a v a , lo ' Z u p p e t t a . E r a p r o p r i o t u t t o i l con

t r a r i o d i u n l ibe l l i s ta ; e ra u n sogna to re , c h e visse p e r p e t u a m e n t e 

i n l o t t a c o n l a r e a l t à de l la v i t a , i n d i g n i t o s a i nd igenza . A v v o c a t o , 

m a i n a d a t t a b i l e al le necess i t à de l la v i t a forense ; des ide roso d i 

p a r t e c i p a r e a l la po l i t i ca de l paese , m a i n a d a t t a b i l e al le neces s i t à 

de l la v i t a p a r l a m e n t a r e , fu e l e t to q u a t t r o vo l t e d e p u t a t o dag l i 

e l e t t o r i d i Sanseve ro (egli e ra n a t o ne l l a v i c i n a C a s t e l n u o v o 

D a u n i a ) e q u a t t r o v o l t e si d i m i s e d o p o u n v a n o sforzo p e r usc i re 

d a l l ' o m b r a , r i conoscendo o n e s t a m e n t e l a s u a i n c a p a c i t à . E q u e 

s t o fu il p i ù be l coraggio che a b b i a d i m o s t r a t o ne l la s u a v i t a . 

Q u e l l ' a n i m a fine de l D e S a n c t i s , che s a p e v a c o m p r e n d e r e e d 

a p p r e z z a r e q u e s t e cose, e c h e lo a v e v a a v u t o a v v e r s a r i o ne l col-

1 S . SPAVENTA, Lettere politiche, Bari, Laterza, 1926, p . 47. 
2 V. su di lui P . CALA ULLOA, Un re in esilio, con introd. e note 

di G. D O M A . Bari, Laterza, 1928, p p . 196-98. 



legio d i Sanseve ro , l ' u l t i m a v o l t a che fu m i n i s t r o de l l ' i s t ruz ione , 

gl i confer ì l ' incar ico d i d i r i t t o pena l e c o m p a r a t o a l l ' un ive r s i t à 

d i N a p o l i . 

B e n a l t r o t i p o e r a G i o v a n n i L a Cecilia, c h e o c c u p a u n p o s t o 

d i m o l t o m a g g i o r e i m p o r t a n z a ne l la s to r i a de l n o s t r o R i s o r g i m e n t o . 

E g l i n o n h a b i sogno d i p r e s e n t a z i o n e , po iché è a b b a s t a n z a n o t o , 

a n c h e a t t r a v e r s o le sue s tesse m e m o r i e , che r e s t a n o u n a fon te 

assa i u t i l e , s o p r a t u t t o pe r la conoscenza d i f a t t i ed u o m i n i del le 

p r i m e emigraz ion i , t r a i l 1821 e il ' 48 . I l g iud iz io de l Marvas i 

s u d i lui e ra c o m e t u t t i i g iud iz i de l Marvas i , pass iona le e smi su 

r a t o ; m a n o n p r o p r i o ca lunn ioso . I l L a Cecilia era i n f a t t i u n 

m i s t o d i cosp i r a to re e d i a v v e n t u r i e r o , ed a n c h e i m a z z i n i a n i — dei 

q u a l i egli si v a n t a v a d i essere u n d e c a n o — n o n r i p o s a v a n o m a i 

c o m p l e t a m e n t e sul le sue t u m u l t u a r i e pa ro l e 1 . 

T r a m a z z i n i a n i e bo rbon ic i s ' i n s i n u a v a u n i n d i v i d u o d a 

bass i fondi , que l F r a n c e s c o Cal icchio, che messo , a d o v e r e p r o p r i o 

da l lo S p a v e n t a q u a n d o fu q u e s t o r e d i N a p o l i (1861) , si v e n d i c ò 

q u a t t r ' a n n i d o p o a g g r e d e n d o l o v i l m e n t e p e r s t r a d a 2 . 

#** 

Chi a l la g r a n d e per ico los i t à del la e s t r e m a s in i s t r a c r e d e v a 

poco e invece si m o s t r a v a imp lacab i l e c o n t r o l ' e s t r e m a d e s t r a 

l e g i t t i m i s t a e c ler icale e r a il q u e s t o r e , il g i o v a n e a v v o c a t o Nico la 

A m o r e , d i R o c c a m o n f i n a , de l qua l e con e s a t t o g iudiz io i l Marvas i 

profe t izza u n «be l l o a v v e n i r e » ( le t t . I I ) . L ' a v v e n i r e fu bel l is

s imo, c o m e sa c h i u n q u e a b b i a u n a noz ione a n c b e s o m m a r i a del le 

cose n a p o l e t a n e , p e r c h è l ' A m o r e d i v e n n e u n famoso a v v o c a t o 

d i que l foro p e n a l e , e poi , i n o re t r i s t i s s ime p e r la c i t t à , d u r a n t e 

il colera de l 1884 e negl i a n n i seguen t i , s i ndaco e p r o m o t o r e del 

r i s a n a m e n t o c i t t a d i n o , e, pe r le sue m o l t e b e n e m e r e n z e , fu n o m i 

n a t o s ena to r e . F u fedele u o m o d i d e s t r a a n c h e lu i ; m a c o n t e m 

p e r a m e n t o assa i d ive r so d a l Marvas i e d a l D'Aff l i t to , c h e lo por-

1 V . A . ZAZO, 0. I. C. in alcuni documenti ined., in Samnium, 
1933, fase. I , I I , e cfr. Rassegna storica napol., 1933, fase. I I I . 

2 P . CALA ULLOA, op. cit., p. 80, n. 



t a v a a d ave re p i ù l a rgh i e facili r a p p o r t i con ogni c e to de l la p o p o 

laz ione . L a conoscenza che i n t a l m o d o e r a r iusc i to a fo rmars i 

de i r e p u b b l i c a n i , s emi - r epubb l i can i e p s e u d o - r e p u b b l i c a n i n a p o 

l e t an i , ed a l c u n e amic iz ie , che p r o b a b i l m e n t e a v e v a s a p u t o con

qu i s t a r s i i n mezzo a loro , lo i n d u c e v a n o , forse n o n senza r a g i o n e , 

a n o n p rende r l i t a n t o sul t r ag i co . Ques t a s e ren i t à d i g iudiz io 

invece gli v e n i v a m e n o i n faccia a i borbon ic i ed a i clericali , i n 

s t ancab i l i o rd i to r i e f a n t a s t i c a t o r i d i cong iure ; l ibel l is t i n o n m e n o 

a s p r i e grossolani il p iù spesso dei d e m a g o g h i d i s in i s t ra ; m a 

c o m e ques t i , se n o n p i ù d i ques t i , p r i v i d i se r ie tà d i p ropos i t i 

e i n gene re poco o p u n t o d i spos t i a l sacrificio. C o n t r o cos to ro egli 

era u n « piccolo N a v a r r a » c o m e d ice il Marvas i a l l u d e n d o a d u n 

o rd igno d i pol iz ia de l p a s s a t o r e g i m e ( let t . I I ) ; e p e r o p e r a sua , 

m e d i a n t e u n o spe t t aco loso a r r e s t o i n ferrovia , (9 g e n n a i o 1863), 

a l confine dello S t a t o r o m a n o , del la p r inc ipessa Ba rb e r i n i -Co l o n n a 

d i Sc iar ra , si a p r ì u n processo , che fece epoca in quegl i a n n i 1 . L a 

pr inc ipessa , che d i n a s c i t a e ra n a p o l e t a n a , del la famig l ia d ' A n 

d r e a , era l ega t a p e r p a r e n t e l e ed amic iz ie sia alla n o b i l t à bo rbo 

n ica n a p o l e t a n a che a que l la p a p a l i n a r o m a n a ; m a p r o t e s t ò 

s e m p r e , d u r a n t e e d o p o il p rocesso , ed a n c h e m o l t i a n n i d o p o , 

q u a n d o n o n c ' e ra p i ù n e s s u n t i m o r e d i fare r ive laz ioni c o m p r o 

m e t t e n t i , che essa n o n a v e v a m a i s a p u t o d i po l i t i ca a l t r o c h e 

quel lo c h e sen t iva i n discors i d i s a lo t t o . A Napo l i s 'era t r a t t e n u t a 

c i rca u n mese p e r in te ress i fami l ia r i , ed a v e v a r i c e v u t o n a t u r a l 

m e n t e la v i s i t a d i p a r e c c h i g e n t i l u o m i n i borbonic i , t r a i qua l i , 

p i ù per icoloso, Gabr ie le Q u a t t r o m a n i , u o m o d i m o l t e ve l le i tà , 

a n c h e poe t i che , u n o de i p i ù a t t i v i a g i t a t o r i borbon ic i , b e n c h é 

vecch io e cieco, e q u i n d i segui to con a t t e n z i o n e d a l l ' A m o r e . L a 

p r inc ipessa e b b e la leggerezza, n e l p a r t i r e d a Napo l i , d i p r e n 

d e r e d a lui p e r p o r t a r l o a R o m a u n p iego ch iuso ind i r i zza to a d 

u n a l t r o n o t o bo rbon ico , il d u c a Caracciolo d i Br i enza , e c o n t e 

n e n t e pa recch ie l e t t e r e , a l c u n e del le qua l i in cifra d i r e t t e a d a l t r i 

bo rbon ic i . 

P e r q u a n t o , r i pe to , n o n ci fosse m o l t a s e r i e t à i n t u t t i que i 

1 Si può ved. bene riassunto in R. D E CESARE, Roma e lo Stato 
del papa dal ritorno di Pio IX al XX settem. Roma, Forzani, 1907, 
I I , pp . 180-83. 



m a n e g g i , l ' A m o r e n o n a v e v a po i t u t t i i t o r t i n e l t e n e r e gl i occh i 

addosso a i l eg i t t im i s t i . T a n t o v e r o che , m a l g r a d o le sue d ive r se 

d i r e t t i v e , i l M a r v a s i con la s u a u s a t a i m p e t u o s i t à i m m a g i n o s a 

s t a v a p e r i m b a r c a r s i in u n ' i m p r e s a , p e r la q u a l e p o t e v a a r r i 

sch ia re d i ca sca re ne l comico , se i l colpo a n d a v a a v u o t o , c o m ' e r a 

p robab i l e . P r o c e d e n d o n e l l ' i s t r u t t o r i a si acca lo rò i n t a l m o d o 

d a p e n s a r e al la poss ib i l i t à d i sp iccare u n m a n d a t o d i c a t t u r a 

n i e n t e m e n o che c o n t r o F r a n c e s c o I I , e ci vol le n o n m e n o c h e 

l ' a u t o r e v o l e e saggia p a r o l a del lo S p a v e n t a (nella l e t t e r a d i r i 

spos t a : 6 luglio 1864, p p . 378-9 del le Lettere c i t . ) p e r i n d u r r e 

l ' amico a d u n a p i ù m a t u r a r if lessione. E p p u r e e r a g ià v e n u t a a l l a 

l uce la m e m o r i a a s t a m p a d i fens iva d e l l ' a v v o c a t o L e o p o l d o T a r a n 

t i n i \ che la p r inc ipessa s ' e ra sce l to . Quel l ' ab i le d o c u m e n t o r i d u 

c e v a il f a t t o i n p ropo rz ion i c e r t o infer ior i a l ve ro , c o m ' e r a d e b i t o 

d i u n a difesa ; p e r ò faceva a n c b e c o m p r e n d e r e c o m e n o n ci 

fossero e l emen t i va l id i p e r p r o v o c a r e u n o s c a n d a l o i n t e r n a z i o n a l e . 

I n d i b a t t i m e n t o la p r inc ipessa fu a s so l t a e il Q u a t t r o m a n i 

c o n d a n n a t o a d iec i a n n i d i rec lus ione . 

I n segu i to a l le r i s u l t a n z e d i a l t r i process i c o n t e m p o r a n e i fu 

a l t r e s ì a r r e s t a t o e c o n d a n n a t o d o n G e n n a r o Gal iz ia , c appe l l ano 

del la c a s a rea le bo rbon i ca che d a R o m a , d o v e a v e v a segu i to 

i rea l i , si e r a s c o n s i g l i a t a m e n t e a v v e n t u r a t o ne l pe lago de i com

p l o t t i n a p o l e t a n i . E r a u n a t e s t a m o l t o leggiera , e fu co lp i to da l l a 

g ius t iz ia forse t r o p p o d u r a m e n t e 2 . 

D i lu i si p a r l a nel la q u i n t a d i q u e s t e l e t t e r e . 

Gli echi d i u n a l t r o c o m p l o t t o bo rbon ico d i que l t e m p o s i 

t r o v a n o ne l la l e t t e r a V I . L ' e x magg io re d i cava l l e r i a b o r b o n i c o 

Achi l le Cosenza fu a r r e s t a t o ne l l ' ap r i l e 1862, p e r c h è d a d o c u 

m e n t i ca rp i t ig l i a R o m a r i s u l t a r o n o suoi p r o g e t t i d i u n a i n su r r e 

z ione nel le p r o v i n c e mer id iona l i . P r o c e s s a t o coi suoi c o m p a g n i , 

fu c o n d a n n a t o a d iec i a n n i d i rec lus ione , e gli a l t r i a p e n e minor i . 

Senonché , s u b i t o d o p o la c o n d a n n a (3 o t t o b r e 1863), t r o v a n d o s i 

T A R A N T I N I , Per la principessa Barberini Colonna di Sciarra 
(Napoli, t ip. del Cosmopolita, s. d.) Anche la requisitoria del Marvasi 
fu poi pubblicata (Napoli, Stab. Banchi nuovi, 1 8 6 3 ) . Cfr. P . CAXA 
ULLOA, op. cit, p. 7 0 , n. 

2 B. D E CESARE, op. cit., pp. 1 5 6 - 7 . 



a n c o r a i n ca rce re a N a p o l i i n a t t e s a di essere i n v i a t o a l p e n i t e n 

z iar io , r iusc ì a d e v a d e r e . « L e fughe da l le ca rce r i d i N a p o l i — a v 

v e r t e i l D e Cesare ne l n a r r a r e q u e s t o f a t t o — e r a n o facili, m e r c è 

d a n a r o » 1 . Da l l ' i nch i e s t a g iud iz ia r ia , che seguì , i l M a r v a s i e b b e 

la p r o v a che il Cosenza c o n t i n u a v a a cosp i ra re i n carcere , e 

r ivolse la s u a a t t e n z i o n e a l l ' o r d i n a m e n t o — cioè a l d i s o r d i n e — 

del le ca rcer i a Napo l i . Ci vo leva u n be l coraggio a m e t t e r e le m a n i 

i n quel la p i a g a an t i ch i s s ima ; t a n t o p i ù che si t r o v ò a l o t t a r e 

con u n d i r e t t o r e fo rma l i s t a e geloso del le sue c o m p e t e n z e . L a 

l e t t e r a , con i suoi s c a t t i e m a g a r i c o n le sue ingius t iz ie , è u n do

c u m e n t o c a r a t t e r i s t i c o de l p r i m o u r t o n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e de l 

n u o v o s t a t o t r a « P i e m o n t e s i » e « N a p o l e t a n i ». 

M a a n c h e t r a N a p o l e t a n i e N a p o l e t a n i n o n e ra s e m p r e facile 

i n t ende r s i . I n seno a l la G i u n t a pe l b r i g a n t a g g i o , p e r esempio , 

è e v i d e n t e e n o n difficile a sp iegars i l ' i n c o m p a t i b i l i t à con P a o l o 

E m i l i o I m b r i a n i , « que l g r a n d e c l a m a t o r e e c o m m e d i a n t e d i 

I m b r i a n i » ( le t t . I I I ) . P e r c o m p r e n d e r e q u e s t o ges to poco r i 

g u a r d o s o d ' insofferenza b a s t a r i c h i a m a r s i a l r i t r a t t o p a r l a n t e 

c h e h a t r a c c i a t o d e l l ' I m b r i a n i il Croce 2 . P a o l o E m i l i o I m b r i a n i , 

u o m o l i m p i d o c o m e cr is ta l lo , col suo p l u t a r c h e g g i a r e p o t e v a 

d a r e l ' impress ione che rec i t a s se u n a p a r t e , e invece i n que l l ' o r a 

t o r i a egli v i v e v a t u t t o , s i n c e r a m e n t e . Ma c o m e far i n g h i o t t i r e 

q u e s t o a d u n Marvas i , u o m o che v i v e v a la v i t a nel la s u a i m m e 

d ia t ezza , p e r s e g u e n d o l ' a t t i m o fuggen te ? 

U n a l t r o c o n t r a s t o d ' ind i r i zz i pol i t ic i e d i t e m p e r a m e n t i ci 

è d a t o d i cogliere i n q u e s t e p a g i n e t r a il M a r v a s i e il suo supe r io re 

d i r e t t o , cioè il m i n i s t r o guardas ig i l l i . L ' i n s igne g iu r i s t a G iuseppe 

P isane l l i e r a u n ' a l t r a del le co lonne de l p a r t i t o m o d e r a t o a N a p o l i . 

I n s i e m e con Carlo P o e r i o egli s edeva a l c e n t r o . T u t t i s ' inch ina

v a n o d a v a n t i a l suo s a p e r e g iu r id ico — il n o s t r o Codice civile si 

d e v e i n b u o n a p a r t e a lu i — ; m a poch i , e m e n o c h e m a i i n a p o 

l e t a n i del la d e s t r a , f acevano c r e d i t o sul le s u e d o t i po l i t i che . P a r e 

che fosse mol le e p o r t a t o al le t e rg ive r saz ion i . Cer to è c h e i l Mar-

v a s i n o n h a fiducia i n lu i — « leggiero e u n p o ' cinico» — e quas i 

1 R. D E CESARE, op. cit, II , p. 185. 
2 B. CROCE, Una famiglia di patrioti. Bari, Laterza, 1927, pp. 81-3. 



m e t o d i c a m e n t e s a l t a il suo supe r io re con m o l t a d i s i n v o l t u r a , 

i n f o r m a n d o p r i m a l ' amico segre ta r io genera le pe r g l ' i n t e rn i e 

cons ig l iandos i p r i m a con lui ne i casi d u b b i . 

A d u n a l t r o scanda lo n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e — v e r a m e n t e n o n 

i n quel la o r d i n a r i a , m a in quel la d i Casa rea le a N a p o l i — si 

a l lude ne l la p r i m a l e t t e r a , e a d essa o a q u a l c h e a l t r a che seguì 

i m m e d i a t a m e n t e r i s p o n d e v a lo S p a v e n t a ne l la dec ima del le 

l e t t e r e p u b b l i c a t e d a l Mosca t i (Lettere di S. S., c i t t . , p . 379) . 

L a conness ione t r a le d u e l e t t e r e ci a i u t a anz i a d a r e u n a d a t a 

a p p r o s s i m a t i v a m e n t e p i ù s i cu ra a quel la del lo S p a v e n t a , c h e 

ne l l 'o r ig ina le n o n h a d a t a e che il Mosca t i s u p p o s e che po t e s se 

essere de l 1864. P o i c h é la l e t t e r a de l Marvas i h a invece la d a t a 

(22 ap r i l e 1863) la cosa p i ù p robab i l e è che que l la del lo Spa

v e n t a sia del la fine d i que l m e d e s i m o m e s e o de i p r i m i d i m a g g i o 

de l 1863. 

Q u a n t o a l f a t t o d i cui si p a r l a : u n processo a car ico d i i m 

p i ega t i n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d i Casa rea le a N a p o l i su accuse 

i n f o n d a t e o ca lunn iose d i u n Vern ie r i , n o n sono i n g r a d o d i d a r e 

magg io r i prec isaz ioni , n é è s t a t o f o r t u n a t o il Mosca t i , c h e con 

g r a n d e cor tes ia e p a z i e n z a si è s o b b a r c a t o a fare u n assaggio 

t r a le c a r t e de l l 'Arch iv io d i s t a t o d i N a p o l i che po tesse ro con

t e n e r e qua lcosa i n a r g o m e n t o . D e l r e s to n è i n sé s tesso n è p e r 

gli u o m i n i che v i p r e se ro p a r t e p u ò sa l i re a l l ' i m p o r t a n z a d i u n 

f a t t o s to r ico . N u l l a p o t r e i d i r e de l g i o v a n e d e n u n z i a t o r e , c o n t r o 

il qua l e si rovesc ia l ' i nd ignaz ione de l Marvas i , e che è s e v e r a m e n t e 

g iud ica to a n c h e dal lo S p a v e n t a (« g r a n r i b a l d o » : l e t t . c i t . ) ; 

q u a n t o a l Lequ i l e , n o m i n a t o d a l Marvas i , si t r a t t a c e r t a m e n t e 

d i u n r i s p e t t a b i l e g e n t i l u o m o n a p o l e t a n o , Gioacch ino Sa luzzo 

d i Lequ i l e (1811-1874) d i t e n d e n z e l ibera l i s o t t o il r eg ime bor 

bonico e c h e d o p o il 1860 e n t r ò n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d i Casa 

rea le 

*** 

I l Marvas i d i c h i a r a v a d i a v e r e de l suo p a e s e « u n or r ib i le 

c o n c e t t o » ; m a i suoi a t t i m o s t r a v a n o c h e a v e v a a n c h e u n a g r a n d e 

1 Cfr. M. SCHIFA, I ricordi di un esule, in Atti della Società reale 
di Napoli, 1920, p . 213. 



so l lec i tud ine : a m o r e e r a n c o r e , c o m e p e r la d o n n a clie ci h a re 

sp in t i . N o n che C i t t a n o v a lo avesse p r o p r i o r e s p i n t o : c r e d e v a 

d i t e n e r e n e l d e b i t o c o n t o d o n D i o m e d e ; m a lo m e t t e v a s u d i 

u n a scala d i va lo r i che a l Marvas i e ra in to l le rab i le , p e r c h è in 

c a p o al la scala n o n c ' e ra lui e il suo p a r e n t a d o . D i o m e d e e r a 

ce r to pe r t a n t i r i s p e t t i u n u o m o m o d e r n o ; l ' e sper ienza f a t t a a 

Tor ino negl i a n n i del l 'esi l io, la f ami l i a r i t à con u o m i n i d i m e n t e 

così a p e r t a e sp reg iud i ca t a c o m e u n o S p a v e n t a e u n D e Sanc t i s 

gli a v e v a n o t o l t o la p a t i n a p rov inc ia le , con cui il g i o v a n e s tu 

d e n t e e r a a r r i v a t o a N a p o l i d a l l ' e s t r e m a p u n t a del la Ca labr ia . 

P u r e , così t r a s f o r m a t o e i m m e d e s i m a t o del la n u o v a soc ie tà c h e 

si raccogl ieva i n t o r n o al n u o v o r egno , n o n p o t e v a p e r ò d i s t r u g 

ge re de l t u t t o ce r t i m o d i d i pensa r e a n t i q u a t i q u a n d o si r iacco

s t a v a al suo paese n a t i v o . L ì r i t r o v a v a a n c o r a t e n a c i le vecch ie 

consue tud in i , c h e r i c o r d a v a n o la vecch ia feudal ià a b o l i t a ne l le 

leggi , m a n o n d i s t r u t t a ne i r a p p o r t i sociali , ed e ra r ip reso d a 

esse. I n t o r n o a lui , d i v e n t a t o il g r a n d ' u o m o « che p u ò », si r a c 

cogl ieva i r r e s i s t ib i lmen te u n clan, che egli d o v e v a c o m a n d a r e 

e sos tenere . Su q u e s t i p r e s u p p o s t i si svolgeva la l o t t a po l i t i ca 

ed a m m i n i s t r a t i v a . Se si vo l evano m a n t e n e r e i l e g a m i col paese 

n a t i v o b i s o g n a v a acce t t a r l i , e il Marvas i , p u r s e n t e n d o n e t u t t o 

il peso , n o n a v e v a la forza d i r o m p e r l i e r i d i v e n t a r e i n p a r t e u n 

esule . 

Eg l i d i v e n n e d u n q u e , pe r t a c i t o consenso il c a p o de l clan 

de i Marvas i a C i t t a n o v a ; e c o m e t a l e fu e l e t to d e p u t a t o u n a p r i m a 

ed u n a seconda v o l t a a l p r inc ip io del la o t t a v a l eg i s la tu ra (27 gen

n a i o e 7 apr i l e 1861). T u t t e e d u e le v o l t e p e r ò la s u a elezione n o n 

p o t e t t e essere c o n v a l i d a t a : la p r i m a v o l t a p e r c h è il M a r v a s i 

i n que l m o m e n t o funz ionava d a d i r e t t o r e del la pol iz ia p re s so 

la l uogo tenenza a N a p o l i ; la s econda p e r eccedenza d i n u m e r o 

de i d e p u t a t i m a g i s t r a t i . N o n p o t e t t e q u i n d i r i p r e sen t a r s i , e fu 

e l e t to u n suo a m i c o , l ' a v v o c a t o F r a n c e s c o M u r a t o r i , c o n t r o l ' av 

v o c a t o G iacomo Oliva. Ma , n o n sap re i d i r e p e r q u a l e r a g i o n e , 

il M u r a t o r i si d i m i s e d o p o poch i mes i , ne l m a r z o 1863, e fu u n 

colpo m o r t a l e pe i m a r v a s i a n i , po iché al le e lezioni s u p p l e t i v e 

de l 12 apr i l e 1863 (quelle al le qua l i si a l lude nel la l e t t e r a I d e l 

M a r v a s i e nel la I I de l lo S p a v e n t a , i n Lettere di S. S., c i t t . , p . 370) 



n o n p o t e t t e r o p r e s e n t a r e n e s s u n n o m e d a c o n t r a p p o r r e v a l i d a 

m e n t e a quel lo d i A n t o n i n o P l u t i n o . F u u n a elezione cur ios i ss ima, 

c o n n o n m e n o d i q u a t t r o c a n d i d a t i , inc luso — n o n so p e r o p e r a 

d i chi , m a ce r to pe r u n a man i fe s t az ione a n t i - u n i t a r i a e borboniz-

z a n t e — n i e n t e m e n o c h e Cesare C a n t ù . Gli a l t r i d u e c a n d i d a t i 

e r a n o l ' a v v o c a t o Ol iva , che r i t e n t a v a la p r o v a , e u n D o m e n i c o 

d e Zerbi , d i cui nu l l a si sa. L ' e lez ione si ch iuse con u n ba l lo t 

t agg io fra il C a n t ù e il P l u t i n o , che d e t t e a q u e s t o il collegio, i l 

q u a l e r i m a s e a lu i fino a l la m o r t e (1872). I l clan M a r v a s i e ra defi

n i t i v a m e n t e b a t t u t o d a u n clan assa i p i ù poderoso , che n o n e ra 

p r o p r i a m e n t e p a e s a n o , po iché i P l u t i n o e r a n o d i Regg io , m a che 

a v e v a u n a v a s t a r ami f i caz ione i n t u t t a la p rov inc i a , p e r c h è i 

P l u t i n o e r a n o p o t e n t i e r icchi t a n t o pe r l inea p a t e r n a che m a t e r n a 

(i b a r o n i Nesc i ) . L o scacco su l t e r r e n o po l i t i co si t i r ò d i e t r o , 

c o m e a v v e n i v a quas i s e m p r e , a l t r i scacchi sul t e r r e n o a m m i n i 

s t r a t i v o ; e q u e s t i si r i p e r c u o t e v a n o i m m e d i a t a m e n t e ne l la cer

chia fami l i a re , che d o n D i o m e d e , n o n r iusc iva p i ù a d i fendere 

b e n e coi mezz i legali e n o n vo leva d i fendere con quel l i i l legali 

( le t t . I I , V, V I ) . 

S a r e b b e fuori luogo i n q u e s t i c e n n i d i v e n t a t i g ià t r o p p o 

lungh i r i t e s se re l a biografia de i P l u t i n o , figure d i p r i m o p i a n o 

nel la s to r i a del la r ivo luz ione i n Ca labr ia , ed i l l u s t r a t e d a a p p o 

s i t e monograf ie — s e b b e n e i n v e r i t à n o n de l t u t t o sodd is facen t i \ 

Qui , pe r fare megl io i n t e n d e r e i s e n t i m e n t i de l Marvas i b a s t e r à 

a v v e r t i r e che l ' a ssa l to f a t t o d a i P l u t i n o al la s u a rocca e l e t to ra l e 

d i C i t t a n o v a lo co lp iva n o n solo ne l suo a m o r p r o p r i o d i c a p o p a r 

t i t o e negl i in te ress i fami l ia r i , m a a n c h e p i ù i n là. 

A g o s t i n o ed A n t o n i n o P l u t i n o , r iun i t i s i a T o r i n o i n t o r n o i l 

1852, a d e r i r o n o a l p r o g r a m m a u n i t a r i o m o n a r c h i c o de l la Soc ie tà 

naz iona le , m a c o n t e n d e n z e ve r so s in i s t r a , che si d e t e r m i n a r o n o 

p i ù c h i a r a m e n t e a l m o m e n t o del la sped iz ione g a r i b a l d i n a . A n t o 

n i n o fu de i Mille ed a m b e d u e i fratel l i e b b e r o p a r t e p r e d o m i -

1 G-. O L I V I E R I , I P. nel Risorgimento nazion. Campobasso, Co-
l i t t i , 1 9 0 7 ; N . T R I P O D I , I fratelli P. nel Risorg. ital., Messina, 1 9 0 2 , 

sul quale v. la recens. d i N . ROSSELLI in questo Archivio, 1 9 3 3 , 

fase. 1 . 



n a n t e i n Ca labr ia n e l l ' e s t a t e ed autvuxno de l 1860, c o m e energic i 

e secu tor i del la d i t t a t u r a d i Ga r iba ld i . D a a l lo ra la famigl ia 

F i u t i n o fu i nd i s so lub i lmen te l e g a t a a l Gar iba ld i . A n t o n i n o , cbe 

e r a e n t r a t o ne l la ca r r i e r a a m m i n i s t r a t i v a de l r egno d ' I t a l i a , 

r eggeva la p r e f e t t u r a d i C a t a n z a r o ne l l ' agos to 1862, q u a n d o 

r i c e v e t t e d a l gove rno l ' o rd ine d i sciogliere i « c o m i t a t i d i az ione » 

local i . Senza d u b b i o egli s a p e v a del la p r o g e t t a t a m a r c i a de l Gar i 

b a l d i da l l a Sicilia verso R o m a ed e r a d i spos to , se a d d i r i t t u r a 

n o n s 'e ra in teso , d i favor i r la ne l la s u a p rov inc i a , fingendo d i n o n 

accorgers i de l l avor io de i c o m i t a t i . P r e s o t r a d u e fuocbi, n o n 

vol le macch i a r s i d i n e s s u n a infede l tà d i c h i a r a t a , e d e t t e le d imis 

s ioni . L e d e t t e p e r ò con u n significato d i p r o t e s t a c o n t r o il go 

v e r n o e c o n t r o la d e s t r a , e con q u e s t a b a n d i e r a si p r e s e n t ò d e p u 

t a t o a C i t t a n o v a o t t o mes i d o p o — e v inse . 

D i o m e d e Marvas i s en t ì i n p i e n o l 'affronto e l ' umi l i az ione del la 

sconf i t t a c o m e c a p o de l clan fino a l lora a l p o t e r e a C i t t a n o v a 

e c o m e a u t o r e v o l e r a p p r e s e n t a n t e del la d e s t r a ne l Mezzogiorno. 

Con la v i t t o r i a d i A n t o n i n o i P l u t i n o d i v e n t a v a n o u n a forza 

p r e d o m i n a n t e i n t u t t a la p rov inc i a d i Regg io , po iché g ià d a l 

p r inc ip io del la l eg i s la tu ra il p r imogen i t o , Agos t ino , era d e p u t a t o 

p e r Meli to P o r t o s a l v o — Agos t ino P l u t i n o , che « spacca e pesa », 

c o m e d ice i l M a r v a s i con l ' a r g u t a frase n a p o l e t a n a c h e si r i c h i a m a 

a l p a d r o n e d i mace l le r i a — , ed e n t r a m b i i fratel l i a v e v a n o in m a n o 

il consiglio e la d e p u t a z i o n e p rov inc ia le de l capo luogo . A g o s t i n o 

po i i n pa r t i co l a r e a v e v a g ià a c q u i s t a t a g r a n d e cons ide raz ione i n 

P i e m o n t e ne l m o n d o degl i affari, c o m e b a n c h i e r e ; s icché a p 

p e n a e n t r a t o i n p a r l a m e n t o d i v e n n e u n a pe r sona l i t à , e s e p p e 

m a n t e n e r s i con accor tezza , pe r l ungh i ann i , la s u a posiz ione. A v 

v e n n e anz i q u e s t o f a t t o cur ioso, c h e m e n t r e , d u r a n t e la crisi 

d i A s p r o m o n t e , suo fratel lo A n t o n i n o e n t r ò in confl i t to coi p o t e r i 

del lo S t a t o , Agos t i no a Tor ino si t r o v ò a m e t t e r e i suoi b u o n i 

uffici t r a i l R e e u n a f razione de l p a r t i t o d i gove rno . T r a le t a n t e 

voc i , che c i rcolarono i n quei g iorni d i confusione, si d isse che 

Si lvio S p a v e n t a ed a l t r i i n t r a n s i g e n t i d i d e s t r a , s con t en t i de l 

m o d o c o m e p r o c e d e v a la cr is i , e a d d e b i t a n d o a l R e u n a p a r t e 

del la r e sponsab i l i t à , affermassero la necess i t à d i u n ' a b d i c a z i o n e . 

Che que l g r u p p o d i d e s t r a fosse m a l c o n t e n t o era ve ro ; il r e s t o 



e ra s t a t o a g g i u n t o da l l a f an t a s i a d i a rmegg ion i . M a V i t t o r i o 

E m a n u e l e n e fu m o l t o r i s en t i t o , s o p r a t t u t t o c o n t r o lo S p a v e n t a , 

e la cosa m i n a c c i a v a d i r e n d e r e p i ù labor iosa la cris i , po iché la 

d e s t r a d e s i d e r a v a che lo S p a v e n t a e n t r a s s e ne l la n u o v a co mb i 

naz ione d i gove rno . Ci fu ch i p e n s ò a d A g o s t i n o P l u t i n o p e r u n a 

specie d i miss ione d i p l o m a t i c a p resso V i t t o r i o , a cu i e r a favore

v o l m e n t e n o t o . F u idea felice, e i l P l u t i n o p o t è t o r n a r e dag l i 

amic i col ramosce l lo d 'u l ivo , e lo S p a v e n t a e n t r a r e ne l g a b i n e t t o 

F a r i n i - M i n g h e t t i \ 

Senonchè q u e s t o i n t e r v e n t o d i A g o s t i n o P l u t i n o ne l corso 

del la crisi m e t t e v a lo S p a v e n t a i n u n a pos iz ione pe r sona le del i 

c a t a verso i P l u t i n o ; e q u e s t o sp iegherebbe il t o n o d i m e s t a 

rassegnaz ione , cbe , i n c o n t r a s t o col Marvas i , egli p r e n d e ne i r i 

g u a r d i del la elezione d i C i t t a n o v a : «Del l 'e lez ione d i C i t t a n o v a 

n o n pa r lo : è a n d a t a così e p o t e v a a n d a r peggio . . . Ora n o n r e s t a 

cbe a p p o g g i a r e il P l u t i n o » (Lettere di S. S., c i t t . , p . 370). 

R i s p o s t a secca de l M a r v a s i : « A m e n o n p iacc iono n è Ol iva , 

n è P l u t i n o ». N i e n t e ; D i o m e d e M a r v a s i n o n « p lu t i negg ia ». 

M A R I O V I N C I G U E R R A 

I ( * ) 

Gabinetto del 

Reggente la R. Procura 

Mio c a r o Silvio, 

Mia m a d r e è m o r t a il q u a t t r o d i q u e s t o m e s e . I o la p i a n g o 

a n c o r a c o m e se avess i a v u t o pocanz i q u e s t a no t i z i a ; e sen to che 

q u e s t o dolore , p e r q u a n t o t e m p o pass i , n o n scemerà . I o t i r in 

graz io del le t u e affe t tuose condogl ianze . T u m ' a m i c o m e d i c io t to 

a n n i fa. I l t u o cuore è s e m p r e g iovane , c a r o Si lvio . L a m i a f ami 

glia, t u t t i i mie i p a r e n t i , q u a n d o scrissi loro p e r l 'e lezione (ed e r a 

g ià t a r d i ) e r a n o i m m e r s i ne l dolore , e n o n h a n n o p o t u t o fare 

1 S . SPAVENTA, op. cit, pp. 42-3 ; Gr. M A S S A R I , La vita e il regno 

di Viti. Eni. II., Milano, Treves, 1878, I I , p. 178. 
(*) È la risposta alla seconda delle Lettere di S. Spaventa, citt. , 

p. 369. Lo S . risponde nella lett. X (p. 379). 



q u a n t o a v r e b b e r o p o t u t o e v o l u t o . I m ie i c o m p a g n i , a que l cbe 

m i si scr ive , si sono d iv is i t r a Ol iva e P l u t i n o . Manco m a l e che 

n o n h a n n o p e n s a t o a C a n t ù . A m e n o n p iacc iono n e a n c h e , n è 

Ol iva n è P l u t i n o . L a colpa n o n è t u t t a degl i e l e t to r i , m a del la 

scarsezza degl i eleggibili , s pec i a lmen te i n que l la p r o v i n c i a . 

N o n h o p i ù d a t e le m i e d imiss ioni , p e r c h è Mirabel l i m i d i ede 

sp iegaz ion i e p r o m e s s e pe r l ' avven i r e che h o c r e d u t o pe l m o m e n t o 

sodd i s facen t i . Ma io s to s e m p r e coll 'uscio del la P r o c u r a reg ia 

a p e r t a p e r fugg i rmene . Al la t e s t a de l P u b b l i c o m i n i s t e r o i n N a 

pol i s a r e b b e s t a t o necessar io u n u o m o pol i t ico p i ù d i c h i a r a t o 

e r i so lu to de l Mirabel l i ; il q u a l e a d i r ve ro , h a m o l t e b u o n e q u a 

l i t à , t r a n n e q u e s t a . M i è d i sp i ac iu to che a b b i f a t t o legger la m i a 

l e t t e r a a P isane l l i . Eg l i a v r à p o t u t o dolers i che n o n m i sia r ivo l to 

a lu i i n que l l 'occas ione : e so spe t t o che t r a lui e Mirabel l i ci sia 

s t a t a u n a co r r i spondenza i n t o r n o a m e , c h e m i si n a s c o n d e . Sa

r e b b e i n ve ro s t r a n o che d o p o i serviz i resi , u n be l g iorno il Mi ra -

bell i p roponesse che io fossi r i c h i a m a t o a l la P r o c u r a genera le 

s enza che n e fossi n e p p u r e a v v i s a t o ! ! ! Se m i po tess i d a r e q u a l c h e 

a v v i s o su q u e s t o p r o p o s i t o t e n e sa re i v e r a m e n t e obb l i ga to . 

P e l processo d i Casa reale in iz ia to s in da l la fine d i genna io 

sul la d e n u n c i a de l Vern ie r i , si è d i c h i a r a t o d a l l ' i s t r u t t o r e Tal ice 

(piemontese) sul le m i e un i fo rmi conclus ioni n o n farsi luogo a 

p r o c e d i m e n t o . H o m a n d a t o al Min i s t ro d i g r az i a e g ius t iz ia s i n 

da l l a s e t t i m a n a scorsa la m i a r equ i s i to r i a e l ' o r d i n a n z a de l l ' i s t ru t 

t o r e . Des ide ro che t u le lagga . D o p o il chiasso che s 'era f a t t o , d o p o 

le ch iacch ie re d e t t e d a ' g iornal i , e ra necessar io del coraggio ci

v i le p i ù a d a r r e s t a r e il p r o c e d i m e n t o che a con t i nua r lo . Leggi la 

requ is i to r ia , f a m m i q u e s t a g raz ia . Des ide ro il p a r e r e t u o , n o n 

c o m e de l segre ta r io genera le , m a c o m e d i Silvio S p a v e n t a . 

Vern ie r i è u n t r i s t o g iovane . F i n o a poch i g iorn i sono h a 

a d o p e r a t o la s u a m a l v a g i t à con t ro Lequ i l e : o ra è v e n u t a l a 

m i a vo l t a . Va a t t o r n o a t u t t i i g io rna l i s t i c a l u n n i a n d o m i e p r o v o 

c a n d o ar t ico l i c o n t r o d i m e . V a d i cendo che io gli ho d e t t o c h e 

N i g r a volea m a n d a r v i a Lequ i l e e m e t t e r e sul l a s t r i co t u t t i gl i 

i m p i e g a t i n a p o l e t a n i d i Casa rea le , pe r m e t t e r c i i nvece d e ' p ie 

m o n t e s i ! !... e che a v e v a sce l to lu i p e r i s t r u m e n t o o n d e r a g g i u n 

gere q u e s t o fine. Che egli vuo l r eca r s i cos t à a Tor ino p e r d e n u n -



c i a r m i a t e , a N ig ra , a l R e !... Mio ca ro Silvio, è inu t i l e ch ' io 

t i d i ca d 'esser s icuro c h e se pe r caso si r e che rà cos t à t u n o n gli 

p r e s t e r a i , n è gli fara i p r e s t a r fede. L a m e n z o g n a e la c a l u n n i a 

(e c o n c h e ca lore sa c a l u n n i a r e e m e n t i r e ) sono u n a s econda n a 

t u r a i n quel lo s c i a g u r a t o g i o v i n a s t r o . G u a r d a t e n e . I o h o a v u t o i l 

t o r t o d i ave rg l i d a t o t r o p p a confidenza d u r a n t e il p rocesso e 

f inché h o c r e d u t o che po tes se d a r l u m i al la g ius t iz ia . H a i n g a n 

n a t o M g r a , t e e m e la p r i m a vo l t a . E v i t i a m o a l t r i i n g a n n i ed 

a l t r i s canda l i . 

A s p e t t o a n s i o s a m e n t e u n a t u a r i s p o s t a , che spero n o n t a r 

d e r à a ven i r e . 

L a Campana del popolo è s c r i t t a d a l L a Cecilia c o n i o s copo 

spec ia le d i far la g u e r r a a t e , a P i sane l l i ed a l P u b b l i c o m i n i s t e r o 

d i N a p o l i . I e r i è s t a t a s e q u e s t r a t a . Oggi s eques t r e rò i l Quaresi

male del Contemporaneo che v i ene qu i a piccol i fascicoli e d a m i 

gl ia ia d i copie . N o n p r i m a d 'ogg i l ' a u t o r i t à po l i t i ca m e n e h a 

d a t o a v v i s o . D 'Aff l i t to è u n p o ' l en to . Ques to q u a r e s i m a l e nel le 

a l t r e p a r t i d ' I t a l i a n o n fa m a l e , m a q u i p o t r e b b e essere per icoloso. 

A m a m i e c r ed imi s e m p r e . Sc r iv imi . M e t t i l ' ind i r izzo sul le 

t u e l e t t e r e . 

T u t t o t u o 
D . Marvas i . 

22 Apr i l e 63 

L a r g o del le P i g n e N . 118. 

I I * 

Riservatissima. Leggi tutto — si 

tratta di cosa pubblica, sicché non 

perderai il tempo. 

Caro Silvio, 

I l P ic iga l lo c h e t ' a v e v o r a c c o m a n d a t o , si e ra g ià i s c r i t t o a l 

concorso — m a n o n essendosi p i ù f a t t o — h a c r e d u t o che n o n si 

facesse p i ù , ed h a p e n s a t o d i po rge re u n a supp l i ca a l Min i s t e ro 

p e r essere n o m i n a t o . Ora egli si p r e s e n t e r à vo len t i e r i a l concorso . 

E d io t i r i ng raz io d ' e s se r t i i n ca r i c a t o del la s u a d o m a n d a . Sono 

(*) Risponde alla lett. I l i dello S . , 26 luglio 1863 (p. 371). 
Risponde a sua volta lo S . con la lett. IV, 12 agosto 1863 (p. 371). 



a b b a s t a n z a d i sc re to p e r n o n p r e t e n d e r e cbe si faccia u n a p a r t i 

co l a r i t à p e r lui . Così pensasse ro t u t t i . T u sei c o n t e n t o d i m e . 

A n c b e q u e s t o è u n c o m p e n s o al le m i e fa t iche , e agl i odi , a l le in

v i d i e ed al le persecuz ion i che d a sei mes i a q u e s t a p a r t e sonosi 

a n d a t e a c c u m u l a n d o a t t o r n o a m e . I o p rocedo i n n a n z i d i r i t t o . 

Vor re i s ape re se i mie i sforzi, m a s s i m e p e r ciò c h e r i g u a r d a la 

repress ione d i q u e s t a i n f a m e s t a m p a , s ieno seconda t i . N o n posso 

d i r t i t u t t o pe r i s c r i t t o . T ' a c c e n n e r ò poche cose. Mirabel l i fa 

l ' i s t anza (come sai) . I o la r equ i s i t o r i a pe l s eques t ro . L ' i s t r u t t o r e 

l ' o rd inanza . L a Q u e s t u r a d e e fare eseguire l ' o r d i n a n z a d i s eque

s t r o . S iccome v e d i s i a m o i n ba l lo i n ogni s eques t ro il P r o c u r a t o r 

genera le , il P r o c u r a t o r e del R e , g l ' i s t r u t t o r i , gli a g e n t i del la 

P u b b l i c a s icurezza . A d i r e il v e r o Mirabel l i fa b e n e il d e b i t o suo . 

L ' i s t a n z a le fa s e m p r e d ' acco rdo con m e . Chiede i mie i consigl i 

e li a sco l ta vo len t ie r i . E d a v r a i v i s to che d ' o rd ina r io s e m p r e che 

la legge sul la s t a m p a lo p e r m e t t e (e la legge è d i fe t tosa assai) 

i s eques t r i d a sei mes i n o n sono t r a s c u r a t i . I o o rd ino il s eques t ro 

i n fur ia ed i n f r e t t a . U n a s c a m p a n e l l a t a : u n i s t r u t t o r e a m e : 

u n a c i t t a d i n a p r o n t a g iù ne l cor t i l e : l ' i s t r u t t o r e co r re a l la t i p o 

grafia e compi la il v e r b a l e d i s eques t ro . L a r equ i s i t o r i a e l 'o rd i 

n a n z a si s t e n d o n o d o p o . Nel lo s tesso i s t a n t e scr ivo il d i spacc io 

a t e , ed inv io d u e uffici urgenti — imo a l Ques to re — l ' a l t ro al 

D i r e t t o r e del le p o s t e . Sul la s o p r a s c r i t t a d i q u e s t i uffici d a q u a l c h e 

t e m p o a q u e s t a p a r t e faccio scr ivere l ' o ra de l l ' inv io . F a t t o 

q u e s t o , il c o m p i t o de l p o t e r e g iud iz ia r io è f ini to . Cominc ia quel lo 

del la Q u e s t u r a ; l a qua l e d o v r e b b e senza p i e t à e senza r i g u a r d i 

s e q u e s t r a r e t u t t e le copie che si v e n d o n o . L a Q u e s t u r a fa b e n e 

q u e s t o serviz io ? F r a n c a m e n t e no. Spesso è a c c a d u t o che le copie 

d ' u n g iorna le s e q u e s t r a t o sonosi v e n d u t e p e ' caffè fino a n o t t e 

a v a n z a t a . P e r c h è ? I o a m o e s t i m o i m m e n s a m e n t e Nicol ino 

A m o r e . È u n g i o v a n e d ' i ngegno , operoso , e d i bel lo a v v e n i r e ; 

m a , d i c i amola s ch i e t t a , egli ve r so i r e p u b b l i c a n i e gli azionisti, 

n o n è energico od a l m e n o imparz i a l e , c o m e d o v r e b b e essere u n 

funzionar io . Con t ro i bo rbon ic i è u n piccolo N a v a r r a . C o n t r o i 

r e p u b b l i c a n i , che , a q u a t t r o occhi , sono p i ù pericolosi , è l e m m e 

l e m m e ; c h i u d e u n occhio q u a n d o p u ò . N e v u o i u n a p r o v a ? 

Ecco la . Sono t r e a n n i che è a l la Q u e s t u r a ; o ra , in c e r t a sfera, 



sono o t t o mes i che è a l p o t e r e . L a s t a m p a s f r ena t a n o n h a m a i 

p e r d o n a t o agli u o m i n i v e r a m e n t e d e v o t i a l gove rno . N o n l ' h a 

p e r d o n a t a n è a t e , n è a D'Aff l i t to , n è a m e , n è a n i s s u n o d i n o i . 

Mi s ap re s t i d i r e p e r c h è m a i q u e s t a s t a m p a n o n si è m a i p e r m e s s o 

d i d i r e u n a p a r o l a c o n t r o d i lu i •? e m o l t e a f avore ? L o a v r e b b e 

r i s p a r m i a t o se n o n avesse s a p u t o i n ce r to m o d o c a t t i v a r s i t u t t i 

gli s c r i t t o r i ? Ques to d i f e t to che è ne l capo , t e n e r i cord i ?, è 

i n pa recch i d e ' suoi s u b o r d i n a t i : i ene c o n t r o gli ex - i spe t to r i , lepr i 

c o n t r o i mazz in i an i . T i farò u n ' a l t r a osse rvaz ione . Q u a n d o io p res i 

possesso del la P r o c u r a , io solo (Mirabel l i n o n e r a a n c o r a v e n u t o ) 

i n t r e n t a g io rn i ho ucciso la s t a m p a r eaz iona r i a . U n a del le r a 

g ioni che h a n n o p r i n c i p a l m e n t e e forse i n t u t t o c o n t r i b u i t o a 

q u e s t o r i s u l t a t o , è s t a t a l ' ope ros i t à degl i a g e n t i d i p u b b l i c a sicu

rezza . 

M a v i è u n a l t r o f a t t o m o l t o g r a v e che fa t o r t o al le a u t o r i t à 

po l i t i che , e che ier l ' a l t ro il P r o c u r a t o r e genera le h a r i ve l a to a l 

Min i s t ro guardas ig i l l i , a t t e n u a n d o n e pe rò l ' i m p o r t a n z a . I l s eque

s t r o è u n a m i s u r a i l lusoria se n o n è esegui to p r i m a od a l m o m e n t o 

che cominc ia lo spacc io . L a legge d i pubb l i ca s icurezza (che qu i è 

r i m a s t a l e t t e r a m o r t a ) r i ch iede c h e la p r i m a cop ia v e n g a depos i 

t a t a alPufhcio del la P r o c u r a genera le due ore p r i m a del lo spacc io . 

L e copie che si d i s t r ibu i s se ro p r i m a d o v r e b b e r o essere s e q u e s t r a t e ; 

ed u n processo d e v e essere i n q u e s t o caso in iz ia to c o n t r o i d i s t r i 

b u t o r i . Mirabel l i d ' a cco rdo con m e h a r i c h i a m a t o i n v igore l a 

s t r e t t a o s se rvanza d i q u e s t a d i spos iz ione ; lo h a a n n u n z i a t o ne l 

g io rna le officiale ; n e h a s c r i t t o al P r e f e t t o d'ufficio ; e d io n e 

h o p a r l a t o le c e n t i n a i a d i v o l t e a d A m o r e . Gli a g e n t i d i p u b b l i c a 

s icurezza n o n a p p e n a v e d o n o d i s t r i b u i r e u n g io rna le d i sua n a 

t u r a a v v e r s o a l gove rno , d o v r e b b e r o co r re re a l la t ipograf ia , 

farsi m o s t r a r e il ca r t e l l ino del la P r o c u r a genera le , nel la q u a l e 

si m o s t r a l'ora de l depos i t o de l p r i m o esempla re ; e se q u e s t o 

ca r te l l ino n o n si p r e s e n t i a d essi, o, p r e s e n t a n d o s i , da l l ' o r a n o t a 

t a v i a quel lo del lo spaccio n o n s ieno t r a s co r s e le d u e o r e v o l u t e 

da l l a legge, d o v r e b b e r o p r o c e d e r e a l s e q u e s t r o i n forza del la 

legge d i p u b b l i c a s icurezza ; e s e n z a a s p e t t a r e gli o rd in i de l l ' au 

t o r i t à g iud iz ia r i a . Ma q u e s t a i d e a così ch i a r a n o n h a p o t u t o en

t r a r e ne l la t e s t a de l Ques to re : il q u a l e g iorn i sono n o n h a v o -



l u t o se n o n i n forza d i u n ufficio f i rmato d a m e s e q u e s t r a r e il 

Pensiero p e r essere s t a t o d i s t r i b u i t o assa i p r i m a de l d e p o s i t o 

del la p r i m a copia . E d e ra u n n u m e r o cbe c o n t e n e v a ing iu r i e 

ba s se c o n t r o il R e ; cbe n o n e ra p r u d e n t e e decoroso s e q u e s t r a r e 

i n v i a g iud iz ia r ia , p e r c b è e ra necessar io i n d o v i n a r e la p e r s o n a 

del R e s o t t o a c e r t e a l lus ioni d i borde l lo e d i t r i v i o . Q u i n d i i gior

na l i sogl iano essere t u t t i d i s t r i b u i t i p r i m a del s eq u es t ro . 

Ques to p e r la s t a m p a . Ma cbe dov re i d i r t i de l r e s t o ? D o 

v re i scr iver v o l u m i . L e p r o c u r e senza esser s e c o n d a t e da l le can

cel ler ie del le p re s idenze sono i m p o t e n t i . Ora D e H o r a z i i s è u n 

n e m i c o e d u n t i e p i d o a m i c o o n o r a t o e p a g a t o . L a Cancel ler ia 

del la Cor t e d 'Appe l lo n o n v a a n c o r a . D e l D e H o r a z i i s po i t i d i rò 

cbe u n a v o l t a m i chiese c o n t o d i u n processo pol i t ico p e r mezzo 

de l segre ta r io D ' A m o r e . L i m a n d a i a far fo t t e re t u t t i e d u e : pres i 

d e n t e e seg re ta r io . I l P r e s i d e n t e v i s t o che le v ie a p e r t e n o n m e n a 

v a n o a nu l l a con m e , i n a l t r a occas ione si die a ' r agg i r i . C h i a m ò 

a se s e g r e t a m e n t e il segre ta r io del P a s q u e t , e lo p r e g ò e scong iurò 

d i fargli a v e r e pe r u n m o m e n t o il processo del la Sc i a r r a . I l b u o n o 

u o m o n o n s a p e v a cbe quel la p rocessu ra e ra p a s s a t a t r a m e e 

l ' i s t r u t t o r e d i m a n o in m a n o . Ma q u e s t i f a t t i cbe cosa t i r ive 

l a n o ?... 

L a Cancel ler ia del T r i b u n a l e ( r amo correzionale) s ino a 

20 g iorn i fa d i s faceva l ' ope ra m i a . D a 20 giorni a q u e s t a p a r t e 

T a l a m o h a p reso a sorvegl iar la ed o rgan izza r la s e r i a m e n t e ; e 

spero che ne l secondo s e m e s t r e gli affari a n d r a n n o megl io . 

Istruttoria. Q u e s t a è la r u o t a p r inc ipa le d e l l ' A m m i n i s t r a 

z ione del la g ius t i z ia . D a essa d i p e n d e i n g r a n p a r t e t u t t o . Ma io 

n o n n e sono c o n t e n t o . Cipolla è il p i ù sve l to , m a è infido e furbo . 

V e r r e e Tal ice ones t i s s imi . I l p r i m o poco capace , il secondo d ' u n a 

c a p a c i t à regolare . D e Bell is e Vivel l ini e Marmi n o n m o l t o sve l t i 

e d e v o t i a l gove rno pe r p a u r a — ne l l ' an imo borbonic i . Bocc ia 

operoso, l iberale , m a u n p o ' a b b o r r a c c i a t o r e — lo soglio a d o 

p e r a r e p e ' s eques t r i . D i q u e s t e cose n o n scr ivo p i ù al Min i s t ro 

guardas ig i l l i . N o n h a t e m p o d i l eggermi — e n o n è obb l iga to 

a d u d i r m i . D ' a l t r o c a n t o , m i o ca ro S i lv io , q u a n d o v e d o che 

egli d i s p e n s a n d o onor i p e n s a al T r i b u n a l e c i rcondar ia le , e p r e 

m i a la P r e s i d e n z a del T r i b u n a l e i n T a l a m o , n o m i n a n d o l o offì-



oiale, e d obl ia affa t to la P r o c u r a c b e d a sei mes i a q u e s t a p a r t e 

h a reso serviz i m o l t o i m p o r t a n t i , m i s e n t o c a d e r le b r a c c i a ; 

e n o n des idero a l t ro che d i r i t i r a r m i ne l seno del la m i a f ami 

glia d o v e n o n m i m a n c h e r a n n o gli agi , p e r d u t o lo s t i pend io , 

e d o v e t r o v e r ò quel la p a c e e quel la t r a n q u i l l i t à d ' a n i m o che 

d a s e t t e m e s i a q u e s t a p a r t e h o p e r d u t o affa t to . I o m i r i do 

p r o f o n d a m e n t e delle decoraz ion i ; io d i sprezzo q u e s t e d i s t i n 

zioni : m a io q u a n d o penso a ques t ' ob l ìo p e r p a r t e d i P i sane l l i , 

10 n o n m i s en to p i ù D i o m e d e Marvas i , io m i s en to la P r o c u r a 

reg ia d i N a p o l i e m i p o n g o d i r i n c o n t r o a l la P r e s i d e n z a de l T r i 

b u n a l e c i r condar i a l e ; e q u a n d o v e d o q u e s t a o n o r a t a , e que l la 

t r a s c u r a t a , n o n posso n o n r i s e n t i r n e dolore . N o n ho v o l u t o far 

m a i d i q u e s t i l a m e n t i col P i sane l l i . Cos tu i n o n p u ò c o m p r e n d e r e 

l ' a l tezza e la n o b i l t à del la m i a impress ione : p u ò f ac i lmen te c re 

de r e v a n i t à de l l ' i nd iv iduo quel lo c h e è orgoglio dell 'ufficio ben 

d i s i m p e g n a t o , e leggiero e d u n p o ' c inico c o m ' è r ide r s i d i me. 

T i p rego , ( t i c o m a n d o anz i ; il segre to è mio) d ' i n g h i o t t i r t i q u e s t a 

m i a conf idenza e d i n o n pa lesa r la a ne s suno . 

Ma l a sc i amo d a p a r t e q u e s t e sciocchezze. P e r m e t t i Che t i 

pa r l i d i cosa p i ù ser ia : p e r m e t t i che io t i r a c c o m a n d i v i v a m e n t e 

11 mio p a e s e n a t i o . D a l l a de l ibe raz ione d i que l Consiglio c o m u n a l e 

ch ' io t i a cch iudo , r i cave ra i q u a n t o s i ano l e g i t t i m e le sue d o m a n d e . 

Esso n o n v u o l e essere par i f ica to a R a d i c e n a . C i t t a n o v a è p a e s e 

d i 14 m i l a a b i t a n t i ; p a e s e v i v o e g iovane . I l c lero è l ibéra l i s 

s imo (davvero ) : è la p a t r i a d i M u r a t o r i (padre ) e d i Ch i t t i . N o n 

h a d a t o u n sol v o t o a C a n t ù . N o n ha il t o r t o d i a v e r d a t o a l la 

luce u n L u v e r à : m e r i t o d i R a d i c e n a . C o m p r e n d o c h e ques t i 

sono luogh i r e t t o r i c i c h e n o n inf luiscono p u n t o sulle de l iberaz ioni 

degli a m m i n i s t r a t o r i . Ma se n e d e v e t e n e r c o n t o i n p a r i t à d i cir

cos tanze . T ' a c c h i u d o u n a l e t t e r a d i D . Car lo Rugg ie ro , m i o co

g n a t o , u o m o ser io , p r o p r i e t a r i o , da l l a qua l e r i cave ra i g l ' i n t r i gh i d i 

G i ro l amo R a s o e d i B e n e d e t t o A n o v i n t i pe r far sciogliere que l 

m u n i c i p i o e que l la g u a r d i a naz iona l e . Caro Si lv io , t i g iu ro su l m i o 

onore che ne l m u n i c i p i o e ne l la g u a r d i a n a z i o n a l e d i que l p a e s e in 

q u e s t o m o m e n t o p r e d o m i n a n o e l e m e n t i s an i e mora l i ; e che se per 

poco gli A n o v i n t i ed i R a s o t r ionfasse ro , a n d r e b b e su il p a r t i t o 

del lo scompig l io degl i azionisti, e peggio . A p r i gli occhi , e falli 

a p r i r e a l P r e f e t t o d i Regg io . I o non t i h o m a i p a r l a t o d i q u e s t o — e 



sa i che n o n i n g a n n o m a i q u a n d o riferisco sopra f a t t i che i n t e r e s 

s ino l a l i b e r t à e l ' a v v e n i r e de l paese . 

R e s t i t u i s c i m i la l e t t e r a d i m i o c o g n a t o e d i m m i c h e cosa in 

v i a confidenziale posso r i s p o n d e r e a ' mie i c o n c i t t a d i n i . A s p e t t o 

a n s i o s a m e n t e t u a r i spos ta . D i m m i se m i h a i l e t t o s ino a l l a fine. 

Sono s t a t o p iù lungo d i Manc in i ; m a q u e s t a l e t t e r a n o n è u n a 

m a n c i n a t a : n o n è v e r o ? 

R a c c o m a n d a l 'affare d i C i t t a n o v a p e r la p a r t e che lo r i 

g u a r d a al Min i s t ro d i g raz ia e g ius t iz ia . 

A m a m i s e m p r e , c o m e t i a m o io. 

L a B e t t i n a t i s a l u t a . I l piccolo R o b e r t o s t a b e n o n e ; se p o 

t e s se p a r l a r t i t i s a l u t e r e b b e anch ' eg l i : il t u o n o m e è u n o d i quel l i 

che p r i m i i m p a r e r à a b a l b e t t a r e . 

T u o aff .mo 

D . M a r v a s i . 

I I I . 

Caro Si lvio, 

T ' h o s c r i t t o c i rca v e n t i g i o r n i fa u n a l u n g a l e t t e r a i n t o r n o 

agli affari de l mio p a e s e n a t i o , ed a l la repress ione del la s t a m p a 

m a l v a g i a d i q u e s t a c i t t à . N o n m i h a i r i spos to : n o n m e n e la

m e n t o , n è m e n e merav ig l io , p e r c h è so c b e l avoro h a i sul le spal le . 

N o n t i d i ss imulo p e r ò che m i fares t i g r a n p iace re se m i dicessi 

c h e p r o v v e d i m e n t i h a i p re so pe l R . de lega to c h e a v e v i n o m i n a t o 

p e r C i t t a n o v a . 

S e n t o il b i sogno d i d a r t i d e ' c h i a r i m e n t i s o p r a u n v o t o d a 

m e d a t o s t a m a n e i n seno al la G i u n t a p e r la r epress ione de l b r i 

g a n t a g g i o . L a G i u n t a è c o m p o s t a d i D'Aff l i t to , p r e s iden te , T a l a m o , 

I m b r i a n i , F r o i o e m e . I l P r e f e t t o s in d a c i rca 15 g iorn i fa a v e a 

p r o p o s t o l ' a r r e s to d i Morell i , L a Cecil ia e Gervas i , p e r c h è colla 

s t a m p a t e n e v a n o a g i t a t o il paese , e q u i n d i i n d i r e t t a m e n t e coo

p e r a v a n o al b r i g a n t a g g i o ; e p e r c h è m i n a c c i a n d o diffamazioni 

e c a l u n n i e a ch i n o n desse loro d e n a r o e n o n seguisse la loro p a r t e , 

p o t e v a n o esser qual i f icat i c o m e camorristi. L a p r o p o s t a c o n t r o 

Morell i fu r i t i r a t a dal lo s tesso P r e f e t t o p e r c h è poch i g iorn i p r i m a 

e ra s t a t o e l e t t o c o n 600 v o t i consigl iere 1, e p e r c h è i n u n solo 

1 Nel consiglio comunale. 



ar t ico lo de l Pensiero (osservaz ione m i a ) con u n a p ropos i z ione 

inc iden ta l e , si e r ano d e t t e del le pa ro l e i n f avore de l b r i g a n t a g g i o , 

e n o n si s a p e v a se que l l ' a r t i co lo fosse d e l Morell i , o de l Z u p p e t t a , 

o de l Pederzo l l i , n è con que l l ' a r t i co lo si a v e a a v u t o i n a n i m o d i 

far l ' apologia de l b r i g a n t a g g i o , m a p i u t t o s t o d i fa re opposiz ioni 

a l gove rno . Si m i s e perc iò d a c a n t o la p r o p o s t a c o n t r o Morell i , 

m a il P r e f e t t o t e n n e fe rmo p e r quel la c o n t r o L a Cecilia e Gervas i . 

F u d i scussa d o m e n i c a scorsa . T u t t i , t r a n n e m e , furon d ' a v v i s o 

cbe si dovessero a r r e s t a r e o cos t r inge re a domic i l io fisso 1 c o m e 

camorristi. D o p o l u n g a d iscuss ione la de l ibe raz ione fu r i n v i a t a a 

s t a m a n e . H o p a s s a t o q u e s t i o t t o g io rn i p e n s a n d o e r i p e n s a n d o 

sul Voto che a v r e i d o v u t o d a r e . I o h o deciso d i v o t a r e ed h o v o t a t o 

pe l no, n o n p e r c h è io avess i p a u r a del la p e n n a d i q u e s t a canag l i a ; 

t u m i conosci , ed essi b e n s a n n o che finora a v r ò s p e d i t o u n a 

b u o n a dozz ina d i m a n d a t i d i c a t t u r a c o n t r o i loro g e r e n t i ; n è 

s a p r a n n o m a i il v o t o che h o d a t o s t a m a n e ; io h o d e t t o no p e r c h è 

io sono c o n v i n t o che al la m a g g i o r a n z a del paese , q u e s t a m i s u r a 

s e m b r e r à p r e sa c o n t r o la stampa, n o n c o n t r o d u e camorristi ; 

p e r c h è l 'oppos iz ione se n e imposses se rà p e r r i m p r o v e r a r e a l go

v e r n o d ' a v e r e a b u s a t o d e ' p o t e r i da t ig l i colla legge eccezionale , 

b i a s imo che b i sogna e v i t a r e a d ogni m o d o financo n e l l ' a p p a r e n z a ; 

pe rchè , i n v e r i t à , q u e s t o è s t a t o il pens ie ro segre to del la G i u n t a , 

n o n p o t e n d o s i d i b u o n a fede a s somig l i a r e Gervas i e L a Ceci l ia 

a d u e camorristi ; p e r c h è i n s o m m a , n o n ne l l ' a l t a I t a l i a , m a qu i , 

u n p r o v v e d i m e n t o c o n t r o cos toro s e m b r e r à politico e n o n d i 

pubblica sicurezza ; g i acché si sa b e n e che nel le r i v o l u z i o n i , m a s 

s ime ne l loro in iz io , e ne i paes i mezzo b a r b a r i , v e n g o n su degli 

u o m i n i m a l v a g i che s ' impossessano del la s t a m p a ; e n o n a p p e n a 

cominc i ano a fare i g io rna l i s t i , e p e l t e m p o che d u r a la f ebbre 

del la r ivo luz ione ed essi e se rc i t ano l ' i m p r e s t a t o mes t i e re , il lo ro 

p a s s a t o è p u r t r o p p o d i m e n t i c a t o , la loro p e r v e r s i t à messa d a 

c a n t o , e d 'ess i le m o l t i t u d i n i n o n v e d o n o che la m a s c h e r a po l i 

t i c a . Sono q u e s t e le rag ion i che m i h a n n o i n d o t t o a d i r d i no. 

L e dico a t e , p e r c h è m i d o r r e b b e assa i che n e cercass i a l t r e su l 

m i o v o t o . Credo d ' a v e r e m o s t r a t o p i ù s enno e c r i t e r io pol i t ico 

1 Cioè domicilio coatto o confino di polizia. 



io i n q u e s t a occas ione c h e q u e l d i p l o m a t i c o n e de l P r e f e t t o , e q u e l 

g r a n d e c l a m a t o r e e c o m m e d i a n t e d i I m b r i a n i . Mi sono i n g a n n a t o ? 

D i m m e l o t u c o n la m a s s i m a f ranchezza : p e r s u a d i m i de l m i o 

t o r t o ; affinchè i n cas i s imi l i io n o n res t i p i ù solo nel la C o m m i s 

s ione. Se p e r caso , il Min i s t ro de l l ' i n t e rno t i p a r l e r à d i q u e s t o 

m i o v o t o , t i p r ego d i d i rgl i le r ag ion i che m e lo h a n n o i sp i r a to ; 

e d ' a s s i cu ra r lo che de l r e s to n e s s u n o p i ù d i m e des ide ra che q u e ' 

d u e rosp i s ieno colpi t i , ed è c o n v i n t o de l b e n e che co lpendol i 

si f a rebbe . Ma ques to , ch ' io des idero c o m e c i t t a d i n o , n o n h o p o 

t u t o p r o p o r r e s t a n d o a l la legge c o m e m e m b r o del la G i u n t a . 

I l Terremoto n o n è u sc i t o p e r p a r e c c h i g io rn i p e r c h è gli a b 

b i a m o a r r e s t a t o il g e r e n t e de l Pensiero ; e pe rc iò q u e s t o g io rna le 

n o n si è p u b b l i c a t o p e r d u e giorni . L a gue r r a che no i f acc iamo 

a ques t i pe r iod ic i è indefessa e v iv i s s ima , m a la Q u e s t u r a c i 

s egu i t a a m a n d a r e u n cen t ina io d i copie q u a n d o li s e q u e s t r i a m o . 

P e r m o s t r a r e a D'Aff l i t to il m i o a n i m o dopo ave r d e t t o « n o » 

p e r Gervas i e L a Cecilia, h o p r o p o s t o c h e la G i u n t a de l iberasse 

d i p r e n d e r e u n p r o v v e d i m e n t o c o n t r o Caliccbio e S c i a t t o n e . L a 

cosa n o n h a a v u t o segu i to ; m a spero c h e s a r à r i p r o p o s t a . 

A m a m i — r i s p o n d i m i , f a m m i q u e s t o p i a c e r e , e c r ed imi . 

14 S e t t . 1863. 

B e t t i n a t i s a l u t a - il m i o b a m b i n o s t a b e n o n e . 

T u t t o t u o 

D . M a r v a s i . 

I n q u e s t o m o m e n t o m i g i u n g e u n a l e t t e r a d i P i s ane l l i cbe 

m i e so r t a a sped i r m a n d a t i d i c a t t u r a c o n t r o L a Cecilia, Morell i , 

A les sandron i e Sa lva to re , c o m e si è f a t t o con Gervas i . D ì a l Mi

n i s t r o che è i n e r r o r e — che n o n si è sped i to m a n d a t o c o n t r o 

Gervas i , m a c o n t r o il ge ren t e , n o n u n a m a q u a t t r o vo l t e . Che lo 

s tesso si è f a t t o q u a t t r o vo l t e c o n t r o il g e r e n t e del Pensiero e d al

t r e t t a n t e v o l t e c o n t r o quel lo da l l a Campana del popolo. No i n o n 

p o s s i a m o colp i re gli s c r i t t o r i , p e r c h è l e g a l m e n t e n o n si p u ò p ro 

v a r e chi s ieno, m a i soli g e r e n t i *. 

Risponde lo S. con la lett. V, 20 settem. 1863 (p. 373). 



Riservatissima. 

Cariss imo Silvio, 

Se i f a t t i a d d e b i t a t i a l mun ic ip io d i C i t t a n o v a sono ve r i , 

a r ross isco d ' a v e r t e l o r a c c o m a n d a t o . M a a d i r t e l a s c h i e t t a , m i 

s e m b r a n o imposs ib i l i . D e l r e s t o il f a t t o è f a t t o : n o n ci s i p u ò 

t o r n a r sop ra . Se n o n che , p i ù c h e lo sc iog l imento a d d o l o r a i Ci t -

t a n o v e s i la sce l ta de l R . de lega to , i m p i e g a t o del la S o t t o p r e f e t 

t u r a d i P a l m i , l igio a G i ro l amo R a s o , c h e s o t t o la D i t t a t u r a h a 

funz iona to d a S o t t o p r e f e t t o a P a l m i , fo r te q u i n d i p e r a d e r e n z e 

t r a g l ' i m p i e g a t i d i P a l m i e d i Regg io , e nemico pe r sona le d i t u t t i 

coloro che c o m p o n e v a n o la g i u n t a m u n i c i p a l e . T ' a c c h i u d o u n 

b r a n o del la l e t t e r a d i m i o c o g n a t o . E g l i a p p r o v a lo sc iog l imen to 

del la g u a r d i a n a z i o n a l e b i a s i m a que l la de l mun ic ip io . N o n r a v v i s i 

i n q u e s t o la s u a l ea l t à ? Se n o n è possibi le d a r lo s c a m b i o a l P a -

nel la , n o m i n a n d o q u a l c h e a l t r o a R . de l ega to , e s t r a n e o a ' p a r t i t i 

d i que l paese , e s ia p u r e l o m b a r d o , t o scano , p i e m o n t e s e , pugl iese , 

t u r c o , o rd ina a l m e n o , t e n e p r eg o , che le n u o v e elezioni si faces

sero p r e s t o . D i m m i c h e p r o v v e d i m e n t i c rede ra i d i p r e n d e r e ; e 

sorvegl ia quel la p rov inc i a . Agos t ino P l u t i n o spacca e pesa . T i 

p a r l o d i q u e s t e cose con la p i ù g r a n d e sch ie t t ezza , e senza a l c u n 

in te resse . N o n t ' h o m a i p a r l a t o i n t r e a n n i d i C i t t a n o v a ; ed io e la 

m i a famigl ia , colla qua l e sono i n re laz ioni r a r e e p i u t t o s t o f redde , 

n o n a b b i a m o p a r t e agl i affari m u n i c i p a l i d i que l paese . C red imi 

d u n q u e e d esaud isc imi . 

N o n si p u ò n o n essere del t u o a v v i s o i n q u a n t o al la efficacia 

d e ' g iud iz i d i s t a m p a , ed a l l ' inf luenza che possono ese rc i t a re 

su l l ' inc iv i l imento de l p a e s e e sul la educaz ione del la s tessa s t a m p a . 

M a in N a p o l i b i sogna a n d a r c a u t i ne l farl i . B i sogna p o r t a r e a l 

l ' ud i enza sol quel le cause , d i cu i il r i s u l t a t o sia s icuro ; sol q u e ' 

g iornal i s e q u e s t r a t i che si sia q u a s i s icur i che i g i u r a t i d i ch i a r ino 

c r iminos i . U n v e r d e t t o n e g a t i v o p r o d u r r e b b e u n effet to m o r a l e 

peggiore d i q u a l u n q u e a r t i co lo p e r q u a n t o t r i s t o e m a l v a g i o d i 

Gervas i o di Morell i . Ora q u i la s t a m p a fa p a u r a a ' mig l ior i c i t 

t a d i n i ; q u i i g i u r a t i n o n h a n n o s e m p r e coscienza del la loro m i s 

s ione ; q u i la s t a m p a s f rena ta h a p u r t r o p p o d e ' p a s s i o n a t i l e t 

to r i ; qu i t i h a n n o e l e t to u n Morelli ; qu i d u n q u e b i sogna p e n s a r v i 



b e n e p r i m a di p o r t a r e i n p u b b l i c a d iscuss ione del le cause d i 

s t a m p a . M a è po i ve ro c b e n o n si facciano g iud iz i d i s t a m p a ? 

N e l T r i b u n a l e c i r conda r i a l e se n e sono f a t t e pa reccb ie i n q u e s t i 

u l t i m i sei mes i p e r ing iur ie , con t r avvenz ion i , e t c . (sola specie 

d i cause del le qua l i sia c o m p e t e n t e il t r i b u n a l e ) : il g iorno 28 sono 

fissate d u e cause , u n a c o n t r o lo Zingaro, l ' a l t r a c o n t r o Roma pe r 

ing iur ie a N a p o l e o n e I I I . E ne l 1° circolo del le Cor t i d 'ass i se 

n e sono g iù fissate sei, cbe si d i s p u t e r a n n o fra b reve . T u ved i che 

n o n ce n e s t i a m o colle m a n i al la c in to la . T i d e b b o a n c h e sog

g iunge re che a p r e sc inde re da l l e cons ideraz ion i d e t t e pocanz i e 

c h e cons ig l iano d i far c o n m o l t a p r u d e n z a i g iud iz i d i s t a m p a , 

il p o v e r o Mirabel l i n o n h a sos t i t u t i , d i cui si possa p i e n a m e n t e 

fidare p e r q u e s t a specie d i cause . U n m e s e fa h a p r e g a t o L a F r a n 

cesca d i s t u d i a r s i s e t t e process i d i s t a m p a . L a F r a n c e s c a , s t u d i a 

t i l i , d i sse che n o n se n e p o t e a sos tener ne s suno !... L a F r a n c e s c a 

è que l che è : t u lo sai ; m a gli a l t r i n o n differiscono m o l t o d a lui . 

Claps è pauros i s s imo . Magold i e Gi l iber t i f an l ' a l t a l ena . I l r e s to 

n o n si p u ò m a n d a r e al le Assise . P e r m e t t i inf ine che io t i d i ca che 

i g iud iz i cor reggono e d inc iv i l i scono la s t a m p a , e m o r a l i z z a n o 

sc r i t t o r i e l e t t o r i ; m a n o n ucc idono i g iorna l i . O r a v i h a g iorna l i 

c b e si d e b b o n o ucc ide re c o m e si u c c i d e r e b b e u n rospo velenoso ; 

sono n a t i pe rvers i , i ncapac i d i m i g l i o r a m e n t o . Ta l i sono il Pensiero 

ed il Terremoto. Q u a t t r o s eques t r i b e n e esegui t i c o n t r o q u e s t i 

g iorna l i m a t t i , scel lera t i e pezzen t i e mesch in i , c h e v i v o n o d i 

que l che g u a d a g n a n o g i o r n a l m e n t e , e t u gli h a i uccis i . 

M a ques t i s eques t r i n o n si f anno a d o v e r e n e a n c h e d o p o il 

t u o t e l e g r a m m a . A s c o l t a m i u n poco, senza a n n o i a r t i . D o m a n i 

sono qu ind ic i g iorn i si è sped i to d a m e u n m a n d a t o d i c a t t u r a 

c o n t r o Lu ig i Vi t ag l i ano , g e r e n t e del Pensiero (il m a n d a t o d i 

c a t t u r a con q u e s t a canag l i a è p i ù u t i l e de i seques t r i e de i g iudiz i ) . 

I l g iud ice i s t r u t t o r e p o r t ò il m a n d a t o il g io rno s tesso di persona 

al la Q u e s t u r a . I l m a n d a t o n o n fu p o t u t o eseguire , p e r c h è il V i t a 

gl iano eras i reso l a t i t a n t e . Sono s t a t e d a t e d a no i i s t ruz ion i a l 

Ques to re che i n q u e s t i cas i l ' a u t o r i t à d i pubb l i ca s icurezza d o 

vesse ag i re d a sè, e s e q u e s t r a r e il g io rna le senza o r d i n a n z a d i 

s eques t ro ; p e r c h è u n g e r e n t e l a t i t a n t e , senza domici l io , n o n p u ò 

p i ù r i sponde re de l g iorna le : n o n è p i ù ge ren te . Ques t e i s t ruz ion i 



e r a n o s t a t e d i m e n t i c a t e - L e a b b i a m o r i c o r d a t e Mirabel l i e d i o 

m u n col loquio t e n u t o s i fra no i d u e ed il P r e f e t t o ed il Ques to re 

dopo il t u o t e l e g r a m m a . I l Ques to re p r o m i s e d i d a r e e d i ede gli 

o rd in i cbe si s eques t r a s se il Pensiero f inché, n o n avesse d a t o a l 

t r o ge ren t e , o n o n ci fosse u n r e d a t t o r e r e sponsab i l e . Ora de l 

Pensiero si t r o v a n o d a 2500 a 3000 copie . Q u a n t e n e furono se

q u e s t r a t e ogni g io rno d a ' 12 i s p e t t o r i d i sezioni , d a ' de lega t i d i 

Ques tu ra , dal le 1000 e p i ù g u a r d i e d i p u b b l i c a s icurezza ? I l m a g 

gior n u m e r o è s t a t o 1 1 3 ! ! E d agg iung i che si v e n i v a n o a v e n d e r e 

alle p o r t e del la P r o c u r a a t r e e 4 soldi la copia! s canda lo che n o n 

h o m a n c a t o d i r i ve l a re a l la Q u e s t u r a . L a co lpa n o n è de l Ques to re ; 

n o n lo c redo , n è vogl io c a l u n n i a r ne s suno . L a colpa è dei funzio

n a r i s u b a l t e r n i . I n ogni m o d o d i c h i u n q u e sia, q u e s t o è i l f a t t o . 

L a p o c a v ig i l anza del le a u t o r i t à d i p u b b l i c a s icurezza è p r o v a t a 

d a q u e s t i a l t r i f a t t i . I l Pensiero d a l g io rno che fu sped i to il m a n 

d a t o d i c a t t u r a c o n t r o il ge ren t e , fino a d a v a n t i ier i che il Morel l i 

h a f i rmato c o m e r e d a t t o r e responsab i l e è s t a t o s t a m p a t o n o n 

ne l la t ipora f ia d i c h i a r a t a a l la P r o c u r a genera le ; m a c l andes t i 

n a m e n t e i n a l t r a t ipograf ia . E la p r i m a d i s t r i b u z i o n e agli spac 

c ia to r i si faceva o ra i n q u e s t o , o r a in que l l ' a l t ro luogo c landes t i 

n a m e n t e . E c h e cosa h a n f a t t o le a u t o r i t à d i p u b b l i c a s icurezza 

p e r s o r p r e n d e r e la t ipograf ia ed i m p e d i r e la p r i m a d i s t r i b u z i o n e ? 

Nu l l a . I o h o s a p u t o q u e s t i f a t t i s t r a g i u d i z i a l m e n t e ieri . S t o 

i s t r u e n d o i l processo , e q u a n t o p r i m a farò fare il g iud iz io . Ma con

t r o chi ? I l g e r e n t e è l a t i t a n t e , i n c o n t u m a c i a — n o n posso a l t r o . 

I o , c o m e t ' h o d e t t o , soglio c o m u n i c a r e i s eques t r i a l D i r e t 

t o r e del le p o s t e . A v e n d o s o s p e t t a t o cbe il Pensiero ed il Terremoto 

si impos t a s se ro a Case r t a ed a Sa lerno , g l iene scrissi . Mi r i spose 

che lo a v e v a p r e v e d u t o a n c h e egli ed a v e a d a t o gli o p p o r t u n i 

p r o v v e d i m e n t i ; m a che i g io rna l i n o n s ' i m p o s t a v a n o ; e r a n o 

p o r t a t i a sacchi al la b a r b a del le R e g i e p o s t e a Sa le rno ed a Ca

s e r t a . Oggi n e scrissi a D 'Aff l i t to . T u d o v r e s t i s c r ive rne a ' p r e 

fe t t i d i Sa le rno e d i Case r t a , cbe s tessero anch ' e s s i cogli occhi 

a p e r t i . 

T ' h o t r o p p o secca to co ' s eques t r i . N o n t e n e d i rò p i ù n u l l a . 

T i p r e g o solo d i s t a r t i z i t t o e d i n o n fare a l t r i t e l e g r a m m i . B a s t a 

il p r i m o : c o l l ' a n d a r del t e m p o le cose a n d r a n n o m e g b o . 



E d i ques t e elezioni c o m u n a l i e p rov inc ia l i che dic i ? Che 

ve rgogne !... E del la condiz ione del la p o v e r a I t a l i a ?. I o comincio 

quas i a d i s p e r a r e del le s u e sor t i . P u o i d a r m i q u a l c h e s p e r a n z a ? 

A m a m i e c r ed imi s e m p r e 

T u t t o t u o 

D . Marvas i . 

T i r a c c o m a n d o a n c h ' i o il suss idio a T r o m b e t t a , il p i ù ones to 

e labor ioso t r a gli es i l ia t i , senza esagera re . R i s e r v a t i s s i m a : 

D i m m i se h a i l e t t o la m i a r equ i s i to r i a con t ro la Sc ia r ra . So che 

b a i ch ies to copia d i a l cun i d o c u m e n t i d i que l p rocesso ; se n o n 

t i si m a n d a s s e cop ia de l la l e t t e r a del la v e d o v a Ga l lo t t i e d i B e t -

t imel l i i m p i e g a t o d i Casa R e a l e , ed a l t r e , chiedi la . V e d r a i a che 

famigl ia l ' I t a l i a d à p a n e . 

:'• V. 

Regia Procura 

Gabinetto 

Caro Silvio 

V i t a l i ano Tir iolo d a dieci g iorni m i p r e g a d ' i n v i a r t i l ' ac

ch iusa e d i r a c c o m a n d a r t e l a . I o lo a c c o n t e n t o i n v i a n d o t i la s u a 

l e t t e r a . L e m i e r a c c o m a n d a z i o n i po i sono inu t i l i , p e r c h è t u lo 

conosci megl io d i m e !... 

H o u n fratel lo (il p r i m o g e n i t o ) a n o m e E n r i c o , che ne l ' 48 , 

p r e s t a t a cauz ione , è s t a t o n o m i n a t o r i cev i to re d i r eg i s t ro e bollo 

i n C i t t a n o v a . N o n è u n ' a q u i l a , m a è u n u o m o ones to . D o v e v a es

ser compreso ne l p i a n o deg l ' imp iega t i deman i a l i . Ma q u e s t o fu 

p u b b l i c a t o ed il suo n o m e n o n v i si legge. I s ignor i P l u t i n o gli 

volessero far q u a l c h e t i r o , pe r chè , essendo mio fratel lo , n o n 

p lu t inegg ia , e far d a r e il suo ufficio a d a l t r i ? T u b e n sai che io n o n 

h o m a i r a c c o m a n d a t o p e r s o n e d i casa m i a ; che t u t t i i mie i p a 

r e n t i sono que l che e r a n o ; che m i o fratel lo A n t o n i n o p e r esser 

n o m i n a t o g iud ice d i m a n d a m e n t o d i 3 a classe h a d o v u t o (e l 'ho 

vo lu to io) d o p o 8 a n n i d i esercizio del la sua professione, esporsi 

a d u n e same . L e m i e p r egh i e r e n o n t i d e b b a n o perc iò g iungere 

i n g r a t e : n o n h o ch ies to , n è ch iedo nu l l a p e ' m ie i ; m a sarei do

l en t e che si facesse loro u n a ingius t iz ia . R a c c o m a n d a perc iò il 



n o m e d i mio fratel lo a l Minis te ro del le f inanze . N o n fio a chi 

r ivo lge rmi se n o n a t e . 

S to col processo del la cosp i raz ione bo rbon ica sul le spal le . 

Vorre i sped i re m a n d a t o d i c a t t u r a c o n t r o F r a n c e s c o B o r b o n e 

e x - R e del le d u e Sicilie. A p p r o v i il m io pens iero % I p e r i t i s t a n n o 

l a v o r a n d o a t t o r n o al le l e t t e r e de l Galizia , le qua l i v a n n o e sami 

n a t e a t t e n t a m e n t e , con ca lma , e t e n e n d o p r e s e n t e l a d i scuss ione 

che si p r o v o c h e r e b b e a l la Camera , q u a l o r a l ' A u t o r i t à g iud iz i a r i a 

credesse d i r i t e n e r e s iccome vera e grave la p r o v a c h e d a quel le 

de r iva . 

È cosa s t r a n a , e del la q u a l e I m b r i a n i e T a l a m o n o n s a n n o 

pe r suade r s i , c h e il Min i s te ro de l l ' i n t e rno n o n a b b i a d e t t o u n a 

sola pa ro l a d i r i n g r a z i a m e n t o e d i soddis faz ione al la G i u n t a d i 

N a p o l i pe l l avo ro v e r a m e n t e g r a v e s o s t e n u t o p e r o t t o mes i . I o 

e T a l a m o poi ci a b b i a m o l a v o r a t o p e r u n a n n o e mezzo . L a co lpa 

n o n è de l Min i s t e ro , m a de l P r e f e t t o , i l qua l e n o n gli h a f a t t o 

a l c u n a p r o p o s t a . R i p a r a c i t u . 

L a m i a B e t t i n a t i s a l u t a a f f e t tuosamen te . 

I o , ca ro Si lvio, t i s t r i n g o la m a n o e t i p rego d i c o n s e r v a r m i 

s e m p r e la t u a s t i m a e la t u a amic iz ia . 

15 G i u g n o 1864 
T u t t o t u o 

D . Marvas i . 

V I . 
29 G i u g n o 64 

Regia Procura 

G a b i n e t t o 

Car iss imo Silvio, 

io n o n so r i n g r a z i a r t i a b b a s t a n z a del le in formazion i che m i 

h a i d a t e su m i o fratel lo. I o a v e v o già, t u lo sai , u n ' o r r i b i l e con

c e t t o d e ' mie i c o n c i t t a d i n i ; m a le c a lunn i e l a n c i a t e c o n t r o m i o 

fratel lo, l ' h a n n o r i con fe rma to e pegg io ra to . M a n c o m a l e che le 

ca lunn ie sono s t a t e scope r t e e c h e la l u c e s'è f a t t a ! L e t u e a u t o 

r i t à po l i t i che d o v r e b b e r o p e r ò esser p i ù a c c o r t e nel l ' accogl iere 

ca lunn ie così sfacciate , i s p i r a t e dag l i od i d i famigl ia e d a u m o r i d i 

p a r t i t i . Mio fratel lo E n r i c o , c h e n o il s a p p i a , h a a v u t o que l la 

mi se rab i l e r i cev i to r i a (dà 70 l ire a l . m e s e ! ! ! ) i n t e m p o d i l i be r t à , 



nel ' 48 , e d a mio r i g u a r d o . L a m i a famigl ia è t r a le p i ù b e n e m e r i t e 

del p r e s e n t e o rd ine d i cose, e c e r t a m e n t e la p i ù d i s i n t e r e s s a t a 

del la p rov inc i a d i Regg io . . . g iù la m o d e s t i a ! T u sa i que l ch ' io 

h o sofferto, m a ignor i il r e s t o : asco l ta . Mio p a d r e a 66 a n n i , ne l 

1850, fu s t o p p a t o a l la s u a famigl ia e t r a d o t t o a m m a n e t t a t o nel le 

carcer i d i Regg io , d o v e fu d e t e n u t o p e r sei mes i ; d o n d e n o n usc ì 

che c o n v i s tosa cauz ione . A d u e mie i fratel l i fu i n t e r d e t t o i l v e 

n i r e i n N a p o l i p e r c o m p i e r e i loro s t u d i ; e a d A n t o n i o fu v i e t a t o 

l 'esercizio del la profess ione d ' a v v o c a t o . N e l ' 60 m i o fratel lo P e p -

p i n o c o m b a t t è ne l l ' eserc i to mer id iona le , ed o t t e n n e u n a m e n z i o n e 

onorevole ; egli e ra già s o t t o t e n e n t e . T i r i co rd i il f inire de l ' 60 . 

I n que l t e m p o agli uffici d i de lega t i e d i g iud ic i d i m a n d a m e n t o 

sai c b e g e n t e si c h i a m a s s e ; sai che gli ufficiali ga r iba ld in i o t t e 

n e v a n o quel c h e vo levano . Ora mio fratel lo A n t o n i n o v e r s a t i s -

s imo negl i s t u d i d i d i r i t t o , e g ià n o t o ne l foro d i C a t a n z a r o , a n 

z iché supp l i ca re e g r i d a r e p e r essere n o m i n a t o g iudice , s 'espose 

a d u n concorso , e fu a p p r o v a t o con 43 p u n t i . E P e p p i n o , l'uffi

ciale ga r iba ld ino , f in i ta la guer ra , si r i t i r ò t r a n q u i l l o a casa , senza 

seccar ne s suno e senza ch ieder nu l l a a nes suno . E d i mie i fratel l i 

si c o n d u c e v a n o con q u e s t a r i s e rva e con q u e s t a m o d e s t i a e c o n 

q u e s t o d i s in te resse , q u a n d o ce r t i g r a n d i p a t r i o t i e d i loro figliuoli 

s c r ivevano degli opuscol i ch i edendo che fossero i n d e n n i z z a t i 

d e ' d a n n i sofferti c o n d a n a r o o con uffici. Sono i seguac i d i ques t i 

v e r m i c h e h a n m o r s i c a t o m i o fra te l lo . Vigl iacchi ! I o n o n sono 

t r o p p o t e n e r o de l la m i a famigl ia , la qua l e s 'è c o n d o t t a verso d i 

m e , ne l la m i a s v e n t u r a , con poca gene ros i t à ; ed o r a sono ve r so 

d 'essa in t e r m i n i a s sa i f reddi . M a q u a n d o le c a lunn i e sono così 

scel lera te , t i r i v o l t a n o , fossero p u r e r ivo l t e c o n t r o e s t r ane i . T i 

g iuro sul capo d i m i o figlio, che m i o fratel lo E n r i c o è d ' u n ' o n e s t à 

r a r a s p e c i a l m e n t e nel la p rov inc i a d i Regg io ; egli h a f a t t o u n 

corso c o m p i u t o d i s t u d i legali ; ed è figlio a d u n u o m o , c h e seb

b e n e avesse c i rca 40 mi la d u c a t i d i deb i t i , p u r e gl iene r e s t a n o 

a n c o r a u n o t t a n t a m i l a , co ' qua l i p u ò g a r a n t i r e i n ogni m o d o il 

gove rno . N o n t i p e n t i r e d u n q u e d ' a v e r l o r a c c o m a n d a t o a Sacch i . 

Se ei n o n fosse s t a t o degno de l t u o pa t roc in io , n o n t e n e a v r e i 

d e t t o nu l la . I n f a t t o d'uffici pubb l i c i n o n h o r i g u a r d i pe r n e s s u n o , 

pe r nessuno al m o n d o ; q u e s t a è la m i a forza, c o m e la t u a , ed 



io soglio d i r e a l la P r o c u r a : I o sono del la scuola d i S p a v e n t a . 

H o sc r i t t o a m i o fratel lo che Sacchi , a t u a in te rcess ione , h a del i 

b e r a t o d i p r o m u o v e r l o o t r a s loca r lo : t i c o m u n i c h e r ò la s u a r i 

spos ta . E t u n o n lo a b b a n d o n e r a i ; p e r c h è la sua causa è g iu s t a . 

D a q u a l c h e t e m p o h o i n c a p o d i sped i re m a n d a t o d i c a t t u r a 

con t ro F r a n c e s c o B o r b o n e e x - R e del le d u e Sicilie p e ' f a t t i del

l ' u l t ima cospi raz ione . Che t e n e p a r e ? I l gove rno c o m e v e d r e b b e 

q u e s t o p r o v v e d i m e n t o ? S iccome è d i esecuzione imposs ib i le , p o 

t r e b b e a p p a r i r e v a n o o r id icolo . Ma, a p re sc inde re che r i s u l t a n d o 

indiz i sufficienti c o n t r o d i lui , la g ius t iz ia senza r i g u a r d o a d a l t ro , 

dee p rocedere , io c redo che q u e s t o f a t t o , u n m a n d a t o d i c a t t u r a 

con t ro F r a n c e s c o I I , il suo n o m e sc r i t t o su l f rontespiz io d i u n 

processo pe r cosp i raz ione e p e r b r i g a n t a g g i o , p o t r e b b e ave re u n a 

ce r t a i m p o r t a n z a i n n a n z i al la d ip lomaz ia . D a m m e n e il t u o avv i so , 

p a r l a n e se c red i a l Min i s t ro d e l l ' i n t e r n o ; m a n o n n e d i r e m o l t o 

a P isane l l i , il q u a l e p o t r e b b e d i sp iacers i e g i u s t a m e n t e d i n o n 

a v e r n e d e t t o nu l l a a lui . Ma h o i n a n i m o d i scr ivergl iene n o n 

a p p e n a a v r ò u n m o m e n t o d i t e m p o . D i m m i i n t a n t o il t u o avv i so ; 

e p e n s a fra a l t r o , se q u e s t o m a n d a t o d i c a t t u r a po t e s se d i sp iace re 

a l gove rno francese, la cu i pos iz ione i n R o m a d i v e n t e r e b b e a n c h e 

p i ù d i sonorevo le e m e n o sos tenib i le d o p o u n a t t o s o m i g l i a n t e del

l ' a u t o r i t à g iud iz i a r i a . 

S a r e b b e poss ibi le t r a m u t a r e a l t r o v e l ' a t t u a l e D i r e t t o r e del le 

carcer i ? È u n u o m o c h e h a reso d e ' g r a n d i servizi , m a è d i t a l e 

p e d a n t e r i a e r u v i d e z z a che n o n è poss ibi le s t a r con lui i n b u o n i 

t e r m i n i . U n mese fa gli h o s c r i t t o che facesse s t a r p r e s e n t i a ' 

col loqui degli u l t i m i i m p u t a t i pol i t ic i i suoi p i ù f idat i i m p i e g a t i . 

I o p o t e v o d a r q u e s t i o rd in i , p e r c h è i r e g o l a m e n t i a b b a n d o n a n o 

a l c r i t e r io d e l l ' a u t o r i t à g iud iz ia r i a le c a u t e l e d a osse rva re n e ' 

col loqui c o g l ' i m p u t a t i . D o v e v o da r l i p e r c h è le c a r t e sorprese a l 

Cosenza d i m o s t r a n o e v i d e n t e m e n t e che cos tu i s t a n d o in ca rce re 

cosp i r ava . E b b e n e : il D i r e t t o r e m i h a r i spos to cbe g l ' imp iega t i 

d o v e v a n o far g l ' imp iega t i , e che l'ufficio d i sorvegl ia re i d e t e n u t i 

s p e t t a v a a ' g u a r d i a n i . H o r i fer i to d'ufficio q u e s t a r i spos t a a l 

P r o c u r a t o r e genera le , il q u a l e n o n p a r e l ' abb i a finora r i fe r i ta a l la 

s u a v o l t a a l Min i s t ro . L a cosa è p i ù d e l i c a t a d i que l cbe a p r i m o 

a s p e t t o n o n p a i a . So che il D i r e t t o r e a d o p e r a a quest 'ufficio u n 



g u a r d i a n o f idato ; m a d o p o l ' evas ion i a c c a d u t e e concertate nel le 

ca rcer i , e le cosp i raz ion i scover t e , d i r e t t e da l le ca rcer i , se io fossi 

D i r e t t o r e , io, c h e sono qua l cosa p i ù d i G a r r o n e , n o n ar ross i re i 

d i sorvegl ia re io d i p e r s o n a q u e s t i col loqui . M a p u r t r o p p o p e ' 

P i e m o n t e s i la forme emporte s e m p r e le foni, ; pe r t u t t i i P i e m o n t e s i , 

d a L a m a r m o r a a l l ' u l t i m o usc iere . I n q u e s t i u l t i m i g io rn i si è 

so rp resa i m a l e t t e r a che u n t a l Caccaviel lo d a un ' i so l a d i Sicilia 

sc r iveva a D ' A p u z z o ! ! E s s a e ra u n a r i s p o s t a a d u n a l e t t e r a che 

il D ' A p u z z o gli a v e v a s c r i t t o e c h ' e r a s fuggi ta a l l ' a t t e n z i o n e del la 

D i r ez ione del le carcer i . Se i n luogo d i g u a r d i a n i , avesse ro sor

veg l i a to imp iega t i , D i r e t t o r e , V ice -D i r e t t o r e , e tc . . . i m p i e g a t i 

a s t u t i ed in te l l igen t i e d ones t i , il f a t t o n o n s a r e b b e a c c a d u t o . 

U n o d e ' mezz i p r inc ipa l i p e r ucc ide re la c a m o r r a è d i p ro ib i r e 

a s s o l u t a m e n t e l a c o r r i s p o n d e n z a t r a le p r ig ion i de l R e g n o . L a 

l e t t e r a de l Caccaviel lo n o n e ra in a p p a r e n z a c r i m i n o s a ; m a t u 

sa i qua l i scel leraggini e q u a l i commiss ion i d i s a n g u e q u e s t i u o 

m i n i m a l v a g i si c o m u n i c h i n o s o t t o gli abbracci ed i saluti. So 

che il m i o v o t o r e s t e r à i n e s a u d i t o , p e r c h è il G a r r o n e , e lo d ice , è 

p r o t e t t o da l B o s c h i ; m a io h o f a t t o il m i o d o v e r e d i c e n d o t i ques t i 

i nconven ien t i . N o n sono io r igoros i ss imo c h e des ider i m a s s i m o 

r igore nel le p r ig ion i : que l che des ide ro pe l b e n e de l serv iz io è 

u n a mig l io re in te l l igenza , u n a m a g g i o r e a r m o n i a fra g l ' imp iega t i 

del le d ive r se a m m i n i s t r a z i o n i . S a p p i a q u e s t o p r o p o s i t o che io 

h o c o n t r i b u i t o n o n poco a l r i o r d i n a m e n t o ed al la d i sc ip l ina del 

carcere , concedendo i pe rmess i d i colloqui una sola volta la setti

mana, la domenica. P r i m a si d a v a n o ogni g io rno , e t a l v o l t a s ino a 

4 vo l t e a l g io rno : è s to r i co . I m m a g i n a t u lo sdegno che h a d e s t a t o 

q u e s t a m i a d ispos iz ione . Ma io h o t e n u t o f e rmo . A g l ' i m p u t a t i 

pol i t ic i d ò il pe rmesso i n d u e g iorn i d ive r s i del la s e t t i m a n a (il Lu

nedì ed il Venerdì) in a p p a r e n z a pe r r i g u a r d o a l la loro condiz ione 

ed al la n a t u r a del le loro i m p u t a z i o n e , in fondo p e r c h è fossero 

megl io sorveg l ia t i . Agl i a v v o c a t i h o p r o i b i t o ogni c o m u n i c a z i o n e 

c o n loro d u r a n t e l ' i s t ruz ione . A p p r o v i ? 

D a c i n q u e g iorn i h o s p e d i t o m a n d a t o d i c a t t u r a c o n t r o il 

g e r e n t e de l Pensiero, r i so r t o feroce q u a n t o p r i m a . N o n a n c o r a 

è s t a t o esegui to : a l m e n o s ino a ier i . 

N o n ci p e n s a r e : a ' m a n d a t i d i c a t t u r a ed al le for t i c auz ion i 



n o n è g io rna le che regge . Così l a Sezione d ' a c c u s a ci a i u t a s s e !..-. 

Ma. . . la n o m i n a d i Senzo è s t a t o u n o sp ropos i t o i r r e p a r a b i l e p e r 

q u e s t o a n n o . 

A m a m i c a r o Silvio, e sii s e m p r e s icuro del l 'affet to e del la 

devoz ione de l 

T u o D i o m e d e . 

B e t t i n a t i s a l u t a . 

N . B . — Legg i t u t t o — incominc io dal l ' a f fare d i m i o f ra te l lo , 

m a c o n t i n u o e finisco p a r l a n d o t i d i cose cbe i n t e r e s s a n o il ser

viz io . Scr ivo in f r e t t a (1). 

V I I . 
2 Lug l io 1864 

Caro Silvio, 

Ier. l ' a l t r o t ' h o s c r i t t o . D o p o ave rc i r i p e n s a t o s o p r a p e r b e n 

d u e g iorn i , h o deciso d i r i s c r ive r t i p e r p r e g a r t i d i n o n t e n e r e a l c u n 

c o n t o del le cose c h e t i h o d e t t o su l D i r e t t o r e del le carcer i . H o 

forse e s a g e r a t o pe l c a t t i v o u m o r e , c h e m ' h a d e s t a t o il suo c a r a t t e r e 

ed i suo i m o d i . L a co lpa n o n è sua , m a de l p a e s e i n cu i è n a t o e 

de l l ' egemon ia p i e m o n t e s e , c h e si fa s en t i r e d a l m i n i s t r o a l l 'usc ie re ; 

forse anco de l m i o c a r a t t e r e t r o p p o r i s e n t i t o e v i v o . 

I n ogn i m o d o , t i r i p e t o , a b b i la l e t t e r a c o m e n o n s c r i t t a ; 

se a v r ò a l t r e r ag ion i p i ù ser ie d i l a m e n t a r m i , p r e n d e r ò n o n le v i e 

officiose, m a le officiali : e q u e s t o s a r à p i ù d e g n o d i m e . 

A m a m i . Se h a i t e m p o r i s p o n d i m i . 

I s a l u t i d i B e t t i n a . 

T u o aff.mo 
D . M a r v a s i . 

(1) Lo S. risponde con la lett. IX, S luglio 1864 (p. 378). 



V A R I E 

A B U S I N E I F O N D A C I D I C A L A B R I A N E L S E C . X V I I I 

(da un documento dell'archivio di Casa Lebanó) 

D a qualche tempo sono oggetto di ricerche da parte degli stu
diosi •— ai quali i grandi archivi sia dello Stato che dei Luoghi Pii 
hanno offerto già ingenti masse documentarie — gli archivi notarili, 
•e le varie specie di strumenti in questi conservati (permute, vendite, 
contratti enfiteutici ecc.). Essi rivelano spesso notizie poco note o 
addirittura sconosciute, soprattutto d'ordine economico : e riescono, 
perciò, fonti preziose di storia. 

Non poche di queste carte passate in gran parte allo Stato, son 
rimaste presso le famiglie che godettero nobiltà nei secoli passati, 
e meritano di essere esplorate e talora illustrate : trattasi quasi sem
pre di strumenti riflettenti la proprietà, ma spesso con notizie 
di avvenimenti che si svolgevano sotto gli occhi del notaio, segnate 
& pie' del documento. Vari di questi modesti archivi privati trovarisi 
nel Cilento, nella Calabria e nella Lucania, giacché nei paesi di 
quelle regioni fiorì per secoli non solo il baronaggio, ma una numerosa 
pieeola nobiltà, costituita da quella classe di cittadini, che, nel se
colo XVIII , si disse dei Nobili viventi, e che, composta in generale di 
professionisti, tenne spesso in mano l'amministrazione dell'Univer
sità, anche, ed anzi spesso, in contrasto col potere del feudatario. 

Ho potuto recentemente esaminare l'archivio dell'avvocato 
cav. Raffaele Lebano di Laureana Cilento. La sua famiglia, impa
rentata a quella molto nota dei Del Mercato, è un esempio tipico 
d i quei nobili viventi, che, come ho detto, nel secolo XVIII si affer
marono come classe locale dirigente, e che poi, nel secolo X I X 
diedero un contributo notevole alle insurrezioni popolari ohe pre
pararono il patrio riscatto. 

Buona parte dei documenti conservati dal Lebano sono istru-
menti redatti da un suo antenato, Andrea, vissuto nella metà del 
'700, che esercitò la professione di notaio ed ebbe l'amministrazione 
dei beni del barone del luogo, Mag.co D. Andrea Persico. In quelle 
«arto trovami notizie importanti di Laureana, Lustra, Rocca e dei 
vicini villaggi, riguardanti la popolazione, le tasse, i dazi, i contrasti 
•cittadini, e qualche sommossa : e vi sono anche documenti non stret
tamente locali. 



Tra questi ultimi mi è sembrata degna di rilievo una Relazione 
fatta da un ispettore mandato nel 1760 dalla Reale Sopraintendenza 
di Napoli in Calabria, per vedere come funzionassero le dogane ne 
vari fondaci delle due provincie, e dare i consigli opportuni per eli
minare gli abusi degli stessi pubblici funzionari e soprattutto i con
trasti, tra i diritti baronali e quelli dello Stato nell'esazione dei dazi.. 
Tale Relazione pubblico qui in extenso, giacché contribuisce alla 
ricostruzione della storia di località del Regno, in cui il vecchio 
regime feudale, prossimo a dissolversi, manteneva ancor vivi i segni 
dell'antica potenza e resisteva, con arti anche subdole ed abusi, allo 
sgretolamento che il governo borbonico, di recente costituito, cercava 
di affrettare. 

Sull'origine degli abusi nella esazione dei dazi dice il Relatore 
quanto appresso : « Egli è purtroppo noto, che questo. Dazio è anti
chissimo, quanto sono antichi li serenissimi re di questi Regni di 
Napoli e di S'cilia, onde cader non può in dubbio, cbe siasi egli sem
pre pagato in ogni età a benefìcio del Fisco. Quindi per le concessioni 
dei Feudi con amplissimi privilegi, e con ispecial diritto delle Do
gane, et redditibus regiis, s'incominciò ad intorbidare cosiffatta 
esazione di piazza, in guisa che ogni feudatario, o per l'augea, in cui 
egli si ritrovava, o per gli tempi crit_ci del Regno, procurò di cumulare 
a sè tutt i li diritti dal Principe. E la total decadenza poi fu, allor
quando s'incominciarono a dare in affitto le Regie Dogane ; imper
ciocché li fittuarii, non potendo nè volendo resistere alla gran pos
sanza dei Feudatari, tralasciarono da pertutto di riscuotere il w 
dóhanae. Indi succedendo gli altri nell'affitto e ritrovando siffatto 
abbuso, trascurarono eziandio di riscuoterlo, neppur nei casi, che 
dalli Baroni non si potea, nè devesi esiggere ». 

All'avvento del governo borbonico, però, buona parte dei red
diti doganali erano stati avocati al Demanio e il marchese di Squil-
lace nei 1753 emise un ordine col quale si stabiliva che i dazi dovevano-
essere pagati sulle merci che si portavano da una regione ad un'altra 
del Regno, metà nel fondaco della dogana donde partiva la merce 
e l'altra metà nel fondaco della località dove arrivava. Inoltrate, 
poi nei piccoli centri, esse venivano assoggettate a tasse varie •— di 
transito, di contrattazione, di piazza, di peso e mistura ecc., non ri
guardanti il regio fìsco, ma i poteri locali dei baroni e delle Università. 
Per la parte della Calabria, che si affaccia al Tirreno, scalo d'immis
sione importante era Paola. Al porto di questa cittadina giungevano 
soprattutto le barche della costa amalfitana, i cui marinai e nego
zianti erano ivi chiamati costaiuoli. Or avveniva che le merci, par
tendo da Maiori, che dalla Relazione sembra aver avuto il fondaco più 
importante della costiera d'Amalfi, non pagavano nella dogana di 
quel fondaco la metà dell'imposta e così ne veniva danno non lieve 



all'erario. Inoltrate poi nell'interno da Paola, cominciavano le que
stioni riguardanti i diritti baronali e delle Università sulle merci 
stesse, e spesso i funzionari statali si mettevano d'accordo colle auto
rità locali per danneggiare il fisco. E gli abusi, e i danni arrecati al
l'erario regio riflettevano ogni specie di mercanzia. Per esempio il 
ferro lavorato veniva sovente immesso nella regione eludendo il 
passaggio pei fondaci regi, sparso poi nell'interno, e, comprato per
fino dai fabbri, danneggiava il ferro greggio fondacato, cioè deposi
tato nei regi fondaci. Le stesse « robe che nascevano » nel territorio 
ed erano esportate, riuscivano quasi dovunque, tranne a Reggio e 
Cotrone, ad eludere i pagamenti dovuti al passaggio pei fondaci regi. 

Indipendentemente da tali abusi, cui si tentava di porre riparo, 
la Relazione, incidentalmente, ci dà notizie sulle condizioni econo
miche e sul modesto movimento commerciale della regione calabrese. 
Per esempio, le merci che si esportavano dalle Calabrie consistevano 
in castagne infornate, castagne speste (è ancora in uso oggi nei paesi 
tale denominazione, insieme con quella di spezzate), legname, tra 
cui le dogarelle, carne salata (di maiale), olio ecc. L'olio lo carica
vano più che altre, le barche dell'isola d'Ischia, evidentemente per 
l'approvvigionamento di Napoli. Tra le merci che s'importavano 
son notate, oltre il ferro lavorato e greggio, di cui ho fatto cenno, le 
mandorle (ammendole ambrosiane e comuni), lo zolfo, le sarache, 
le aringhe, il campece, il verzino ecc. Notevoli le paste della Costa, 
cioè della costiera amalfitana, celebri fino a pochi decenni or sono, le 
coppole di S. Severino-Rota e il riso di Salerno ora scomparso. 

Pino a poco t e m p o fa era ancor viva la tradizione che nella 
pianura ad oriente di questa città, ove ora verdeggiano gli aranci e 
trionfano i vigneti, vi fosse stata la coltivazione del riso. Il docu
mento che pubblico ci attesta cbe effettivamente la coltivazione del 
riso era ivi fatta, e ciò è attestato anche dal nome di Risaie che an
cora conserva qualche fondo. La produzione del riso doveva essere 
abbondante e superiore ai bisogni del luogo, dato che si esportava. 

Dalla Relazione appare che il commercio interno della Calabria 
era povero per la mancanza di strade : anche da una provincia al
l'altra il mezzo più facile di comunicazione era quello marittimo, 
fatto, però, non su grandi bastimenti, ch'erano scarsissimi, ma su 
grosse barche a vela e a remi, e le relazioni erano quasi esclusiva
mente colla Sicilia e colla costa amalfitana. 

CARLO CARUCCI 

s* 



Relazione di un visitatore della real sopraintendenza di Napoli 

sulle esazioni dei dazi in Calabria nell'anno 1758 

Con altra mia Relazione ho riferito alla Real Sovraintend.a 
le frodi particolari... degli Ufficiali di Ciascun Fond.o della Prov. di 
Calabria Citra : Mi conviene ancora con questa altra mia Relazione 
rappresentare li difetti, che generalmente io ritrovai nei Fond.ci 
di detta Prov.a, li quali, per mio debole avviso devonsi togliere per 
giustizia, e con ragione, affinchè q.sta medesima Real Sovraintend.a 
ne ordniasse di quelli l'ementa, se così lo stima ragionevole, e regolare. 

In 2° luogo (sic) è da sapersi che S. C. il Sig. Marchese di Squillace 
con sua lettera responsiva al Cassiero di Paola dei 17 Febraio 1753 
tra l'altre cose ordinò che : Rispetto alle Paste, Canape, Stoppa e altri 
generi provenienti dalla Costa di Amalfi, non soddisfacendosi nella 
Dogana di Maiuri che la sola metà dei diritti, atteso una Convenzione 
passata coi Costaiuoli, dovrà ella esiggere altra metà consistente in 
grana 12 di fondaco, grana 7... ; grana 18 del futuro Compratore, 
grana 3 della... Peso e Ponderatura allorché si entra, avvertendo che 
le robbe devonsi tutte stimare per lo di loro intiero quantitativo, 
sia a Cannaggio, sia a peso, od altro. 

Attento q.sto ordine tutt i gli Ufficiali e l'Am.le insieme hanno 
stimato che senza prodursi spedizione alcuna di Dog.na, con la quale 
si documentasse dalle Barche, e da Negozianti, che approdano in 
q.la Prov.a di essersi da loro pagato la metà dei diritti nella Dog.a 
di Maiuri o altre Dog.e, oiecam.e anno esatto, e tuttavia essiggono la 
nuda e semplice metà dei deritti di detti generi ; il che a me sembra 
un graviss.mo errore, imperciocché il Sig. Marchese di Squillace non 
per altro motivo si indusse a ordinare che se si esiggesse la sola metà, 
se non perchè ha creduto che in virtù della Convenzione passata coi 
Costaiuoli, sodisfano l'altra metà dei diritti in Maiuri, e Costa di 
Amalfi. Ma se il Sud.o Sig. Marchese saputo avesse che li Costaiuoli 
non sodisfallo cosiffatta metà in Maiuri, non avrebbe ordinato o per
messo il pagamento dell'altra metà negli altri Fond.i del Regno, 
poiché siccome la R. Corte deve esiggere per intiero tutti i diritti 
spettanti ai Regi Fondaci, con ragione dispose l'esazione per metà 
in un luogo, quando ha creduto che per l'altra metà si ha sodisfatto 
in un'altra Dogana. Or se non costa tal sodisfazione e pagamento 
di metà di una parte, devesi per giustizia pagare intieramente 
il Dazio in un'altra, che è il vero senso a mio credere della lettera 
del Sig. Marchese di Squillace. Io stimai tal mio sentimento farlo 
presente all'Am.le Sig. D . Gabriele M.a Tipaldi, affinchè avesse egli 
dato gl'ordini per far così osservare : Però il medesimo non volle 



fare altro, se non che di incaricare gii Uffiziali di Paola solamente, 
che ne facessero far deposito dai Negozianti e da Barche di detta 
metà deritti non pagati in Maturi, sino a tanto che da q.sta Beai 
Soprainten.a non sarà tal punto determinato, qual deposito sino 
adesso praticato importa da circa Doc.i 56 ; li medesimi depositati 
in mano dei Particolari della Città di Paola. Si degnerà dunque la 
detta Real Sopraintend.a di farne su ciò la determinazione, accioc
ché la E. Corte non soffra più tal danno, che è di molta importanza 
per tutti li Pond.ci della Prov.a 

Per primo conviene far presente che in detta Prov.a per gli 
ferri lavorati indifferentemente non altro si esigge se non che due. 
1 = 65 (sic) a Cantaro, e ciò l'appoggiano ad una risoluzione fatta 
dalla Beai Sopraintend. nell'anno 1752, che è il Capo 46 dei dubj 
mandati al Sig. Marchese di Squillace da D. Giuseppe N. Vitale, e 
quale egli riferì che per l'uso del Bame bisognano anche i ferri filati, 
sopra dei quali si costuma di esiggere Carlini 16 e mezzo e non la 
Terzeria che si esigge dall'Arrendamento sopra li Ferri che si immet
tono in Prov.a. Sopra cosiffatto dubio si disse che il ferro filato non 
è soggetto a Terzeria e, in questa supposizione, li Carlini 16 e mezzo, 
che si dicono esiggere a Cantaro, si è il vero diritto che spetta. Ap
poggiati dunque a tale appuntamento gli Ufnziali della Prov.a pub
blicano di esiggere indifferentemente sopra qualunque specie di 
ferro lavorato Carlini 16 e mezzo a Cantaro e nessuno altro diritto 
Doganale. 

Ma da Me si è considerato che la detta determinazione, re melius 
perpensa, fù poi rivocatà dal med.mo Sig. Marchese di Squillace 
nell'anno 1758, avendo egli ordinato all'Am.e della Calabria Cifra 
Sig. D . Alessandro Persico, con lettera dei 14 ottobre 1758 nella 
seguente maniera : « Il diritto di Terzeria, a cui si deve sottoporre il 
ferro, che si immette da fuori Begno, importa non già la terza parte 
del valore di esso, come ha creduto il cassiere di Palmi, nè tampoco 
il Carlino a Ducato che ella suppone essersi stabilito dalla B. Ca
mera ; ma bensì doc. 4 e mezzo a cantaio, che corrispondono alla 
terza parte del prezzo, a cui solesi vendere dall'Arrendamento, e 
sù questo piede disporrà che si regoli l'esazione per quello cbe imise 
in taluni d Proc. della Chiesa di S. Nicola di Terranova, e per tutto 
l'altro, che s'introdurrà in appresso in Prov. questa essendo la prat-
tica che si osserva nel maggior Fondaco di Napoli ». Quale ordine 
fu notificato a tutt i gli Ufnziali di quella Calabria Ultra, a 25 otto
bre di d.° anno 1758, e così attualmente si continua a pratticare. E la 
ragione a mio giudizio si è che attualmente si potrebbe facilissima
mente frodare l'Arrend.to medesimo, perchè un Mercadante intro
durrebbe Centinaia di Cantara di ferro lavorato in opera grossa, 



come Balconi, Scanni da letto, Cancelli, Ancore, ferro filato grosso e 
simili, il quale si compra fuori Regno al più doc. 10 al Cantaro, paga 
poi all'immissione altri Carlini 16 e mezzo, sicché gli costa in tutto 
due. 11,65, e sia anche due. 12, onde lo potrebbe vendere non meno 
ai particolari per metterlo in opera nel proprio lavoro, ma eziandio 
alli Maestri fer*-ari per farne altro uso a due. 12 e mezzo e 13 il Can
taro, in guisa che niuno più andrebbe a comprare nel Fondaco il 
ferro rustico, ch'è di interior condizione, e costa a due. 13 e mezzo il 
cantaro quante volte lo ritrova a comprare migliore ed a minor 
prezzo. 

Che però s'egli è ragionevole e giusto che nella Prov. della Cala
bria ulteriore si esigga due. 4 e mezzo il cantajo per lo detto ferro 
lavorato, così parimenti devesi pratticare nella Calabria Citeriore. 

Io ritrovai ancora un altro grav.mo danno, che si arreca al
l'Azienda Reale con le spedizioni che si permettono di robbe soggette 
alla R.a Tratta senza sottoporre gli Estraenti a dar Pleggena di im
missione, e specialmente sopra barche forestiere. Imperocché que
ste dicono, e fìngono di volere andare per infra, ma poi se ne vanno 
per fuori del Regno, parte in Sicilia, e parte in Malta. Ed io lo scoprii» 
e me ne accertai con troppa chiarezza da una spedizione che fece 
Agatino Polizio di Trapani nel fondaco di Foscaldo a 23 gennaio 
1759, il quale spedì per Reggio in testa di quattro diverse persone 
Castagne infornate, Castagne speste (s ic) , Dogarelle, Carne salata ; 
ed avendo io scritto agli Uffiziah di Reggio per fare ess ; fede giurata 
se detto Pobzio abbia colà capitato, ed immesse le dette robbe, mi 
attestarono di nò, e ne tengo la fede di quelli in poter mio : Onde, 
fatto il conto del danno recato alla R. Corte per questa sola spedi
zione, importa per lo diritto di Tratta non pagato d o c 70. Di sorte, 
ohe fo conto che per tutt i li Fondaci di detta Prov.a ascende il danno 
soffrito dalla R. Corte a circa d o c Mille per ogni Anno. Sicché sti
merei doveroso ordinare sotto quelle pene che meglio parerà alla 
R.le Sopraintend.a, che gli Uffiziali di detta Prov.a dovessero sog
gettar gli Estraenti di robbe sottoposte alla R.ia Tratta di dar Piag
geria di immissione. Vi è più, perchè nelle istruzioni fatte dal Sig. Ba
rone D . Giacomo Guzzardi in tempo della di lui visita fu loro pre
scritto che per ogni Responsale di robba che oltrepassa il valore di 
doc. 6, si dovesse pagar solamente Carlini 2, da dividersi, e non arri
vando a tal somma, gratis. E per ogni Pleggeria d'immissione Car
lini 6 da dividersi, e per ogni presentata di fede d'immissione per 
cancellarsi la Pleggeria Carlini 2, da dividersi, per modo che PEstraente 
non verrebbe ad esser molto gravato nel pagamento dei diritti, e la 
R. Corte non soffrirebbe tanti danni gravissimi, che per insino adesso 
ha sofferto per tal cagione. 



Mi sembra parimenti opportuno e bisognevole, di riferire a que
sta B.le Sopraint.a che così nell'una come nell'altra Calabria, non 
si esigge nei R.i Fondaci il tv.s Dóhcmae, eccetto cbe in Cotrone e 
Reggio, indifferentemente sopra tutte le mercanzie, cbe s'immettono 
o si estraggono, così per infra, come per fuori Regno : ed in Cutro' 
(sic) si riscuote solamente per quelle robbe, che non nascono nel terri
torio, e non servono per uso e consumo dei Cittadini, per quanto 
fù da Me osservato nella visita di àmenduè dette Provincie. Quanto 
che, secondo il mio Corto intendere, stimo che si debbia detto ius 
Dohanae esigere dalla R.a Corte generalmente in ogni Regio Fon
daco, quante volte quello non appartiene al Barone, il qual ne hà 
special Concessione nel suo Feudo. 

Io non mi restringo a ciò credere ragionevole per la sola regola 
prescritta dagli autori, li quali an parlato in materie Doganali, che 
basta al Begio Fisco di esiggersi il vettigale in un solo Fondaco per 
dirsi egli nell'intenzione fondata ad esiggerlo in tutt i gli altri Fon
daci del Begno, perchè unico è il Fondaco, ma diviso per tanti luoghi, 
per commodo maggiore dei Sudditi, ma per altre più sode ragioni, 
che qui sottopongo alla savia censura e Dottrina dei Signori della 
Reale Soprainten.a. 

Primieramente egli è purtroppo noto, che questo Dazio è anti
chissimo, quanto sono antichi li Serenissimi Re di questi Regni di 
Napoli e di Sicilia, onde cader non può in dubio, che siasi egli sempre 
pagato in ogni età a beneficio del Fisco. Quindi per le Concessioni 
dei Feudi con amplissimi Privilegi, e con ispecial diritto delle Do
gane et redditibus Regiis si incominciò ad intorbidare così fatta 
esazione di piazza in guisa che ogni feudatario o per l'augea, in cui 
egli si ritrovava, o per gli tempi critici del Regno, procurò di cumu
lare a se tutt i li diritti dal Principe, e la total decadenza poi fù, all'or -

quando si incominciarono a dare in affitto le Regie Dogane, imper-
ciocbè i Fittuarii, non potendo nè volendo resistere alla gran pos
sanza dei Feudatarii, tralasciarono da per tutto di riscuotere il 
ius Dohanae ; Indi succedendo gli altri nen'affitto e ritrovando sif
fatto abbuso, trascurarono eziandio di riscuoterlo neppur nei casi 
che dalli Baroni non si potea nè devesi esigere. Ed ecco perchè ripi
gliatasi poi nel tempo del nostro felicissimo Governo l'amministra
zione delle Dogane in Demanio, si ritrovò tale abbuso, il quale però 
punto non può recar pregiudizio al Begio Fisco. 

Questo abbuso fu conosciuto già ad evidenza dal Signor Mar
chese di Squillace, ne procurò l'estirpazione coll'ordine da lui dato, e 
compreso nel Capo 23 delle istruzioni date alle stampe e pubblicate 
sotto il di 30 Ottobre 1752. Ed il Signor Barone Don Giacomo Guz-
zardi in tempo della visita da lui fatta in quelle due Provincie nel
l'Anno 1755, formando egli le debite istruzioni per lo regolamento 



delle Dogane, prescrive nel Capo 3 ; così di queste lasciate nel Fon
daco del Pizzo, come di quelle lasciate nella Calabria Citeriore ; « che 
in tutte le Dogane baronali, il Barone può esiggere nelle immissioni 
il Jus Doghanae, o sia- la Piazza della Contrattazione per quelle 
sole robbe, che servono per solo uso e consumo del Paese ; e nell'estra
zioni per gli soli generi nati nel proprio territorio. Ma se la robba che 
s'immettese per mare o per terra senza che avesse pagato in altre 
dogane agli ufficiali regii li diciotto g*. ad Oncia, il che dovrà costare 
dal Besponsale che l'accompagna, dovesse passare in altre giurisdi
zioni, o ne venisse da altri luoghi, per imbarcarsi in questo scalo e nella 
marine soggette a questa Dogana, in tal caso tutti li diritti inclusa 
la Piazza del Jus Dohanae spetterà alla sola Dogana Reggia, senza 
ohe il Barone possa pretendere cosa alcuna, come sta disposto nel 
Capo 23 delle Istruzioni stampate ». 

Ed indi nell'Anno susseguente 1756 con nuovi articoli soggiunse : 
« Che in tutte le Dogane Baronali, il Barone può solamente esiggere 
nelle immissioni il Jus Dohanae o sia la Piazza della Contrattazione 
di 18 g.a ad oncia per quelle sole robbe che servono per uso e consumo 
del Paese, o che depositate nei Magazzeni si contrattano e poi dai 
compratori si portano in altri luoghi dentro terra : Ma se le robbe 
che si immettessero e si fondacassero dovessero passare in altri 
luoghi fuori della giurisdizione senza contrattarsi, il Jus Dohanae 
spetta alla Dogana Eeggia ». 

E per la inviolabile osservanza di siffatte istruzioni, furon poi 
dati gli ordini convenevoli da questa Beai Sopraint.a. Ed in effetto 
nella provincia di Bari e per quanto si estende la giurisdizione in cui 
amministra detto Signor Barone Guzzardi, la B.a Corte essigge il 
Jus Dohanae in tutt i quei casi che quello non appartenga al Barone, 
il che nelle due Calabrie si ha voluto trascurare senza sapersi per 
qual ragione, che Io non la so discernere incontrario. 

Ed avendo l'illustrissimo Duca di Monteleone ricorso alla Beai 
Sopraintend. a in cui documentando per ispecial Privilegio il godi
mento di detto diritto di Piazza, nei casi di sopra descritti, ne domandò 
l'osservanza e la continuazione : E dalla detta Real Sopraintend.» 
in dicembre 1753 gli fu accordato ma con la espressa dichiarazione 
riserva e clausola : « Che per tutte quelle robbe che nascono fuori 
territorio e per transitum si trasportano in detti luoghi per estraersi 
in altre parti, non dovranno pagare al Signor Duca cosa alcuna, ma 
tutti i diritti all'Arrendamento dei ferri : e per quelle robbe che 
vengono da fuori territorio, sia per mare, sia per terra e che non 
servono per uso e consumo della suddetta città e terra, non dovranno 
pagare al Signor Duca, ma all'Arrendamento dei ferri tutt i i diritti, 
anche quello della Contrattazione ; ma se poi in detta città si con
trattassero e si portassero fuori, dovranno pagare al Signor Duca li 



g. 18 ad oncia della Contrattazione ed all'Arrendamento dei ferri 
tutt i gli altri diritti ». 

Ed ecco come chiaramente si è con giustizia prescritto, dichia
rato ed o rd ina to che la Eeggia Corte deve ragionevolmente riscuotere 
il Jus D o h a n a e in tutt i quei casi che al Barone non ispetta. Ed io 
ne sono rimasto molto trasecolato nel vedere che quegli ammini
stratori non an curato affatto l'osservanza di tali ragionevolissimi 
ordini. Anzi nel fondaco di Paola il Reggio Fisco ne soffre un altro 
danno peggiore, poiché per convenzione passata tra l ' I l l .mo posses
sore di quella terra e la Reggia Corte, questa gli paga doc. 50 l'Anno 
per la facoltà di potersi dalla medesima esigere il diritto di dogana 
e fondaco anche al Barone spettante in tempo solamente della fiera 
che ivi si fa agli 8 di Settembre. E pur ciò non ostante né l 'Amm. 
h a invigilato di farle fare l'esazione nè quegli ufnziali an curato di 
riscuoterla ; e perciò stimerei che si dovesse rinnovar l'ordine così 
nelle dette due Calabrie, come in tutt i gli altri luoghi del regno per 
l'esazione di quella a norma di quanto è stato antecedentemente 
determinato e risoluto. 

Dal senso del Capitolo 26 delle sudette Istruzioni fatte dal 
Sig. Marchese di Squillace si ritiene che non si possa immettere oglio, 
grano, o altro genere di robba dalla giurisdizione di una Dogana, o 
da altra senzaché Fimmittente ne facesse prima il debito rivelo nella 
Dogana in cui vuole immetterla, la quale sia tenuta far la bolletta 
sen licenza gratis e pervenuti detti generi si debbano notare dove 
sono stati riposte, esclusi semplicemente i Magazzeni situati nel Lido 
del Mare o vicini, e nei luoghi disabitati. Ma gli Uffiziali delle due 
Provincie per far frode a tal legge, e non dar la licenza gratis nulla 
curano il grave danno, che accaggionano alla Reggia Corte : Imper
ciocché in ogni conto quando taluno li richiede per un tal trasporto 
detta licenza, essi denegano quella, che dar dovrebbero gratis, ma 
vogliono per forza, e ne costringono l'Immittente a far la spedizione 
per la quale si esiggono per loro diritto Carlini due e per la Reggia 
Corte il Jus fundici : Dal che ne avviene che il Pubblico è ancariato, 
stante il più delle volte il diritto della cartella, che essi Uffiziali esig
gono importa più del diritto del fondaco : Ed inoltre la stima del-
l'oleo e dell'altre robbe che si trasportano in tempo della raccolta si fà 
al prezzo corrente, il quale suole essere sempre più basso di queEo 
che poi corre in tempo che siegue l'estrazione ; ma perchè la stima 
si trovasse già fatta, e pagato il fondaco non si ritorna a far di van
taggio e così la Beale Azienda ne soffre danni notabilissimi per la 
ingordigia degli Ufnziali ed il Pubblico ne resta oppresso. Sarebbe 
dunque convenevole e giusto che la Real Soprintendenza dasse gli 
ordini opportuni per l'osservanza di quanto si è detto di sopra e 
con la più precisa chiarezza. 



E gravezza maggiore soffre la povera gente per rispetto dell'Avi
dità di detti Ufflziali, li quali nonostante che il detto Signor Mar
chese di Squillace ha ordinato nel capitolo 27 di detto Banno, che 
gli Uffiziali non possono esiggere i diritti di firma sopra le robbe 
i'ondacate, nondimeno essi affatto non l'osservano, come se non vi 
fosse. Ed è cosa troppo lacrimevole il vedersi pratticare da loro, che 
per tenuissime robbe fondacate in questa Beggia Dogana di Napoli 
di valore di pochi Carlini, presentandosi poi la bolletta nelle Dogane 
di Calabria a pagar per la Reggia Corte la nuova Gabbella e qualche 
volta il Peso, s'è tale la sua natura che il più delle volte importa 
pochi grana, devesi però pagare Carlini due di presentata, ed altri 
^anti di spedizioni. Come per esempio taluno si porta da Napoli 
due donzine di cappelli della Afragola, che si stimano Docati 4, 
paga per detta quantità grana 4 e per Uffiziali grana 4, e passando 
in altre Dogane paga in ognuna due Carlini di presentata. Il che quasi 
ci ha tolto il commercio interno del regno, che ridonda sempre in 
detrimento della Reale Azienda, oltre delle miserie che si sono arre
cate ahi Sudditi del Re. Potrà dunque la Real Sopraint.a se non 
stima diversamente, prendere gli opportuni espedienti per dar frena 
a siffatto inconveniente ed estirparlo così per rispetto alle spedizioni 
che vengono per Mare come a quelle per terra. 

Di grave danno ancora riesce alle Regie Dogane il permettersi 
dagli Ufflziali della Calabria Citeriore, che le barche non prendono il 
carico per l'intiera di loro portata, nell'Estrazioni per fuori Regno : 
Imperciocché io costantemente ho sperimentato che tutte quelle 
barche e specialmente quelle dell'Isola d'Ischia che nella Calabria 
Citeriore soglion caricare 60 e 70 some di olio, perché costretti da 
quelli Ufflziali di caricare per intiero ; nell'altra Calabria poi prendon 
di carico circa la terza parte meno. Il che mi fa credere con sicurezza 
che tutto il di più se lo imbarcano in Controbanno. E però per evitare 
qualunque frode che può accadere, potrà degnarsi la Real Sopraint.a 
di ordinare che non si permetta a qualsivoglia barca, così estera come 
nazionale, tanto nell'una quanto nell'altra Provincia di caricare qua
lunque sorte di mercanzie per fuori del regno, se non per l'intiera di 
loro portata, a tenore degli ordini Reali emanati sin dall'Anno 1751. 

si valuta a Docati 18 il Cantaio e il vecchio a Docati 1 2 ; 
e la Cera Vergine ad un Carlino la Libbra, perchè così stanno tarif
fati nell'antica Tariffa dell'Anno 1666. Io ciò nonostante stimai di 
determinare nelle istruzioni da lasciate, che le suddette robbe 
si dovessero valutare con economia maggiore per la Reggia Corte. 
A cagion che siccome la Real Sopraint.a ragionevolmente soffre che 
le robbe di prezzo alterato in detta Tariffa si valutassero per profitto 
del Pubblico a prezzo più dolce, come in figura (?) la Saietta della 
Costi, l'Ammendole ambrosine e commune, il Riso di Salerno, il 



Zolfo, le Coppole di S. Severino, l'Aringhe, le Saraehe, il Campece, 
il Verzino (ì) ed altro ; così è ragionevole ancora che a prò del Eegio 
Fisco si aumentasse la stima di quelle, ohe in detta Tariffa sono per 
prezzo basso, tanto maggiormente ohe nelle istruzioni formate dal 
Summendovato Signor Borono Guzzardi nella Calabria Ultra, pre
scrisse di doversi fare la stima di tutte le robbe juxta valorem, col 
rilascio del 20%, e così si osserva. Sicché mi pare molto giusto di 
doversi ordinare agli Uffìziali della Provincia di Cosenza che dovessero 
regolare la stima del Bame nuovo a Due. 40, quella del vecchia a 
Due. 36, la Cera Cirina, a Docati 40 il Cantaio, e l'Indaco almeno 
a Carlini 20 il Botulo 





UN CENSIMENTO DI SCHIAVI IN TUNISIA 

OTTOCENTESCA 

Più olle censimento, si potrebbe definire mi indice generale degli 
schiavi posseduti dalla Reggenza in un determinato momento del
l'avventuroso regno di Hamouda ben AH 1 . 

Esso è costituito da due manoscritti inediti, che il notissimo 
specialista di oronache schiavistiche tunisine, Pierre Grandchamp, 
ha creduto, con gentilezza amichevole, comunicarmi in visione. Sono 
privi di data, ma congetture sorrette da notizie rintracciate nell'Ar
chivio della Chiesa cattolica di Santa Croco in Tunisi, e dal sussidio 

1 I I quinto Bey (1782-1814) della dinastia ancora regnante sotto 
la protezione della Francia. Cfr. P I E R R E GRANDCHAMP, Arbre généafo-
gique de la famille hassanite (1705-1936). Extrait de la « Revue Tuni-
sienne » N. S., Nos 27 et 28 - 3e. et 4.e trimestres 1936. Sulla perso
nalità di questo sovrano barbaresco, e sull'importanza assunta dalla 
corsa durante il suo lungo dominio non sono avaro le testimonianze 
del tempo. Spettatore coinvolto in quasi tutte le vicende dei tenta
t iv i napoleonici in Africa settentrionale, dimostrò una certa abilità 
politica, non disgiunta da vantaggi positivi per la sua potenza di 
principe musulmano. Fra gli intrighi della Francia e dell'Inghilterra 
riusciva operare con destrezza, mediante un nugolo di consiglieri 
fioriti alla sua corte dalle più disparate contrade del Mediterraneo, 
fra cui eccellevano non pochi rinnegati e schiavi italiani. In u à 
« Mémoire pour servir d'instructìon au citoyen LaHement, Agemi ex-
traordinaire allant à Tunis » del 1794, Hamouda è descritto come 
« caractère emporté, entier dans ses volontés, livré à des hommes 
eorrompus, compagnons ou agents de ses plaisirs. » Cfr. Correspon-
danee des Beys de Tunis et des Oonsuls de France avee la Cour, 1577-
1830, par E. P L A N T E T , Paris, 1899, Voi. I l i , pp. 227. Ed ancora, 
nel 1796, alludendo al Bey, un Agente consolare francese riferiva 
che la Beggenza « entourée d'un tas d'italiens sans principes, et nos 
ennemis, a de la peine à croire à l'affermissement de la Républi-
que francaise et agit d'aprés cette opinion. « Cfr. Le citoyen Louis 
Quiraud pioconsul de la Bépublique francaise à Tunis (12 amil-20 set
tembre 1796). Correspondance et documento inèdito pubMés par P I E R R E . 



che offre l 'opera monumen ta l e del P l an t e t 1 possono farli assegnare 
al p r imo decennio del secolo X I X . Di forma bislunga, il p iù volumi
noso h a per t i to lo : Nota de' Schiavi. L a curiosa l is ta 2 , che racchiude 
ol t re mille e c inquecento nomi , è suddivisa in capitoli , o sezioni : 
Bardo ; Bardo Da Sidi Ottomano ; Da Mohamed Rais Capitano ; 
Da Sidi Mahmud ; Da Sidi Ismail ; Da Sidi Assen (morto) ; Da Sy 
Soliman Aga ; Bardo Guardarobbe ; Bardo Giardinàri ; Guarda Scarpe ; 
Bantacini ; Gomagini ; Guardabagno ; Guani'armi ;. Biet Hasenadar ; 
Alla Camera de' Forastieri ; Dal Scrivano Grande ; Cavagini ; Alla 
Cucina ; Alla Casa Grande ; Alla Casa Nuova, ; Dall'Imen ; Dal 
Medico ; Dal Gaja ; Alle Carrozze ; Al Beit Laut ; Da Sidi Mustaja 
Goggia ; Bais al Bardo ; Schiffa. di Lilla Kadugia ; Piccoli ragazzi, 
alle case ; Dall' Uhil ; Da Sidi Ottoman ; Manuba ; Nel giardino del 
Sappatappa, ma schiavi del patrone; Portofurina.; Hafsia ; Caspa; 
Al Divano ; A Ramadàn Bey ; al Deylettli ; Al Ospitale. ;, In Tunisi ; 
Donne Schiave nella Gasa grande ; Donne Schiave alla Casa Nuova ; 
Donne Schiave in Casa di Sidi Mahmud ; Donne schiave dall' Ulcil ; 
Donne Schiave alla Manuba ; Donne Schiave in Tunesi ; Donne in 
consegno dal Greco dell'Acqua ; Donne in consegno di Abedelcherim, 
Lucchil dieffe. 

L'a l t ro , meno denso di pagine, p o r t a sul frontespizio, l ' indica
zione p iù esplicita di « Nota dei Schiavi del Bey ». Anch'esso di for
m a t o bislungo (0,37 X 12%), si compone di 42 fogli, inclusa la .co
per t ina , e di cui 23 sono r imas t i in bianco.. Mancano qui —• nei con
fronti del precedente manoscr i t to —• t u t t i gli schiavi l iberat i (« an
dati ») ; t u t t i gli schiavi dei differenti paesi d 'Europa , eccetto pochi 
tedeschi , e all ' infuori degli i ta l iani ; t u t t i i r i sca t ta t i ; t u t t i i t a b à r -

GEANDCHAMP , Tunis , 1 9 1 9 , p p . 67- Secondo un viaggiatore inglese 
ehe visitò la Tunisia nel 1 8 0 8 , H a m o u d a aveva «-une facilité sur-
p renan te à démélér » quelli che : l 'accostavano ; « sa manière de ra i -
sonner » era «cour te et pressante. .• ». L ' a r t e di dissimulare gli era 
familiare, e reci tava «son iòle en comédien consommé ». Possedeva 
« beaucoup d 'espr i t nà ture l » ; par lava , leggeva e scriveva l 'arabo e 
il turco , nonché la « langue franque, espèce d ' i ta l ien en usage dans , 
le pays . I l ava i t essayé d 'apprendre à l ire e t à écrire le Toscan ; mais 
les chefs de la loi l 'ont comme force à abandonner .ce t te é tude. . . », 
s t i m a t o come indegno per lui. Cfr. Nouveau voyage à Tunis. Publié 
en 1 8 1 1 pa r M . THOMAS MAGGIL , et t r adu i t de l 'anglais. . . pa r A L E 

X A N D R E L O U I S E A G N E N E A U D E LA C H E S N A T E , Par i s , 1 8 1 5 , pp . 1 3 - 1 4 . 
1 Op. cit., pass im, voi. I I I . . ,,•.; ... < 
2 Sarà pubbl ica ta pross imamente dal GRANDCHAMP. 



c h i n i 1 ; tutte le donne, salvo qualcuna; tutt i i rinnegati e quelli 
riportati come « turchi » ; tutt i i morti, eccezione lat ta per quattro 
0 cinque, ed infine, quasi tutt i gli schiavi distaccati in Portofarina, 
alla Goletta, ecc. 

È questo il documento che, trascritto integralmente nella so. 
stanza, nella grafia e nella disposizione degli elenchi, interessa la 
Calabria la Lucania e il resto del sud d'Italia. Per facilitare raf
fronti e controlli, si è proceduto alla seguente tavola statistica, fa
cendo precedere la quantità degli schiavi dai toponomi in ordine 
alfabetico : — Agosta 2 , 1 1 ; Ancona, 1 ; Argusto, 1 ; Avigl iano 3 , 2 ; 
Avola, 3 ; Bari, 1 4 ; Barletta, 2 ; Bianco, 6 ; Bisceglie, 1 ; Bocchi-
gliero, 1 ; Borgia, 1 ; Cagliari, 9 ; Galopezzati, 1 ; Canicatti, 1 ; Capo 
Sta Maria*, 3 ; Capraia, 1 ; Capri, 6 ; Caramanico, 4 ; Carovigno, 1 ; 
Catania, 1 ; Catanzaro, 3 ; Castellammare 5 , 2 ; Castelvetrano, 2 '; 
Catignano, 5 ; CeUco ( ? ) , 1 ; Cerva, 2 ; Civitavecchia, 8 ; Conca 6 , 2 ; 
Corfù, 3 ; Cotrone, 7 ; Pavignana, 3 ; Fermo 7 , 1 ; Foria, 7 ; Fu-
scaldo, 1 ; Gaeta, 4 ; Gallipoli, 2 ; Genova, 5 ; Girgenti, 8 ; Giuliana, 1 ; 
Ischia, 1 3 ; Isola di S. Pietro, 4 ; Lecce, 1 ; Licata 8 , 2 ; Lipari, 9 ; 
Livorno, 2 ; Longono 9 , 1 ; Malta, 3 ; Marsala, 2 ; Massa 1 0 , 2 ; 
Messina, 7 ; Meta, 9 ; Milazzo, 1 ; Modica, 1 ; Mola di Bari, 6 ; Mol
letta, 3 ;Monte , 1 ;Montepeluso 1 1 , 1 ; Napoli, 1 3 ; Otranto, 3 ; Palermo, 
1 2 ; Palma in Toscana, 1 ; Pantelleria, 4 ; Pescara 1 2 , 1 ; Piana dei Greci, 

1 ; Pisciotta, 2 ; Ponza, 2 ; Portici, 3 ; Positano, 9 ; Praiano, 1 ; Presicce, 
2 ; Procida, 2 8 ; Beggio Cai.13, 1 ; Besina, 6 ; Boccella, 2 ; S. Aniello, 6 ; 

1 Discendenti degli abitanti dell'isola di Tabarca, insieme agli 
schiavi recenti di S. Pietro in Sardegna ( 1 7 9 8 ) . 

2 Agusta per Augusta, e, quindi, deformato in Agosta % Non è 
probabile che si tratti di Agosta nel Lazio. Forse L'isola di Lagos tà* 

3 Certamente Avigliano di Lucania. 
*Nei documenti parrocchiali di Santa Croce in Tunisi è asse

gnato alla Calabria. Cfr. A. RIGGIO, Schiavi calabresi nell'ospedale 
Trinitario di Tunisi, in questo A.S.C.L., fase. I, 1 9 3 8 , pp. 4 3 . Che 
non sia Capo Santa Maria di Leuca ? 

5 Quale dei sei Castellammare esistenti ? 
6 Conca della Campania, o Conca Marina > 

7 Nel manoscritto c'è Portofermo. 
8 Ossia Legata e Alicata dello scrivano beylicale. 

9 Oppure Longano ? 
1 0 Massa d'Albe, Massa della Lucania, Massa Fermana, ecc. * 
1 1 Oggi Irsina in Lucania. 
1 2 Pescara, o Pescara del Tronto ? 
1 3 O meglio, Riggio. 



S. Benedet to 1 , 5 7 ; S. Giovanni 2 , 1 ; Sta Margherita 3 , 3 ; S. Se
vero, 1 , Sciaeea, 8 , Scicli, 1 9 ; Scisciano, 1 ; Siano, 3 ; Siracusa, 2 ; 
Sorrento, 1 1 ; Spaccaforno, 1 ; Taormina, 1 ; Termini 4 , 1 ; Torre 6 , 
2 6 ; Torre del Greco, 2 ; Trani, 7 ; Trapani, 1 8 ; Trezza 6 , 2 ; Usti
ca 7 , 1 ; VaccarizzcP, 1 ; Ventotene, 2 ; Vietri, 1 ; Vico 9 , 7 . 

Sono da aggiungere 2 3 «di Calabria», 1 «Genovese», 1 « Im
per ia le» 1 0 , 1 3 «Messinesi», 1 «Polacco», 9 « Procitani », 4 «Sardi», 
7 « Siciliani », 1 1 « Todeschi », nonché 9 senz'alcuna indicazione di 
origine, e 1 9 di paesi introvabili nei dizionari geografici consultat i 1 1 . 

Per ciò che concerne particolarmente i calabresi, si avverte che 
nella « Nota dei Schiavi del Bey » mancano diversi gruppi di schiavi 
elencati nella « Nota de' Schiavi », e che vengono qui riepilogati : 
— Gaetano Astorino da Cosenza 1 2 , Giuseppe e Nicola Muscolo da 
Boccella, Giovanni Morto da Catanzaro, « Nel giardino del Sappa-
tappa13 ; Caterina Armena da Bianco, Angela Fulco da Riggio, 

1 S. Benedetto del Tronto, S. Benedetto Ubano o quale altra 
città di questo nome ? 

2 e 3 Quale fra i numerosi omonimi % 
4 Termini Alta, o Termini Imerese ? 
5 Senza dubbio, Torre del Greco o Torre Annunziata. 
6 Trezzo d'Adda, o Trezzo Tinella ? 
7 Isola d'Ustica ; nel manoscritto, « Lufrica » e « Lustrica ». 
8 Vaccarizzo Albanese, o Vaccarizzo di Montalto Uffugo ? 

o quale altro Vaccarizzo ? 
9 Certamente Vico Equense, perchè nei libri parrocchiali di 

Santa Croce abbondano schiavi di tale paese. 
1 0 Di nazionalità austro-ungarica. 

1 1 Eccoli i nomi delle località forse mal riferiti, Tuferro, Cangr.. 
Caneealfimi, Aururi, Menefra, S. Pietro Marco, S. Pietro la Macchia, 
Pozzochiaro, S. Alicante. Da ritenere che dalla quantità numerica 
degli schiavi sono stati sottratti molti nominativi doppi, i quali, però 
furono mantenuti nella pubblicazione presente per non diminuire 
l'originalità del documento. 

1 2 1 cappuccini di Santa Croce lo segnarono « di Cotrone », a 
meno che non si tratti di omonomia. Cfr. A. RIGGIO, op. cit., pp. 4 3 . 

1 3 Youssouf-Knodja, ministro guardasigilli di Hamouda Bey. 
« C'est un esclave géorgien qui fut présente au Bei dés ses plus jeunes 
ans, à cause de sa beautè remarquable... il est cruel, vindicatif, 
jaloux, intrigant et avare... Ses nombreux esclaves sont mal nourris, 
mal entretenus, soumis à de plus rudes travaux que les autres... 
Cfr. T. MAGGIL, op. cit, pp. 2 5 - 2 6 . Per contro, nel 1 8 0 4 , gli schiavi 

cbe servivano « il Zappi-Tappa, ossia il ministro di Stato sono da 



Grazia Fallidi da Bianco, « Donne Schiave in Casa di Sidi Mahmud »I; 
Raffaele Bruno di Calabria, morto 2 , « da Sidi Mahmud Bardo » ; 
Luigi Brasimo di Calabria, « da Sidi Ottoman » 3 ; Calogero Buono 
da Catanzaro 4 « Manuba » ; Gaetano Cicco da Cotrone, Donato 
Chiaretto di Calabria, Mario Capone di Calabria, « da Sidi Ottoman»; 
Domenico Corrialo di Calabria, « Portofarina » 5 ; Anselmo Cataldo 

esso regalati al venir d'ogni inverno di un corto ma forte cappotto... 
« Cfr. F. CARONI, Bagguaglio del viaggio compendioso di un dilettante 
antiquario sorpreso da' corsari, ecc., Milano, 1 8 0 5 , pp. 1 0 3 . 

1 Cugino di Hamouda, s'impossessò del potere uccidendo Oth-
man, fratello di costui ( 1 8 1 4 ) . «...aussitót aprés l'assassinat de son 
cousin, se placa sur le tróne et fit appeler le sieur Mariano Stinca, 
et, aprés lui avoir fait de violents reproches sur la manière dont 
il s'était comporté envers les Princes de la famille et mème 
envers les chrétiens, et lui avoir fait avouer qu'un médecin renié, 
Venetien et lui avaient empoisonné Sidi Hamouda Bey, il lui fit 
couper la tète . Le medecin renié fut aussitòt assassine ». Cfr. E. P L A N 
TET, op. cit, Voi. I l i , pp. 5 3 0 . Mahmud regnò e visse fino al marzo 
del 1 8 2 4 . 

2 2 2 maggio 1 8 0 1 . Cfr. A. BIGGIO, op. cit, pp. 4 3 . 
3 Appena morto Hamouda, il 1 5 settembre 1 8 1 4 , gli successe 

Othman, dopo il rifiuto dei suoi cugini Sidi Mahmoud e Sidi Ismail. 
Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, voi. I l i , pp. 5 2 5 . Ma questo Principe era 
« sans talent pour régner, ayant toujours vécu dans une sorte d'obs-
curité, tenu óloigné des affaires, couvert de dettes, et empruntant 
sur gages ». Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, voi. I l i , pp. 5 2 6 . Nella notte 
dal 2 1 al 2 2 dicembre Mahmoud, con i suoi due figli Sidi Hossein 
e Sidi Mustapha, « avec une centaine de conjurés pris les armes et 
marcha droit aux appartements du Bey », ed uccise il povero 
Othman. Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, pp. 5 2 9 . 

4 Lo stesso soggetto è ripetuto come Catorio Buono. Risulta 
trasferito alla Goletta (« andato G ».). 

6 La cittadina di Portofarina, a nord di Tunisi figura, sotto i 
Bey, porto fortificato fin dal 1 7 7 0 . La sua efficenza bellica prove
niva specialmente dagli Stati cristiani in continuo antagonismo 
presso la Corte barbaresca. Nel 1 7 9 2 il Devoize, console di Francia 
ne visitava i lavori in corso, accompagnato dal primo ministro 
Mustapha-Khodja, e, nel contempo, una nave danese sbarcava per 
conto del Bey « 3 0 canons de fer avec leurs affuts ; 6 , 0 0 0 boulets ; 
4 2 gros càbles ; 1 0 0 barils de poudre ; 2 0 balles de toile à voiles ; 
6 0 0 quintaux de cordages pour les manoeuvres... «Cfr. E. PLANTET, 
op. cit, voi. I l i , pp. 1 6 e 2 1 5 . Lo stesso Devoize si compiaceva di 



di Calabria 1, « Hafsia » ; Bafaele Cataldo di Calabria 8, « Al Di
vano » ; Rosa Corra e Maria Antonia Corra da Cotrone, « Casa Grande» ; 
Giuseppe e Cosimo Fulco da Riggio, « da Sidi Ottonmn ; Francescan-
tonio Fosco da Catanzaro, « Manuba (Gafessia)3 ; Francesco Fran-
zea di Calabria, « Portofarina » ; Luigi Gagliardo di Calabria « riscat
tato », « Bardo » ; Maria Gelliniora di Calabria, madre di Nunzia 
Rausa, « sua figlia », Donne Schiave dall' Vkil » 4 ; Antonio Josso di 
Calabria, « Portofarina » ; Giuseppe Januzzi da Fuscaldo, « Goletta » 5 '• 
Domenico la Coverta di Calabria, « da Sidi Ottoman » ; Antonio 
L i o t t a 6 da Cosenza, « Manuba (Gafessia) ; Maria Luffrea da Co 
trone, « Casa Grande » ; Francisco Medici da Bianco, « riscattato »; 

« da Sidi Ottoman » ; Vincenzo Massara di Calabria, « da Sidi Otto 
man » ; Giuseppe Mambrena di Calabria, « Portofarina » ; Camillo 
di Nicola Negro di Calabria, « Manuba » ; Nicola Pungitura di Cala
bria, « Portofarina » ; Vincenzo Ritonnaro da Cosenza, « Manuba » 
(« andato ») ; Ignazio Russo da Catanzaro, « Caspa » 1 ; Giuseppe 
Samà di Calabria, « Manuba » ; Michele Treccino da Cosenza, « Ma
nuba » (« andato ») ; Michele Trichieri da Cosenza, « Goletta » ; Fran
cesco Urzio da Cotrone, « da Sidi Otman » ; Vito Maria Vitali 8 ; 
« da Beit Hasenedar Bardo » ; Dom.co Vitali piccolo ragazzo suo 
figlio ; Giuseppe Ma Vitali « renegado », « Manuba » ; Dom.ca Ant.a 
Bella Vitali, « Donne Schiave nella Casa Grande »; Domenico Vitale, 

comunicare al Segretario della Marina, Barone Lacoste, che l'arse
nale di Portofarina « est bien pourvu, l'activité y régne, les armements 
qui s'y trouvent se composent d'un vaisseau, de cinq barques, de 
deux cbebecks et de trois galiotes prètes à sortir. Trente petits arme
ments sont actuellement en course ». Cfr. E. P L A N T E T , op. cit, 
voi. I l i , pp. 2 1 6 . 

1 II Cataldo era di S. Lucido. Un atto di battesimo del 7 feb
braio 1 7 8 8 lo fa conoscere come padrino di un Giuseppe Morelli 
« di Carmine Morelli di Bagnara in Calabria ». Cfr. Archivio di S. Croce 
registro « Batt. dal 1 7 3 6 al 1 8 3 9 ». 

2 Con annotazione « andato », cioè, liberato. 
3 Gafessia lo stesso di Hafsia, fabbrica d'armi. 
4 Specie di intendente. 
5 II celebre porto militare e commerciale della Tunisia corsara. 
6 Aliotta per i cappuccini di S. Croce, e giustiziato il 1 4 dicem

bre 1 8 0 4 . Cfr. A. BIGGIO, op. cit, pp. 4 4 . 
7 La cittadella che sorgeva sul punto più elevato della città 

di Tunisi, in prossimità di « Dar-el-Bey » (Palazzo del Bey). La Casba 
vi è tuttora, trasformata e adibita a caserma per la truppa francese 

8 Non è citata la nazionalità, ma la Chiesa di S. Croce lo ha 
compreso fra i calabresi. Cfr. A. B I G G I O , op. cit, pp. 4 3 , e nota 7 . 



figlio di Dom.co Vitale, « Casa Grande »; Vincenzo Zinzi da Catan
zaro, « Maram del Bardo ». 

A quale anno si debbono, precisamente, i due precitati mano
scritti ? 

È da osservare, intanto, la differenza numerica cbe si constata fra 
i due singolari elencbi. È evidente cbe il primo è un esteso indicatore, 
e, forse, completo degli schiavi domiciliati nelle località più impor
tanti della Reggenza. Non è certo, però, anche se l'ipotesi è indovi
nata, che si possa trattare di tutte le collettività schiave, e tanto 
meno degli isolati nelle famiglie private, giacché l'assenza di nomi 
riferentisi a luoghi dell'interno tunisino (Sfax, Snsa, Caruano, ecc.) 
colpisce e legittima il dubbio che il censimento sia parziale 1 . 

Perchè la compilazione delle due liste ? Motivi d'ordine ammini
strativo dovevano, certamente, richiedere una situazione quotidiana 
della residenza e delle mansioni degli schiavi. Com'era organizzato 
un tale sistema statistico, e da chi venivano eseguite le scritture 
necessarie ? La calligrafia è unica e costante, a parte qualche ag
giunta di nessun valore. Pagine e capitoli dei fascicoli sono disposti 
in modo da supporre che il metodo delle registrazioni sia stato quello 
di un ruolino permanente degli schiavi, soggetto alle modifiche sal
tuarie dei bisogni beylicali ed alle raffiche della morte. Soltanto così 
si possono spiegare alcune anomalie di cronologia ohe emergono 
dalla comparazione coi registri parrocchiali di Santa Croce. Ammet
tendo che la « Nota de' Schiavi », cioè il manoscritto più ricco di ta
belle statistiche, sia — come sembra — del 1 7 9 8 o 1 7 9 9 , non si com
prende perchè in esse v i debbano essere inclusi captivi deceduti, 
ad esempio, nel 1 7 9 5 . Perchè ciò sia avvenuto, si deve pensare ohe 
la lista abbia origini frammentarie, provenienti da altri censimenti 
oggi distrutti o dispersi. Naturalmente, l'ipotesi è arrischiata, ma 
volendo escluderla non resta che la semplice supposizione di un 
elenco stabilito, senza serio controllo, dopo la peste del 1 7 9 7 2 . Per 

1 Schiavi e rinnegati vi furono sempre nell'interno. Il natura
lista Desfontaines, nel 1 7 8 4 , s'incontrò a Caruano con un rinnegato 
italiano di eccezione, il quale gli fece da guida preziosa nella visita 
della Grande Moschea, e gli copiò, financo, due iscrizioni latine. 
Cfr. Fragmens d'un voyage dans les Bégences de Tunis et d'Alger 
fait de 1 7 8 3 à 1 7 8 6 , par L O U I C H E R E N É D E S F O N T A I N E S , publiés par 

M. D U E E A U de la MALLE, Paris, 1 8 3 8 , pp. 6 0 . Fra il 1 8 0 6 ed il 1 8 0 7 

parecchi schiavi morirono al Kef. Cfr. Arch. di S. Croce. 
2 « La peste régne toujours à Tunis ; elle a fait beaucoup de 

victimes parmi les esclaves du Bey ; aussi les rachats sont-ils de plus 
en plus difficiles ». Cfr. lettera del 9 luglio 1 7 9 7 al ministro Delacroix 
in P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , pp. 3 2 2 . 



il flagello che aveva spopolato i bagni — come lo conferma il libro 
dei morti di Santa Croce — si sarà sentita la necessità di censire i 
superstiti, e, contemporaneamente, avere un quadro delle disponi
bilità atte al cambio e al riscatto con le nazioni cristiane, specie con 
la Francia 1 . Se nella compilazione vi furono errori, essi vennero 
rettificati con le menzioni «andato», «andato a... », «morto», «riscat
tato ». La data del 1797 sembra accettabile ancbe percbè a capolista 
degli schiavi elencati vi figura l'enigmatico Mariano Stinca, segre
tario particolare di Hamouda B e y 2 , e, quello che più importa, 
contraddistinto dalla qualifica strana di « guardagolfa ». Tale carica 
di cui non si conosce, per ora, alcun che di sicuro, è precedente, 

1 II console Devoize, ritornato in Tunisia il 2 ottobre 1797 
per riprendere il suo posto lasciato nel 1796, iniziava subito trattative 
col Bey per liberare un certo numero di schiavi. Cfr. E. P L A N T E T , 
op. cit, voi. I l i , pp. 331 e segg. 

2 Quando cadde in schiavitù, e quando venne in Tunisia lo 
S t i n c a ! Probabilmente, nel 1795, allorché... «Les corsaires du Bey 
et de Sidi Mustapha » erano m corsa ed avevano fatto « beaucoup 
de prises, la plupart napolitaines. « Cfr. E. P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , 
pp. 255. È certo che lo Stinca era già schiavo nel 1798. Dall'elenco 
« Dei Cresimati il giorno venticinque Febbraio 1798 dall'Illmo e 
Bmo Monsig.re Gio Alasie Vicario Generale Apostolico delle Missioni 
d'Algeri e Tunisi specialmente Delegato dal Regnante Sommo Ponte
fice Pio VI » si sa ch'egli fu padrino di un Vincenzo Parascandolo 
« cresimato nella Cappella del Bardo dal Sud.0 Monsignore il di quindici 
Aprile \19otto ». Cfr. Begistro dei battesimi dal 1736 al 1839, Archivio 
di Santa Croce. Era uno dei personaggi « les plus influens à la cour 
de Hamouda-Pacha, et le chef des autres esclaves. » Si rendeva utile 
al Bey per la sua conoscenza dell'arabo e perchè « interprete prive 
pour la traduction des lettres... des consuls européens ». Cfr. T. MAGGIL 
op. cit, pp. 28. È allo Stinca, indubbiamente, che si deve una con
venzione di pace e di rapporti commerciali, ottenuta dal Bey nel 
marzo 1814, in favore del regno di Napoli. Suo nipote Benato De Mar
tino che trattò l'accordo diplomatico, e che fu poi, dal 1816, primo 
Console generale de? Borboni in Tunisia, non avrebbe potuto rea
lizzare, forse, alcuna tregua senza la collaborazione del fortunato 
favorito. Sulla tragica fine di Mariano Stinca, originario di Sorrento, 
e di cui sarebbe interessante uno studio concernente la sua att ività 
politica presso la Corte beylicale tunisina, si vedano A. B O U S S E A U , 
Annales tunisienne, ecc., Alger, 1864, pp. 293, 294, e E. P L A N T E T , 
op. cit, voi. I l i , pp. 530. 
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senza dubbio, all'altra pili onor-fìca, ebe nel Plantet, per la pr'mà 
Tolta, è riferita nelle corrispondenze del 1 8 0 0 K 

Comunque, il succinto esame interpretativo che precede, era 
indispensabile per appurare i diversi lati oscuri che presenta la «Nota 
de' Schiavi », circa l'anno in cui venne redatta. 

Non così della minore lista, qui pubblicata. Si può affermare, ma 
senza insistere, ch'essa è posteriore al 1 8 0 1 , posto che nessun schiavo 
morto, fra i suoi nominativi, è segnalato nei libri di Santa Croce, 
prima del 1 8 0 0 . 

Precisamente fra i calabresi, un Raffaele Bruno, deceduto nel 
maggio del 1 8 0 1 2 , manca dal numero dei censiti. Il fatto che la 
« Nota dei Schiavi del Bey » contenga — tolti pochissimi tedeschi, 
un polacco e qualche greco — soltanto soggetti di nazionalità i t a ; 

liana, permette di arguire che la stessa sia del 1 8 0 2 , quando, cioè, 
le relazioni franco-tunisine ritornavano amichevoli. Scrivendo a 
Napoleone, il Bey annunziava di aver liberato trenta cinque schiavi 
cristiani, sudditi di paesi « qui étaient ci-devant ennemis de notre 
Régence, et qui sont aujourd'hui sous votre domination » 8 . Ma 
quello ohe più conta in appoggio alle suesposte considerazioni inda
gatrici è la lettera che il Devoize inviava al Talleyrand, in data 
15 marzo 1 8 0 2 : — « J'ai insinué au Bey qu'il devait au Premier 
Consul de la République, cornine Président de la Cisalpine, l'hommage 
de la liberté de tous les Cisalpins en captivité ; il ne s'est trouvé 
qu'une jeune femme (Thérèse G-aliberti, Milanaise) qu'il a délivrée 
sur-le-champ... » 4 . 

Ora, la Galiberti esiste — e con lei un Francesco Galiberti, suo 
marito — nella «Nota de' Schiavi», ma è assente nell'altra che c'in-

1 In occasione dell'armistizio concluso fra la Tunisia e la Fran
cia — 2 7 agosto 1 8 0 0 — il console Devoize, in una lettera a Talleyrand 
chiede alcuni regali per i Ministri del Bey, nonché «pour Mariano 
Stinca, secrétaire particulier... qui, sans cesse auprés du Bey, a tous 
les moyens de nuire et de servir. ». Da un « Etat des présents proposés 
par Devoize pour le Bey et ses ministres », risulta assegnato allo Stinca 
« une montre et sa chaine ». Cfr. E. P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , pp. 4 1 3 . 

2 Cfr. A. RIGGIO, op. cit., pp. 4 3 . 
3 Cfr. E. P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , pp. 4 3 0 . Nell'Archivio di 

Dar-el-Bey di Tunisi — che bisognerebbe esplorare a fondo, specie 
per ciò che riguarda la Francia ed i vecchi Stati italiani — esiste 
un « Etat nominati] des esclaves affranchis par le Bey de Tunis et remis 
au Consul general Devoize le 18 ventose an X », Alza « France 1 7 1 0 -
1 8 8 3 ». Così il P L A N T E T , in op. cit., voi. I l i , pp. 4 3 0 . 

4 Cfr. E. P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , pp. 4 3 2 . 



teressa da vicino. Ne consegue che il censimento si debba circoscri
vere fra il 1 8 0 2 e gli anni successivi 1. 

Del resto, come ottemperare all'articolo V i l i del trattato sti
pulato il 2 3 febbraio del suddetto anno 1 8 0 2 tra la Francia e la Reg
genza ? Reciso e tassativo prescriveva : « Tout individu d'un pays qui, 
par conquéte ou par traité, aura été réuni aux Etats de la Bépubb 
que franèais, et qui se trouverait captif dans le royaume de Tunis, 
sera mis en liberté sur la première réquisition du Commissaire de la 
République... » 2 . 

Nobile e generosa opera redentrice della Francia napoleonica ; 
ma, chi può dire quanti italiani, per effetto della schiavitù, furono 
assorbiti dalla società islamica tunisina ? Il pensiero corre, pure, ai 
moltissimi che, fin dai primi decenni dell'Ottocento, abolita la corsa, 
rimasero e vissero da liberi cittadini in terra africana 3 . 

Tunisi. 

A C H I L L E RIGGIO 

XA Santa Croce, nel registro dei morti, e in data del 9 marzo 
1 7 9 7 , si legge : « Maria Fortunata figlia di Francesco e Teresa GaUi-
berti di Binasco nel Milanese Schiavi nel Bardo dopo quattro giorni 
di vita, volò al cielo ». Ed il 7 settembre 1 7 9 9 , moriva « alla Manuba » 
Francesco Galliberti, « Schiavo di S. Eccellenza il Bey », « milanese ». 

2 Cfr. E. P L A N T E T , op. cit., voi. I l i , pp. 4 2 9 . 
3 Dall' Archivio di Santa Croce si ricava : —• « L'anno del Signore 

mille ottocento vent'otto ed airi quatordioi di settembre morì alla 
Manuba Campagna di Tunisi, muniti dei SSmi Sacramenti Gennaro 
Fiorentino d'anni circa settanta nativo di Napoli, al Molo Picedo (?), 
antico schiavo in Tunisi, di condizione agricoltore, ammogliato con 
Elena Esposito, e nel giorno seguente il suo corpo fu sepolto nel Cimi
tero cattolico di questa Città di Tunisi, detto di St. Antonio — come 
da deposizione giurate dei due sottoscritti Testimoni oculari — li 
1 9 settembre 1 8 5 8 — Eaffaele Savarese, F. Calona, P. Anselmo de 
Arcs Cancelliere ». 

Il Fiorentino, com'è facile controllarlo, era compreso nella 
«Nota dei Schiavi del Bey», sezione «Schiavi nella Maram del Bardo». 



NOTA D E I SCHIAVI D E L B E Y 1 

Mariano Stinca di Sorrento ; Fortunato Busseto di Pantelleria ; 
Francesco Catania di Trapani; Gio.Batta Schiattino di Genova ; 
Giovanni Eonere (riscattato), Todesco ; GiovannieUo Mennella, 
Torre ; Francesco Peris, Torre ; Giovanni Federico (Cavacino) 2 

Trapani ; Antonio Casteglione, Procita ; Zaccaria Giordano, Vietri ; 
Nicola Ricevuto, Proci ta; Domenico Fiorrentino, Proci ta; Pietro 
Guida, Civitavecchia ; Gio.Giuseppe Laverò, Furia ; Michele d'Asta 
(Manuba) 3 , Favignana ; Vincenzo Dominici, Lufrica; Gabriele 
di Martino, M e t a ; Gesuè Gargiulo, Pozzochiaro ; Tommaso di Mar
tino (mori) 4 , Meta ; Gaetano Luffreo, Cottone ; Francesco Luffreo, 
óótrone ; Salvatore Savarese (Manuba), Vico ; Mariano Cannavate 
(Manuba), Meta ; Salvatore Scotto (Manuba), Procita ; Vincenzo 
Caruso, Proeita ; Pietro Angelino, Civitavecchia ; Antonio Cardone 
R a i s B , Civitavecchia ; Antonio Lucignano, Civitavecchia ; Gio. 
Pietro Pignataro, Calabria ; Gennaro Tambasco, Trapani coco ; 
Raffaele di Gaeta, Castellammare ; Ignazio Gargiulo, S. Aniello ; 
Antonio Castellano, S. Amelio ; Gesué Porzia (Castello 6 ) , Meta ; 
Antolino Gargiulo, S. Aniello ; Bastiano Noè Rais, Agosta ; Domenico 
Ant.nio Paolini, Pasitana ; Francesco di Gennaro, Civitavecchia ; 
Tobia Canfareso, Pozzochiaro ; Domenico Scotto, Procita ; Bartolo 
Terranova, Trapani ; Carmine Dioguardi dell'Isola S. Pietro ; Pa
squale Vacco dell'Isola" di S. Pietro ; Gaetano Veneziano, Saragusa ; 
Andrea Martigano di Congr 7 ; Salvadore Savarese, Vico. 

1 Questa prima lista comprende gli schiavi addetti al « Bardo », 
residenza del Bey. Per il significato di alcune curiose parole, che si 
incontrano attraverso i vari elenchi, mi attengo alle spiegazioni avute 
dal GRANDCHAMP, al quale esprimo i più cordiali sentimenti di gra
titudine. 

2 O « canagino », cioè, colui che prepara il caffè. 
3 Sobborgo di Tunisi, con palazzo del Bey, oggi caserma di 

artiglieria. 
4 Non figura fra i trapassati di Santa Croce. 
5 Capitano corsaro. 
6 Per Casba. Le annotazioni intercalate fra il nome ed il paese 

di origine, indicano, prbabilmente, l'ultima residenza dello schiavo 
prima di essere destinato al Bardo. 

7 Forse, Conca ! 



DA S I D I OTTOMAN 

Antonio d'Oria, Ischia ; Cesaro Bellardo (Comagino) 1 , Torre ; 
Vincenzo Crimandi, S. Aniello ; Ferdinando Assanti, Procita ; Aniello 
Napolione, Furia. 

DA MOHAMED CAPITANO 

Luigi Guidotto, S. Benedetto. 

D A SOLIMAN A G Ì DELLA SERRAGLIA 2 

Domenico Granieri, S. Benedetto ; Baldassarre Labedda, marito 
di Anna Labedda, madre di Caledde sua figlia, Siciliani. 

S I D I MAHAMTJDA 

Aniello Longobardo, Torre ; Paolo Maresca, Meta ; Bafaele 
Esposito, S. Aniello ; Pietro ZanrC?), Todesco. 

GUARD ARO BI 

Gaetano Frugiano di Agosta ; Baimondo Sorrentino, Torre ; 
Gennaro Lanza, Torre ; Vito Barneffo, Torre ; Giovanni Jacomo, 
Furia ; Raffaele Bellardo, Torre ; Nicola Ferraccio, Ischia ; Igazio 
d'Angelo, Civitavecchia ; Cesaro Luffica, Cotrone; Matteo Posilico, 
Meta ; Antonio Esposito, Ischia ; Carmine Chafarella, Galiboli ; 
Giovanni Cemmini, Pasetana ; Tobia Fiore, S. Aniello ; Antonio 
Scala, Foria ; Giuseppe Crosso dell'Isola S. Pietro ; Francesco Sarno 
Medico. 

G A R D I N A R I 3 

Rais Tomaso Savarese, S iano; Gilio Visco, Siano. 

GUARDA SCARPI 

Rosario Zanca, Palermo ; Giuseppe Castiglione, Procita. 

• . ABANDAGIA 4 

Angelo Acquaro, Lipari ; Antonio Schiano, Procita. 

1 Cfr. nota 2 . 
2 Aga del Serraglio. 

3 Giardinieri, dal dialettale meridionale « giardinaru ». 
4 Per « Lavandagia », e, quindi, lavanderia ! 



GARDABAGNO 

Mais Gio. Andrea di Ruggiero, Oalabria. 

COMAGINI 

. Catiello di Scala, Fur ia ; Aniello Antonio Lungobardo, Torre. 

GARDA ARMI 

Bais Sebastiano Noè (Mucciaccio Agosta ; Rais Angelo 
Camerodo, Procita. 

BITTE CASANADALE 2 

Gilio Astarita, Metà ; Giuseppe Gargiulo, Torre. 

CAMERA D E I FORASTIERI 

Giuseppe Federico, Trapani. 

D A SCRIVANO GRANDE 3 

Giuseppe Mennella, Torre. 

CAVAGINO 

Giovanni Federico, Trapani. 

AIXE COCINE 

Silvestro Esposito, Vico ; Vincenzo Cosentino, Siano ; Agostino 
Carrato, Napoli ; Giuseppe Marcello, Sardo . 

CASA GRANDE 

Andrea Palumbo, Torre ; Natale di Melis, Torre. 

CASA NUOVA 

Giovanni Ferraro, Capra. 

1 Domestico d'infimo ordine, ma non sembra appropriato 
per un custode d'armi. 

2 Coretto, Bit el-Khaznadar, cioè, casa del Ministro del tesoro, 
o semplicemente, del tesoriere. 

3 II Bach kateb, ossia, primo segretario. 



DALL'IMEN 1 

Braneazio Migliaccio, Ponza. 

DAL MEDICO 2 

Francesco Zarleneche, Napoli ; Battista d'Asta, Favignana. 

DAL CAJA DEI, CAMPO 3 

Andrea Cuomo, Ponza. 

ALLE CARROZZE 

Rais Accorso Inge, Sciacca ; Rais Saverio Giusto, Bari. 

BITTE LAUDO 4 

Donato Savarese Rais, Vico ; Martino Colonna Rais, Bari ; 
Domenico Arena Rais, Messina ; Francesco Busso, Calabria ; Gio
vanni Barbera Rais, Lipari. 

SCHIFFA D I LILLA CADUGIA 8 

Giuseppe Ranno, Trapani. 

SCHIAVI DELLA MARAM DEL BARDO 8 

Vincenzo Busso, Calabria ; Pietro Cieruto, Conca ; Martino 
Vassallo, Malta ; Angelo Messa, Malta ; Giuseppe di Campo, S. Mar
gherita ; Giuseppe Russo di Trapani ; Giacomo Centura di Trapani ; 
Salvatore Alocche di Trapani ; Girolamo Confalone di Trapani ; 

1 Imam, gerarca religioso. 
2 Nessun dubbio : si tratta del rinnegato Mendrici, medico 

particolare di Homauda Bey. Sospettato, con Stinca, di avere av
velenato il suo sovrano, fu assassinato per ordine di Mahmoud-
Bey. Fratello del cancelliere di Gorgoglione, vice console di Venezia 
in Tunisi, fu creduto da qualcuno di nazionalità veneta, e da altri, 
genovese. 

3 Kahia del campo, cioè luogotenente dell'esercito beylicale. 
4 Bisogna intendere Bit el-Oudou, di significato dubbio. Vor

rebbe dire « casa dell'amicizia », « casa degli amici » ? 
5 Per « Sguifà di Leila Khadouja », cioè anticamera degli 

appartamenti della principessa beylicale. 
6 Cantieri di costruzione nei quartieri del Bey . 



Paolo Benzarti (Fuggì), di Trapani ; Antonio Laf rancesca di Trapani ; 
Giovanni Giantrapani di Trapani ; Gesuero Jagolo d'Ischia ; Gesuero 
Porzia, Meta ; Salvatore Manza, Procita ; Michele Scotto di Procita ; 
Nicola di Majo di Proc i ta ; Antonio Assando di Procita ; Profìlio 
Spinella di Procita ; Salvatore Parascandalo di Procita ; Nicola 
Lubrano di Procita ; Giovanni Tubia di Bari ; Nicola Bè di Bari; 
Vito Stefano Russo di Bari ; Angelo Casano di Bari ; Francesco 
Esposito, Proc i ta ; Nicola Fabiani, Trani; Cristofano Menonni, 
Otranto ; Giuseppe di Fanzo (o di Tanzo *), Trani; Felice Tessanita 
(o Fessanita ?,) Otranto ; Domenico di Tonti, Trani ; Vito. Monaco, 
Otranto ; Nicola Stedde, Trani ; Nicola Leuce Succimarri (?), Trani; 
Andrea Capaci di Bari ; Nicola Rispoli, Torre ; Antonio Cola, To-
desco ; Giuseppe Pontuolo, Proc i ta ; Antonio Cardone, Capri; Gio
vanni Trescuglio, Bari ; Calogero Sciortino, Giorgento ; Salvadore 
de Luisi, Torre Greco ; Francesco Covello, A vigliane ; Antonio Baiola, 
Torre ; Francesco Rinaldo, Ischia ; Giovacchino Savarese, Vico ; 
Marco Lufflcio, Avigliano ; Antonio Esposito, Vico; Nicola Guarra-
cino, Procita ; Giuseppe Salapino, Piana Greci ; Giuseppe Prato, 
Agosta ; Luigi Spezzafumo, S. Benedetto ; Profìlio Bardini, Proeita ; 
Vincenzo Tregiulio (?), Agosta ; Michele Catania, Capri ; Salva 
dorè Assenzo, Procita ; Francesco Vizza, Cotrone ; Domenico Abra
mo, Agosta ; Massemiano de Marco, Caramanica ; Luigi Moret
to, S. Benedetto ; Francesco Ant.nio Lombardo, Gaeta ; Catiello 
d'Angelo, Castellammare ; Gaetano Cimino, Prajana ; Gaetano Mac-
cotta, Pantelleria ; Baimo Sernia, Gaeta ; Giuseppe Mazzeliello, 
Lipari ; Tommaso Pisano, Ischia ; Benedetto Palestino, S. Bene
detto ; Francesco Conca, S. Severo ; Antonio Pilato, Ischia; Biagio 
Coco, Palermo ; Pasquale Rinaldo, S. Giovanni ; Cosimo Marchese, 
Palermo ; Vincenzo Zinzi, Catanzaro ; Gaetano di Cicco Cotrone ; 
Mercurio di Rosa, Aururi ; Natale Terlizzo, Bisceglia ; Donato Chia
rella, Prisiccio ; Gennaro Caputo, S. Alicante ; Gerardo Araja, Monte-
peluso ; Giuseppe di Mauro, Gaeta ; Francesco di Poma, Girgento , 
Antonio Catania, Agosta ; Lenoardo Frugiano, Agosta ; Giuseppe 
Cariglia, Agosta ; Diego Dulino, Agosta ; Paolo Ant.nio Palestino; 
S. Benedetto ; Giuseppe Casuccio, Gergenti ; Criscienzo Buccioli, 
Caramanica ; Vito Maffei, Bari ; Saverio Cianci, Scisciano ; Agostino 
Mancuso, Trapani ; Giacinto Paolino, Catignano ; Felice Avecchia, 
Tuferro ; Pasquale Fedano, S. Benedetto ; Ennidio la Galla, S. Bene
detto ; Croce Antonio Ficano, S. Benedetto ; Pasquale Mosca, S. 
Benedetto ; Giorgio Spezzafumo, S. Benedetto ; Serafino Scartozzo, 
S. Benedetto ; Benedetto Collino, S. Benedetto ; Pasquale Marcozzi, 
S. Benedetto ; Ruggiero Guidotti, S. Benedetto ; Francesco Serrone, 
S. Benedetto ; Francesco Travale, Gergenti ; Nicola Fauso (?), Pa
lermo ; Bartolomeo di Benedetto Catignana ; Pasquale di Marco, 



Caramanica ; Gio. Battista la Vatta, Vaccarezzo ; Raimondo Sfer-
razza, Cancealfìmi ; Guglielmo Rè, Scicli ; Francesco Cero, Cati-
gnano ; Leonardo Cosentino, Calipezzati ; Eniddio Guidatto, S. Bene
detto ; Giovanni Grillo, Trezza ; Luigi La Galla, S. Benedetto '. 
Giuseppe Collini, S. Benedet to ; Francesco Diana, Gergenti ; Ema
nuele Rumore, Giuliana ; Pietro Palestino, S. Benedetto ; Felice 
d'Apa, Borgia ; Domenico Lacoverdo, Catignano ; Giovanni Colardi, 
Caramanica ; Francesco Melanese (Mori) Menafra ; Tommaso 
Zinzi, Marsala ; Salvatore Quartuccio, Palermo ; Santo Abeta, Mo
dica ; Calogero Giojosa, Palermo ; Pasquale Romano, Giergenti ; 
Vincenzo Massano, Presiccio ; Croce Palumbo, Catignano ; Fran
cesco Mosca, S. Benedetto ; Giuseppe di Stefano, Spaccafumo ; 
Giovanni Trenullo, Agosta ; Eniddio Liberato, S. Benedetto ; Fran
cesco Lugana, Bocella ; Calogero di Chiazza, Gergenti ; Nicola Pi-
gnata, S. Benedetto ; Onofrio Teneriello, Bari ; Onofrio Arena (Mori) 2 , 
Lipari ; Luigi Rabison, Tedesco ; Frane. Paolo di Gregorio, Castel-
vetrano ; Giovanni Borraschini, Polacco ; Andrea Mennella, Procita; 
Andrea Bonnome, Napoli ; Domenico Noviello, Torre ; Giuseppe 
Russo, Trapani ; Giacomo Centura, Trapani ; Salvadori Alacchi, 
Trapani ; Gerolamo Confaloni, Trapani ; Gesuè Porzia, Meta ; Vin
cenzo di Fede, Scili ; Pasquale Mangione, S. Benedetto ; Giuseppe 
Merline, S. Benedetto ; Apollonio Colline, S. Benedetto ; Nicola 
Collino, S. Benedetto ; Domenico Olivieri, Capraja ; Lorenzo Rocco, 
Mola di Bari ; Simone Paduano, Mola di Bari ; Carmelo Varano, 
Catanzara ; Raffaele ConzaUno, Catanzaro ; Francesco Cinquepalmi, 
Mola di Bari ; Nicola Carlucci, Caravigna ; Carmelo Conte, S. Pietro 
Marco ; Mariano Attanasio, Pasitana ; Gio. Batta Candia, Molfetta ; 
Aniello Cappiello, Sorrento ; Serafino Attanasio, Pasitano ; Angiolo 
Cassano, Bari ; Pasquale Gatta, Galiboli ; Emanuele Trotta, Monte ; 
Giuseppe Imperio, S. Pietro la Marchia ; Angelo Villano, Portici ; 
Giuseppe Beato, Portici ; Antonio Beato, Portici ; Andrea Canci, 
Portici ; Andrea Acquavita, Portici ; Giuseppe Bevilacqua, Por
tici ; Gilio Villano, Portici ; Michele Frasconaro, Palermo ; Vito 
Vincente, Gelico (?) ; Francesco Farina, Pantelleria ; Salvadore 
Carmitello, Sardo ; Michele Triga, Fuscaldo ; Giuseppe Vano, Ar-
gusti ; Rosario Pennis i , Catania ; Salvadore Langella, Torre ; Giu
seppe Vento, Sciacca ; Fedele Romano, Torre ; Giuseppe de Majo, 
Torre ; Eniddio Pilato, S. Benedetto ; Francesco del Torrente, 
S. Benedetto ; Giacomo Bocco, Civitavecchia ; Paolo Palestino, 
S. Benedetto ; Francesco Nerone, S. Benedetto ; Pasquale Liberato, 
S. Benedetto ; Agapito Rossetto, S. Benedetto ; Nicola Consorte, 
S. Benedetto ; Filippo la Galla, S. Benedetto ; Francesco la Galla, 

1 Manca in Santa Croce. 
2 Morto il 6 luglio 1805. Archivio S. C. 



S. Benede t to ; Felice Pace , S. Benedet to ; Antonio Sciarra, Si Bene
de t to ; Pasqua le Contessa, S. Benede t to ; Gasparo Serrone, S. Bene
de t to ; Baldassarre Angelino, S. Benede t to ; Domenico Silenzio, 
S. B e n e d e t t o ; Luc iano Falcone, Pe sca ra ; Giovacchino Savarese, 
Sorrento ; Costant ino Porzia , Sorrento ; Pasqua le Schembra, Ger-
gente ; Giuseppe di Lorenzo, Scili ; Bruno Fulco, Bianco ; Vito 
Gia r ra t t ano , Sciacca ; Caloggero Lombardo , Pa le rmo ; Caloggero 
Brugnone, L e g a t a ; Salustro di Salustro, Mola di B a r i ; Francesco 
Rocco, Mola di Bari ; Francesco Bisicchia, Mola di Bar i ; Nicola di 
Loglio, T rane ; Giovanni Calvacca, Sciacca ; Isidoro Climavro, Castel-
v i t rano ; Na ta l e Caso, Vico ; P ie t ro Scorcia, Bari ; Antuoni Martora 
Ischia ; L ibera to Savarese, Vico ; Geremia Astar i ta , Sorrento ; Rosa
rio Avello, Boceaglieri ; Biagio Bonnome, Napoli ; Michele Angolo 
Nata l i , L ipar i ; Carmelo Conte, Lipari ; P ie t ro Pilocane, L ipar i ; 
Giorgio Morcante , Messina ; Fi l ippo Fot i , Melazzo ; Giuseppe Ma 
Baleve, Capo s ta Ma ; Pasqua le Baleva, Capo s ta Ma ; Antonio 
Lo Piezzo. Napoli ; Giuseppe Campo, M a r s a l a ; Arcangiolo Pa ra -
scandalo, P roc i ta ; Giuseppe Fior ren t ino , Proc i ta ; Antonio Borrello, 
Torre ; Giacinto L u b r a n o , Proc i ta ; Andrea Biancardo, Genova ; 
Giovanni Fl ichestench, Imper ia le ; Luigi P i t to re , Giuseppe Campo, 
Sta Margher i ta ; Michele Canforo, Sorrento ; Carlo Rasaggio, Cala
bria ; Francesco Malaro x, Calabria ; Ciocanni Crea, Calabria ; 
Antonio Banno (r iscat ta to) , Avla ; Giacchino Serù, Avla ; F r a n 
cesco Peris, Tor re ; B a t t i s t a Bruno di Cagliari ; Moro Germinar io , 
Morfetta, Saverio Merzini, Orfet ta, Giacomo Todesco di Fav ignana , 
Gesuè Grimaldo, Pasquale Scot to , Michele L u b r a n o , Domenico Schia-
no , Gaetano Piro , Profìlio Scotto, Antonio Scotto, Francesco Picciolo, 
Giuseppe Parascandol i , t u t t i Proc i tan i ; Antonio Liozzi, Michele 
Esposi to , Gio. Mussocò, Diego Laval la , P ie t ro Rodi , Giuseppe Chi
rico, Rocco Chirico, Domenico di Carlo, Michele Ancona, Bas t iano 
Nostro, Angelo Zirigo, Antonio Cardone, Salvatore Cangiano, t u t t i 
Messinesi ; Domenico Marano, Napoli ; Biagio Casola, Sorrento ; 
Angelo Caurarella, Avla, d i Sicilia ; Giacomo Mennella, Napoli ; 
Gennaro F ior ren t ino 2 , Napoli ; Antonino di Lorenzo, L ipar i ; 
Gaetano Areppenne, Por tofermo ; Carlo Viddi, Sciacea ; Nicola Fa -
nesi, S. Benedet to ; Benedet to Contessi, S. Benede t to ; Antonio 
Gerrino S. Benedet to ; Fi l ippo Treano, S. Benede t to ; Santo Saba-
s t iano, S. Benede t to ; Antonio Moret t i , S. Benedet to ; Giuseppe 
Contesse, S. Benedet to ; Medio Fanaso , S. Benede t to ; Domenico 
Trojano, S. Benedet to ; Fil ippo Cestoni, S. Benede t to ; Giuseppe 

1 II Malara mor ì nell 'ospedale dei Tr in i t a r i nel 1805. Cfr. s. 
RAGGIO, Op. cit., p p . 45. " ' 

2 Si veda n o t a 54 della prefazione. 



Contesse, S. Benedetto ; Giovanni Grillo, S. Benedetto ; Siriagho 
Lacchè, S. Benedetto ; Giovanniello Porcu, Napoli ; Salvatore Bluno; 
Alicata ; Antonio Muscambroni, Calabria; Simuono Zito, Sc iacca; 
Pat i Mazzeo di Lecce ; Giacomo Bavenna, Genovese ; Giovanni 
Venero, Bar le t ta ; Giuseppe d'Ascuni, Barletta; Bastiano Lavosa, 
Saragosa ; Antonio Verucha, Corfù ; Stefano Calpodino, Corfù; 
Giovanni Dimitre, Corfù ; Saverio d'Ancona, Gaeta ; Buggiero Serra 
Napoli ; Bosario Valenti, SicUiano ; Francesco d'Antoni, Siciliano ; 
Viddio di Gasparo, Napoli ; Antonio Loviso di Longono ; Basimo 
Costanzo, Sicdiano ; Antonio Cafagliola, Procita ; Giuseppe Castagna, 
Furia, 

MANUBEA 

Giuseppe Guardino, Sciacca; Lorenzo Fichera, Tayormma ; 
Giuseppe Pagano, Scikli ; Guglielmo Ragusa, Scikli ; Santo Milone, 
Scikli ; Emanuele Giardino, Scikli ; Giuseppe Cicero, Scikli ; Anto
nino Conte, Scikli ; Natale Baghero, Scikli ; Francesco Forte, Tra
pani ; Francesco Mercurio, Palermo ; Raimondo Sterrazzo, Cane-
gatti ; Custode Passarello, Palermo ; Salvatore Furano, Palermo ; 
Cosimo FurnaC?) (andato), Scikli ; Giuseppe Sciortino, Palermo ; 
Giuseppe Campo, Sta Margherita ; Antonio Plaero, Todesco ; Michele 
Vallis, Todesco ; Giacomo Metter (riscattato), Todesco ; Giovanni 
Radicos, Todesco ; Giuseppe Orvatt, Todesco ; Antonio Ducogetto, 
Todesco ; Nicola Chio, Genova ; Girolamo Porto Vecchio, Genova, 
Giovanni Schiro ( m o r i ) , i ; Vincenzo Corso, Torre ; Santo Guido^ 
Torre ; Tommaso Esposito, Sorrento ; Pasquale Bruno, Calabria ; 
Pasquale Bajolo, Torre ; Vincenzo A m a d e o , Procita ; Domenico 
Catto, Biggio ; Francesco di Luca, Napoli ; Vincenzo Amoroso, Bari ; 
Stefano Corso, Veste ; Giuseppe Muscolo, Boccetta ; Giuseppe Russo,. 
Bari ; Deodato Coppola, Sorrento ; Onofrio Carrasi, Bari ; Luigi 
Sallati, Palma in Toscana ; Crisceneo Assanto, Cerva ; Giovanni 
Serra,. Cerva ; Pietro Cerato (Burgio) (?), Conca ; Pietro Pulco 
(passò) 2 , Messina ; Giuseppe Costa, Messina ; Giacomo Buona 
Insiga, Messina ; Giuseppe Grasso, Messina ; Giovanni Florio, 
Sardo ; Damiano Verzero, Trapani ; Gioseppe Greco, Malta ; Giu
seppe Samà, Calabria ; Michele Maccarone, Messina ; Vincenzo Big-
geriello (Morto) 3 , Trapani ; Fortunato Paris, Calabria ; Arcangelo, 
Buonamano, Civitavecchia, ; Antonio di Stefano, Todesco ; Francesco 

1 Giovanni Schirro, sardo, morto il 24 aprile 1804. Arch. S. C. L. 
2 Vorrà dire defunto % A Santa Croce non esiste. 
3 Manca a S. Croce. 



Pennello, Torre ; Giuseppe Vetiello, Ventotene; Carmine Vetiello,' 
Ventotene ; Vincenzo Scotto, Ischia ; Giovanni d'Angelo, Capri; 
Matteo Ferola, Ischia ; Nicola Batta, Torre ; Nicola Mirabella, Ischia ; 
Gaetano di Majo, Capra ; Giovanni Giantrapani ; di Trapani ; Gio
vanni Esposito di Furia ; Peppe Cambagna di Trapani ; Luigi In-
gudo di Livorno ; Giovanni Borsino di Livorno ; Michele d'Asta, 
Favignana ; Mariano Canavale, Meta ; ' Salvatore Savarese, Vico ; 
Salvatore Scotto, Procita ; Domenico Aniello della Torre ; Luigi 

.Marra di Pasetana ; Giovanni Gemmini di Pasetana ; Costantino 
Castellano di Pasetana ; Vincenzo di Gloria di Pasetana ; Luigi 
Ciano, Calabria ; Angelo Antonio Villano, •• Risino ; Ergirio Villano 
de Eisino ; Giuseppe Beato, Portici ; Antonio Beato, Portici ; Andrea 
Cianci di Resino ; Giuseppe Bevilacqua di Resino ; Andrea Acqua-
vita di Resini ; Michele Cantaro di Sorrento ; AnieUo Campa di Meta ; 
Domenico Spagnolo del Bianco ; Domenico Spagnolo 1 del Bianco ; 
Domenico Iievuz del Bianco ; Pasquale Pevuz (?) del Bianco ; An
tonio Pevuz del Bianco ; Pasquale Calabro, Cagliari ; Giovanni 
Manga, Cagliari ; Salvatore Lippe, Cagliari ; Gio.Tomaso Calabro, 
Cagliari ; Giovanni Verzini, Cagliari ; Bartolomeo Balzoni, Cagliari ; 
Gio. Antonio Cadeo, Cagliari ; Girolamo Cadeo, Cagliari ; Gioacchino 
Ginletta2, Calabria ; Alesio Provenzale, Calabria ; Vincenzo Pro
venzale, Calabria ; Domenico di Francesco Peroso, Calabria ; France
sco Penniello, Torre ; Nicola Batta, Torre ; Giuseppe Vitiello, Vento
tene ; Carmine Vitiello, Ventotene ; Vincenzo Scotto, Ischia ; Mat
teo Freno, Ischia ; Nicola Marabella, Ischia ; Gaetano Majo, Capri ; 
Giuseppe Campagna, Trapani ; Giovanni d'Angelo, Capri ; Nicola 3Iu-
Jicola, Calabria ; Camillo di Nicola Negro, Calabria ; Antonio Caffè, 
Calabria ; Nicola Paolini, San Benedetto ; Domenico Carrà 3, Cala
bria ; Domenico Andrea Auzzi 4, Calabria ; Saverio Fiorrentino, Meta ; 
Saverio Baosa, Scikli ; Guglielmo Bagheri, Sciklianiate (sic); Luiggi 
Collommi, Scikli ; Guglielmo Baoso, Scikli ; Giuseppe Muscola, Cala
bria ; Natale Bagliera, Scikli ; Stefano Corso, Calabria ; Gaetano Corso, 
Calabria ; Calogero Vinci, Sciacca ; Jacopo Gendili, Termini ; Alessan
dro Bucchino, Civitavecchia ; Giuseppe Carvo, Scikli ; Luigi Cicaloni, 
Trapani ; Diego Rosso, Padre ; Diego Rosso, Figlio ; Giuseppe Passa-
nese, Padre ; Andrea Passanese, Figlio ; Vito Terranove, Padre ; 
Leonardo Terranove, Figlio tutti di Trapani ; Tobia Canfarese, Puz-

1 Nome ripetuto per errore, come tanti altri della lista, o 
congiunti % Il casato Spagnolo è ancor oggi comune a Bianconovo 
di Calabria. 

2 Probabilmente Angilletta, che appartiene all'onomastica di 
Staiti , in provincia di Reggio Cai. 

3 e * Cognomi che s'incontrano in Brancaleone (Reggio Cai.). 



zoehiano ; Francesco Antonio Arena, Cotrone ; - 'Francesco Cennello,. 
Massa ; Giacomo Monzet ta , Massa ; Meo la Esposi to , Sorrento, p 
Aniello Scarpa te , Sorrento ; Antonino Rosso, L ipa r i ; Domenico 
Spina, S. Benedet to ; Carlo Torqua t ro , S. Benedet to ; Domenici 
Lagal la , S. Benede t to ; Silvestro Spina, S. Benedet to ; Angelo Tajni 
L ipa r i ; Giuseppe Fedele, Pisc io t t i ; Giuseppe Talma, Pas i t ana ; 
Carmine di Porzia , P isc io t t i ; Giuseppe Stanino di Scildi ; Francesco 
Paolo di Salvia, Napol i ; Domenico Piperis, Cotrone ; Giorgio Curcio,-
di Tran i ; P a t i Morica del Capo S. Maria ; Michele Savafano di Capri ; 
Paolo Mazzarini , Siciliano ; Salvatore Tuaso della Pantel ler ia ; 
Simuono Fuil lo d 'Ancona ; Tomaso Lagena , Sardo ; Giuseppe P a -
schino, I S. P i e t ro . 



A G G I U N T E D I G. C O N S O L I F I E G O 

A L « S A G G I O B I B L I O G R A F I C O S U L L A B A S I L I C A T A » D I S . DE P I L A T O 

ACTA PONTIFICUM EOMANOBUM etc. editi da Pflung-Hartlug. 
Stuttgart 1884 [parla delle chiese di Venosa, S. Maria di 
Banzi ecc.] . 

A L B I N I D. — A proposito di un libro di Petruccelli della Gattina in 
Lucano I, V i l i , 913 ; I D . — I deputati lucani al Parlamento 
napoletano del 1820, Potenza 1913 ; Ir>. — Floriano del Zio, 
in Lucano, 5, I I , 1914. . 

ALGEANATI G. — La Basilicata e le Calabrie - Torino, Utet 1929 ; 
I D . — Melfi, in Le Vie d'Italia, marzo 1929 ; I D . — Il Castello 
di Lagopesole, in Le Vie d'Italia, 1931. 

A L O E (D') S. — Scavi neh'anfiteatro di Venosa, in Bull. Arch. 
Nap., I, p . 12. 

A L O I V. — Per lo monastero di S. Michele di Montescaglioso contro 
l'università di Montescaglioso. 

A M B E I S E N. e D E BLASIO G. — Per l'Università di Pietragalla 
contro l'Università di Potenza. Napoli 1754, in folio. 

A M B E O S I N I L. — Un vecchio scrittore politico [Petruccelli d. G.], in 
La Stampa, 14 Agosto 1913. 

AMODIO P — Ai lucani - Napoli 18 marzo 1848. 
A N D E I U L L I G. A. — Orme greche in Italia. In Secolo XX, ottobre 

1913 (parla di Matera, S. Chirico, Spinosa). 
A N S A L D I F. — Orazione funebre recitata nel Duomo di Melfi in oc

casione dei funerali fatti d'ordine del Magistrato di quella città 
per la morte di Giov. Andrea Doria Landi, Napoli 1738 in-8°. 

A R A N E O G. B. — Scavi nelle vicinanze di Atella alle falde del Vulture, 
in N. S., 1879, p . 154. 

AVELLINO F. M. — Su di un diaspro rinvenuto in Saponara, in Gior
nale Enciclop., 1814, III , p. 363 ; I D . — Di alcune monete di 
Venosa, in Bull. Are, II (1844), 33. 

A V E N A D. A. — Per il Duca della Salandra con l'Università di Tri-
carico, Napoli 1751 ; I D . — Nota per l'Abbazia di S. Angelo in 
Vulture contro i cittadini di Bionigro, Napoli 1751 ; I D . — Per 
l'Università di S. Fele contro il Principe Torella e Atella, Na
poli 1753. 

AZIMONTI E. — La colonizzazione in Basilicata, Eoma 1929. 

io. 



BARATTA M. — Sul terremoto lucano del 2 5 - 1 - 1 8 9 3 , Eoma 1 8 9 3 . 
BARBARAZZITA F R . — Saggio sulla flora lucana, Napoli 1 8 4 0 . 
B A R N A B E I — Notizie sulle catacombe ebraiche venosine, in N. 

• 8., 1 8 8 2 , p . 3 8 3 ; I D . •—• Di un vaso etrusco di Metaponto, in 
N. 8., 1 8 8 5 . 

B A S S A N I . — Parole pronunziate a Lagonegro inaug. il 1 7 Congr. 
Geolog. Bollettino 8. G. 1 8 9 8 . 

BELLUCCI G I U S E P P E — Itinerario della Basilicata, Potenza 1 8 7 9 . 
BELTRAMI G I O V A N N I — Basilide del Zio e l'opera sua, in Bass. Bugi., 

X X I I I ; I D . — G. B. Giorgini e G. Eacioppi, in Bass. Pugl., 
X X I I I , p. 416. 

B I A S U T T I P. e SINOTOMAI H. — La frana di Savoia di Lucania, 
Firenze, Bicci 1 9 1 5 . 

BONARELLI G. — Possibilità petrolifere nel territorio di Tramutola 
in Basilicata, Bel. al Consiglio delle Bicerche. 

B O N A R I E A E . — Per Luigi La Vista, Napoli 1 8 8 6 . 
BONAZZI F. — Le ultime intestazioni feudali registrate nel cedolario 

di Basilicata, Napoli 1 9 1 5 . 
BONIFACIO (fra) D I NIZZA — Vita di Mons. Fra Nicolò Molinari, 

Eoma 1 7 9 6 . 
BORDENAGHI E . — La cappella romanica della foresteria nell'Ab

bazia di Venosa, in Boll. d'Arte, 1 9 3 3 , p. 1 7 8 . 
BODRERO E. — Orazio e la filosofia, in Scuola e cultura, 1 9 3 5 . 
BÒSE E. e D E LORENZO G. — Geologische Beobacbtungen in der 

Sudlichen Basilicata e t c , in Jahr. geol. Beiches, Wien 1 8 9 6 . 
B R E A L e M A G L I A N I D . — Frammenti della tav. bantina, in Bull. 

Arch., IV, 2 7 . 
B R I N D I S I G. — G. di Lorenzo ed il buddismo, Napoli, in Nuova 

Cultura, 1 9 2 2 . 
B R O N Z I N I G. — Per i morti della mia terra (Tricarico), Potenza 1 9 2 

I D . — La questione di Ocello Lucano, in N. Antologia, I, III , 3 0 ; 
I D . — G. Eacioppi, in Bivista d'Italia, 1 9 2 8 . (Al n. 1 0 1 Brocchi, 
aggiungere Bib. Ital. 1 8 2 0 t. XVII) . 

B R U N O G. — Cenno geologico sull'alta valle del Sinni, (In appendice 
A. Lacava : I bagni di Latronico). 

B U G N I G. — Antonio Busciolano, in Bivista Bartenopea, 1 8 7 1 . 
CAGGESE E. — Ettore Ciccotti, in Bivista d'Italia, 1 9 2 1 . 
CAGGESE E . — Eoberto d'Angiò e i suoi tempi, Firenze 1 9 2 2 . 
CAGLI C . — La Basilicata, in N. Antologia, I, IV, 1 9 1 0 (con cenno 

sulla storia del costume). 
CALLOTTI F . — Sul pensiero filosofico e civile di F. M. Pagano in 

Civiltà Moderna, 1 9 3 3 . 
CAMPANILE V. — Sui monti della Basilicata, Torino in Club Alpino, 

1 8 9 0 . 



CANDIA G-. A. — La reazione di Castelsaraceno, Ms. (verso l'800) 
di 38 pagine dedicato ad un magistrato di Bas. (catal. Buggero 
1934). 

CAPPELLI B. — L'arte in Lucania - [Senise], in Brutium, 1926. 
C A P E D E E G. — Appunti geologici sui dintorni di Potenza, in Boll. 

800. geol. Soma, 1901. 
CAPPIELLO F . —• Le leggende del Vulture, Potenza, Marehesiello, 

1923 ; I D . — La processione dei turchi a Potenza, in La Basii. 
nel mondo, I V . 

CAPUTI F B A N C . P. — Saponara - Ruderi di edifici, in Noi. Scavi, 
1877, p. 129 ; I D . — Il 18 giugno in Saponara di Grumento, 
Potenza 1882, (per l'apertura al pubblico della Bibl. Carlo 
Danio). . 

C A E D I N I M. — Anfora lucana, in Neapolis, I , 256. 
CAELETTI — Mem. stor. nat. del lit. della Lucania 1794, Ms, X, 

F, 73. 
CAENAGGIO R I N . — La decorazione figurata del sarcofago di Mel

fi, in Sistoria, 1932. 
C A R E I E E I G I U S . •— Rionero durante la reazione del melfese (aprile 

del 1861), Roma 1929. (Ms. in Bib. Soe. Stor. , Napoli, X X X , 
C. A . ) . 

CASEBTANO A . — Sull'autenticità delle costituzioni melfesi, in Arch. 
Stor. Camp., XVII , 161 ; I D . — Sull'autore delle costituzioni 
di Melfi, in N. Antologia, 1924, p. 195. 

CATANUTO N. —• La chiesa cattedrale di Anglona in Rinascita, 1934, 
• N. 2. 

CATARINELLA M. — Raccolta di canti lavellesi. 
CAUTELA A N T . — La sarcinedda mia (Melfi nei riflessi della sua leg

genda e della sua storia), Melfi, Nucci. 
CAVAEA e G E A N D E — Flora lucana, 1911. 

CECI G. —• Un generale napoletano del decennio : V. Pignatelli Stran
goli, Napoli, 1923 (parla della repressione del brigantaggio in 
Basilicata). 

C E N N A J A C — La chiesa della Trinità ed i casali di Venosa, in Mass. 
Bugi., X V I I I ; I D . — Dell'acquedotto e fontana dentro e fuori 
Venosa, in Bass. Bugi., X V I I I I ; I D . — Delli privilegi della 
città di Venosa, in Boss. Bugi. ; I D . — Cacce e grandi personaggi 
di Venosa, in Bas. Bugi. 

CENSIMENTO della popolazione di Basilicata, Roma 1927, p. x x i v 
+ 118. 

CHIACCHIO D. — Virtù eroiche della Valle del Noce, Lauria, Rossi, 
1935. 

CHIMIENTI G. — La vita e d il pensiero di Orazio F. , Udine, 1935. 
CIACEEI E . — G. Racioppi, in Atti Acc. Arch. pontif., 1928. 



C I A N C I D I SANSEVERINO — E. Matteo Cristiano (di Castelgrande), 
Napoli, 1914 ; I D . — Ilhistr. dell'albero genealogico della fami
glia Cianci Sansev., Napoli, 1906. 

CIASCA E. — Per la storia dei rapporti fra Firenze e la regione del 
Vulture nel sec. XIV, in Arch. Stor. It, 1928. 

CIESTO T. — Catalogo dei vescovi della venosina diocesi con brevi 
notizie intorno a Venosa e le sue chiese, Siena, 1895. 

CILIBRIZZI S. — F. S. Nitti e l'avvenire d'Italia. Napoli 1919. 
C I U F F I GAET. — Argenteria nei sepolcri di Armento, in Bull. Arch., 

I, n. VII e V i l i . 
CLAPS D. — G. De Lorenzo, in Italia che scrive, X I I , n. 4, (aprile 

1929). 
CLAPS L. B., in Studi in onore di Torraca, Napoli 1922. 
CLAPS T. — Avigliano ed i suoi statuti comunali, in Arch. Stor. per 

la Calabria e la Lucania, I, 1931. 
COLAMONICO C. — Una città semisotterranea (Matera), in Vie d'Ita

lia, 1927. 
COLAMONICO F . — L'impianto di depurazione delle acque di fogna 

di Potenza, in Biv. Amm., 1935. 
COLLEZIONE D I B E A L I DECRETI . . . relativi alla Leva da servire di 

supplemento ai giornali degli Att i dell'Intend. di Basilicata, 
Potenza, 1831. 

COLLOTTI F R . — Sul pensiero di M. Pagano, in Civiltà Moderna, 1935. 
[CONSOLI G.] — In memoria di Giuseppe Fiego, Lagonegro, Tip. 

Lucana, 1912. 
COREADINI F E R D . — Per l'Università di Melfi coi Massari di Campo, 

Napoli, 1755, in-4°. 
COSTA A. — In memoria di Fr. Bevere, provicario della Diocesi di 

Melfi, 1920. 
CORCIA N. — Di un'ignota città greca in Italia. Napoli, 1873 (tratta 

di Miglionico) in Atti Acc. Napol. VII, 1875. 
CREMA C. — Intorno ad alcuni lembi morenici in Bas., in Boll. B. 

Uff. geolog., 1923 ; I D . — Il petrolio nel territorio di Tramutola, 
in B. Soc. Geol, 1902. 

CROCCO CARM. — Autobiografia a cura del Cap. Massa, Melfi, Grieco, 
1903. 

CROCE B. — Uno scritto inedito di S. La Vista, in Acc. Pontan. 
Napoli, 1914 (poi in ricerche e studi Desanctiani) ; I D . — Isa
bella di Morra e Diego Sandoval De Castro, Bari, Laterza, 1929. 

CUCARI L. E . — Viaggio elettor, in Basilicata, Napoli, 1924. 
D ' A L O E e M I N E R V I N I G. — Scavazione e trovamento di vasi in Mon

tescaglioso, in Bull. Napol. 1856, p. 118. 
D A L L ' O S S O I . — Cretaglie neolitiche della media vahe dell'Ofanto 

(Gaudiano p. Lavello) in N. S., 1915, p . 55. 



D ' A R T U B O A G . — G-ionitti (F. S. Nitti) , 1919. 
D ' A V A N Z O E . — Laura B. Oliva Mancini, Benevento, 1925, p . 98. 
D ' A V E N A D . A. — Note per l'Abbazia di S. Angelo in Vulture con

tro i cittadini di Bionigro, Napoli, 1751. ; I D . — Per il marche
se di Genzano coi ff. Manetti, Napoli, 1753 in f. (feudo di Op-
pido). 

D E A L D I S I O N. — Il Museo preistor. di Matera, in Emporium, 1911. 
D E A N T O N E L L I — Il canto del Bardo su le rovine di Melfi, 1852. 
D E BLASIO A. — Crani de' Lucani, in Biv. Scienze Nat. Siena, 1885, 
D E CESABE e FALCONE N. — Petruccelli della Gattina, in Biv. d'ItaUa 

1914, p. 465. 
D E CICCO V — L'arte nella Lucania, in Arte e Storia, Firenze > 

a, X V I ; I D . — Pignora di Basii, in N. S., 1926. ; I D . — Le' 
città pelasgiche nella Basii., in Arte e Storia, a. XV, 1896 
(cfr. Pigorini, in Bull. Paletn., 1896, p. 174) ; I D . — Tricarico. 
Il convento di S. Antonio, in Arte e St., 1896 ; I D . — Sepolcreto 
antico scoperto nella collina dell'Ist. tecnico di Melfi, in N. S., 
1901 ; I D . — Avanzi di tempio pelasgico in territorio di Accet-
tura, in Arte e Storia, 1896, p. 22 ; I D . —• Tricarico - Tracce di 
mura anticbiss. e resti di una villa romana, in N. S., 1898 ; 
I D . — Scoperta d'avanzi di una villa romana, in N. S., 1903, 
p. 350 ; I D . — Avanzi di antichi recinti esistenti in Accettura 
in N. S., 1896, p . 53. ; I D . — Nuove osservazioni intorno alle 
antichità della Lucania, in N. S., 1900, p. 32; I D . — Antiche 
tombe scoperte presso l'abitato di S. Mauroforte, in N. S., 1892, 
p. 209 ; I D . — Antico acquedotto in contrada Salici, in N. S. 
1895, p . 238 ; I D . — Prima relazione sugli scavi a Monte Croc
cia Cognato, in N. 8., 1919, p. 243. 

D E C E E T U M E T B U L L A novae erectionis Arch. Ecclesiae Materanensis 
cum unione Eccl. Arch. Acheruntinae, Napoli, 1819, in-4°. 

D E F I L P O G. — Discorso sulla ritardata esecuz. della legge per la 
Basilicata, Potenza, 1908. 

D E FBANCISCIS GIOV. — Difesa degli interessati nel finito appalto 
• del tabacco contro d. Benedetto Graziola, Nap. , 1769 (tratta 

dell'appalto di Basilicata). 
D E G L I O D D I LONGAEO — La vita di G. B. PignateUi di Marsico Nuovo, 

Eoma, 1756. (Tratta di Marsiconuovo e Moliterno). 
D E GEAZIA P. — Mandonia. Prove paleog. e storiche del nome della 

città dove cadde Archidamo, in Biv. ind. gr. it., I, 1917, p. 183. 
I D . — La diminuizione della popolaz. in Basilicata, Eoma, 1921 ; 
I D . — Lucania e Basilicata, in Biv. geogr. it., 1924 ; I D . — Case 
rurali nella Valle del Sinni, in Atti XI Oongr. Geogr. ; I D . — Le 
origini di Senise, (Sirisium) in Za Geografia, Novara, 1918 ; 
I D . — La città di Pandosia, in Arch. Stor. Gal., V, p. 206 ; 



I D . — La salsa di Senise, Firenze, Ricca, 1 9 1 6 ; I D . — Su La-
garia, ms. di Pitrelli, (Cfr. Arch. Stor. Cal'.,Y, p. 2 3 1 ) ; 
I D . —• Frane recenti in Basilicata, in La Geografia, Novara, 
1 9 1 5 ; I D . — Ancora Basilicata e non Lucania, in Biv. di Geogr. 
did., 1 9 2 1 ; I D . — Lo sviluppo paleografico delle coste Calabro-
Lucane, in Biv. Critica di Cultura Cai. 1 9 2 3 ; I D . —• Ad nares 
lucanas, in Atti Congr. Geogr. Ital., 1 9 2 1 ; I D . — U n errore di topo
grafia nella Storia di Floro, in Lucana gens, 1 9 2 3 ; I D . — L'ubi
cazione dell'antica Lagaria, in La Nuova Cultura, 1 9 2 4 ; 
I D . — Basilicata, Paravia-Torino, 1 9 2 6 ; I D . -—Lucania, Tou-
ring Club Italiano, 1 9 3 5 ; I D , — Il cambiamento del nome 
Basilicata in Lucania, in Boll. B. Soc. Geogr. Ital., 1 9 3 3 ; 
I D . — Basilicata e Molise in Enciel. Ital. Treccani. 

D ' E R R I C O G. — Dell'importanza della prov. di Basilicata ecc., To
rino, 1 8 6 5 . 

D E JTJLIIS — Commemoraz. di L. La Vista, 1 8 8 4 . 
D E L B R U C K R. — Der romische sarkopbag in Melfi, in Jah. Deut. 

Arch. Inst., 1 9 1 3 . 
D E L L A CORTE M. — Monumenti lucani, Salerno, 1 9 2 6 . 
D E LORENZO e D A I N E L L I —• Il glaciale nei dintorni di Lagonegro, 

in Mem. B. Acc. di Scienze, 1 9 2 3 
D E LORENZO G I U S — La spiga di Metaponto, in Marzocco, 1 9 1 3 , 

n 1 1 (ristampato a Napoli, Ricciardi, 1 9 1 6 ) ; I D . —• Sulla 
geologia dei dintorni di Lagonegro, in Bend. B. Accad. dei Lin
cei, 1 9 1 6 ; I D . — Caverne con avanzi preist presso Lagonegro 
in Bend. B. Acc. Lincei, 1 9 1 1 (v. Boll Paletn. XXXVII) ; 
I D — Cenni geolog. agrari sulla Basilicata, in Nuova Enciclo
pédia Agraria, 1 8 9 8 ; I D . —• Sul tronco ferroviario Casalb. Lagon, 
in Atti Ist. Incor., 1 8 9 4 ; I D . — Azzurrite e malachite dei din
torni di Lagonegro, in Bend. B. Accad. Lincei, 1 9 0 7 ; I D . — Del 
lago artificiale di Muro Lucano, 1 9 1 6 ; I D . —• Le basi dei vulcani 
Vulture ed Etna, Messina, 1 9 0 6 ; I D . — Sulla probabile esistenza 
di un antico circo ghiacciaio del Monte Sirino, in Bend. B. Acc. 
Lincei, 1 8 9 2 , pag. 5 4 8 ; I D . — Il post pliocene morenico nel 
gruppo montuoso del Sirino, I, 1 8 9 3 , p. 3 1 7 . 

D E L VECCHIO G. — Effetti morali del terremoto in Calabria secondo 
M. Pagano, in Accad. Boi., 1 9 1 4 . 

D E L U C A P. — P. Andrea Petroni, in Ars, 1 8 8 9 . 
D E L U T N E S — Metaponto. Versione dal frane, con prefazione e pianta 

del march. G. Gallo, Castrovillari, 1 8 8 2 . 
D E L Z I O B. — Ricordi di storia patria, Melfi, 1 9 1 5 , in-4° . 
D E MASCELI.IS D O M . — Il lago artific. di Muro Lucano, in Bivista 

di Ing., Torino, 1 9 1 6 , I D . — Il lago artific. di Muro Lucano, 
in Biv. mensile del T. C, 1 9 1 6 , p. 3 6 2 . 



D E PILATO S. — Fondi, cose e figure di Basilicata, Eoma, Maglione 
e Strini, 1 9 2 3 ; I D . — Architetti di Basilicata, Potenza, 1 9 3 2 . 
(v. Javpig, IV, p. 9 2 ) ; I D . — Nuovi profili e scorci, Potenza, 
Marchesiello, 1 9 2 8 ; I D . — Domenico Bidola in A. 8. O. L., II , 
1 9 3 2 . 

D E E I N A L D I S A L D O — Giuseppe De Lorenzo, in Bivista d'Italia, 
1 9 2 1 . 

D ' E R R I C O V I N C . •— Quadro delle distanze milliari tra la prov. di 
Molise e di Basdicata e da ciascuna di esse alla capitale della 
Cai. Citeriore, Napoli, 1 8 2 8 , voli. 2 . 

D E STEFANO •— L'età dei tufi calcarei di Matera e Gravina, in Boll, 
del Com. geol., 1 8 9 2 ; I D . — Fossili delle argille sabbiose post-
plioceniche della Basii., in Bendiconti Aec. Lincei, 1 8 9 3 . 

D E SANCTIS T. L. — Elogio di Gasperini, in Acc. Pontan., 1 8 6 6 . 

D E SARNO — Sul monastero di Montescaglioso, B. N. (Bib. Naz. ?) 
Al n. 2 6 2 su N. Sole Verdi e Morelli art. di Bochicchio in Boma, 
1 0 , VII , 2 9 . 

D I F E S A (in) dei Comuni di Moliterno, Marsiconuovo etc. contro il 
principe d. Girolamo Pignatelli, Napoli, 1 8 4 1 . 

(Dì G E ' MICHELE) — Vita di M . di G. nato a Eionero ecc., Melfi, 
1 9 1 1 , (v. Salvemini G. l'autobiografia di un brigante, Eoma, 
Loescher, 1 9 1 4 ) . 

DIMOSTRAZIONE D E I DIRITTI e prerogative della reale chiesa Metro
politana di Acerenza, Napoli, 1 7 6 1 carta e tavola. 

D i SANZO F R . •—• La Basilicata. Palermo, Sandron, 1 9 1 4 . 

DRAGO C. — Lo scavo di Terranera di Venosa, in Taranto, IV. 

D U C A DELLA TOFORA - Montemurro, in Lega del Bene, II , n. 3 6 . 

D ' O N O F R I O —• P. Grippo, in Eloquenza, 1 9 2 . 
N. 2 7 2 (recensione in Arch. St. Brov. Napol, XXX, 1 4 9 ) . 
D U R A N T E P. — Vita di S. Sinforosa, protettrice di S. Chirico Eaparo, 

Napoli, 1 8 3 3 , in-8° . 
D U R A N T E E A F . — I demoni di Lagonegro, Potenza, 1 9 1 7 . 

EDUCATORE (L') LUCANO — Periodico di educaz. e d'istruz. diretto 
da V. Solimena e G. Plastino, Eionero, 1 8 8 2 - 3 . 

ERRICO G. — Dell'imp. della prov. di Basilicata e della futura mis
sione, Torino, 1 8 6 5 . 

FALCONE A L E S S . — Storia di Lagonegro, ms. 
FERORELLI N. — Mario Pagano esule a Milano, in Arch. St. Lomb. 

1 9 1 7 , p. 6 3 0 . 

F E R R A R I G. — L'insurrezione calabrese dalla battaglia di Maida 
all'assedio di Amantea, Eoma, 1 9 1 1 . 

P I N Z I M. — Mario Pagano criminalista, Torino, Bocca. 
F E S T A G. B. — Il dialetto di Matera, in Zeit. fiir Bomanische Philolo-

gie, 1914, p . 1880. 



F E S T A N . — Bicordi lucani in Orazio : paesaggi e vita esteriore,, in 
Miscellanea in onore di Stampini. 

F E S T A V. — Su un'idria lucana, in Bend. Acc. Lincei, X X I . 
F I T T I P A L D I E. — Potenza e l'alto bacino del fiume Basento, Potenza 

Magaldi, 1880. 
N. 299 corretta la d a t a : non 1844 ma 1846 e il t itolo Osserva
zioni geognostiche sul Vulture. 

FORTUNATO G. — Biccardo da Venosa e il suo tempo, Trani, Veccbi, 
1918 ; I D . — Per le lapidi comm. inaugur. nella sala del Cons. 
Prov. di Basii., Potenza, 1898 ; I D . — La ferrovia da Foggia a 
Potenza, Eoma, 1884 ; I D . — Le strade ferrate dell'Ofanto 
(1880-1897), Firenze, 1927. ; I D . — Venosa - iscrizioni latine 
di V. raccolte e conservate in Bionero, in N. 8., 1916, p. 184. ; 
I D . — Piccolo contributo alla storia delle calunnie politiche : 
lettera al prof. Gerardo Laurini, Boma, 1916 ; I D . — G. Fortu
nato (ottave), 1913 ; I D . — Petruccelli della Gattina, in N. Antól. 
1913 ; I D . — Un vecchio libro critico-satirico sul parlam. ita!., 
in Qiorn. d'Italia, 13-VII-1915. 
(su FORTUNATO il volume HeWArchivio S.C.L., 1932). 

F R U S C I V. — Eelazione del supplente giudiziario di Venosa V. 
Frusci al Procur. gener. della Corte d'Appello di Potenza sui 
fatti della riazione accaduta a Venosa dal 1 al 14 aprile 1861, 
[Ms., Soc. Stor. Pat. , X X X , C, 4] , Eoma, 1916. 

FRANCHETTI L. — Condiz. econ. deUa Basilicata, 1877. 
FRANCIOSA S. — Note sociali e di econom. agraria sulla Basilicata, 

1926 ; I D . — Tributi ed agricoltura in Basilio., Melfi, 1925 ; 
I D . — La Basilicata, Boma, Ist. Econ. Agrario. 

F U B I N I — L'amicizia fra U. Foscolo e F . Lo Monaco. 
G A B R I E L I G. — Apulia sacra bibliographica, in Japigia, a. I l i e IV, 

[per Acerenza, Matera, Venosa ecc.] . 
GALLI E. — La cripta di S. Francesco ad Irsina, in Boll, d'arte, VII. 

I D . — U n frammento di sarcofago istoriato nella cattedrale 
di Tricarico, in A.8.O.L., a. I, 1931. ; I D . — Frammento scol
pito da Grumentum, in Boll. d'Arte, Giugno, 1935 ; I D . — Un 
lavabo in rame da sagrestia, in Boll. d'Arte, 1931. 

GARGALLO-GRIMALDI F. — Di un vaso greco inedito trovato in Anzi 
in Basilicata, in Annales de l'Ist. d'Arch., 1844. 

GARRUCCI K A F . — Cimitero ebraico di Venosa. 
G A T T I N I F. — Dimostrazione dei diritti e prerogative della regale 

chiesa metropol. di Acerenza, Napoli, 1761. 
G A T T I N I G I U S . — La Cattedrale di Matera : il Museo preist. 

Bidola, in Arte e Storia, 1911 ; I D . — Poche parole intorno alla 
famiglia Gattini di Matera, in Giorn. Araldico-genealog., Pisa, 1875. 
A pag. 60 al volume Gli ultimi armati di Boccasecca aggiunto 



(per G-. B . Amati v . Mastrojanni. Il Beale Ist. d'incoraggia
mento p. 2 1 8 ) . 

I D . — delle armi della città e prov. di Matera. Matera Tip. com. 
1 9 0 9 (Per Nozze Gattini-Prestifittppo). 

G E N T I L L. •— Sur l'existence de la Horblende dans les tufs vulca-
niques du Mont Vulture, in Bib. de la Soe. frane, de Mineralogie. 

G E N T I L E G. — Cronistoria di Bocchetta S. Antonio, Melfi, 1 8 8 8 . 
GEBACI P. •—• Nella cripta trecentesca di Irsina, in Brutium, 1 9 2 7 . 
GERMINO FRANO. —- La via Aquilia, Salerno, 1 9 1 6 . (Considera. 

zioni concernenti il territ. da Sicignano a Lagonegro). 
GIACTJLLI G . — Diz. compar. dialett. i t . per gli alunni delle scuole 

elementari di Matera, Matera, 1 9 0 9 . 
GIORDANO — La cattedrale di Tursi. Polior. Pitt . IX, 1 8 4 5 . 
GRECO B. — Fossili eolitici del Monte Foraporta, in Paleontologia 

Italiana, voi. V, Pisa, 1 8 9 9 ; I D . — Sulla presenza del dogger 
inferiore al monte Foraporta presso Lagonegro, in Boll. Soc. 
Geól. It., 1 8 9 9 , p . 6 5 . 

GUERRITORE A. — Lavello ed il suo patriziato. 
Gt/ARNERio — Il versante jonico della Basii., in Atti Soc. Stor. mo

lisana, IX , ( 1 9 0 8 ) . 
GUSSONE e T E N O R E — Tre articoli riguardanti le peregrinazioni 

fatte in a lcuni luoghi del Regno di Napoli (Vulture ecc.), 
Napoli, 1 8 3 8 . 

GUANCIALI A. — E x collibus Petrae Paganae, in Atti Acc. Ere, 1 8 7 4 . 
H A S E L O F F A. — Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien» 

Lipsia, 1 9 2 0 (Melfi ecc.). 
H I R S C H F E L D 0 . — Le catacombe degli ebrei a Venosa, in Bull. Inst., 

1 8 6 7 , p. 1 4 8 . 
IACOBONE N. — La patria di Orazio, Venusia, centro stradale del

l'Apulia e della Lucania, in Japigia, VI, p. 3 0 7 . 
I L L I C E O S. E O S A D I P O T E N Z A durante gli anni 1 8 7 4 - 5 . 
JOHNSTON L A V I S e F L O R E S — Not. sui depositi degli antichi laghi 

di Pianura e di Melfi, in Boll. Soc. Geol. It., 1 8 9 5 sul n. 3 8 0 , 
(v. Napoli Nobilissima, V i l i , 6 4 ) . 

K E R B O K D. — Mario Pagano, Napoli, 1 8 7 0 . 
KOEOLEWSKIJ CIRIL. — Le vicende ecclesiastiche dei paesi italo-

albanesi della Basii, e della Cai. I Barile, in A.S.O.L., I, 1 9 3 1 . 
K O L D E W E T U. P U C H S T E I N — Die griech. Tempel in Unteritalien, 

Berlin, 1 8 9 9 (per il t. di Metaponto). 
LACAVA M. — La Basilicata nella storia del risorg. naz. Napoli 

1 8 9 5 , Estr. dagli Atti Acc. Bnt, X X V ; I D . — Blanda città lue. 
interamente distrutta, in Arte e st., X ; I D . — Album offerto 
alle LL. MM. Umberto I e Margh. di Savoia. Vedute e stemmi 
della città di Bas i l i c , Napoli, 1 8 8 4 ; I D . — Mario Pagano, 



Bionero, Tip. Ercolani, 1 8 8 9 ; I D . — Avanzi di antichi acque
dotti di Montemilone, in Arte e storia, 1 8 9 0 ; I D . — Cooperative 
lucane, 1 8 8 5 ; I D . —• Mostra enologica, 1 8 8 7 ; I D . — Les encein-
tes de villes Pelasgiques ou oyclopéennes del'ancienne Lucanie, 
in Gaz. Arch., 1 8 8 3 , p. 8 1 ; I D . — Età preistorica nell'antica 
Lucania, in Atti Acc. Pont., 1 8 9 4 ; I D . —• Luoghi con resti di 
antich. abitazioni nel comune di Accettura, in N. 8., 1 8 8 7 , 
p. 3 3 2 ; I D . — Tombe con oggetti d'oro in contrada Cinque 
carra, in N. 8., 1 8 8 7 , p. 3 3 2 ; I D . —• Antichi ruderi nel comune 
di San Mauro Porte, in N. 8., 1 8 8 4 , p. 2 2 7 ; I D . — In morte 
del Sac. Cantor Pietro Lacava di Corleto Perticara, Napoli 1 8 8 5 ; 
I D . — I bagni di Latronico con analisi delle acque eseguite 
dal dottor Gosio e con un cenno geologico dell'Ing. Bruno, 
Potenza, 1 8 9 1 . 

(Altre pubblicazioni negli indici dell'Arca. 8tor. prov. Napoletane). 
LACOVARA A N . — Il Patriottismo di Accettura nei moti della Luca

nia ecc., Potenza, 1 9 2 3 . 
L A N Z A P E . — Memorie storiche intorno a P. Fedele Amalfi (da Lago-

negro), Napoli, 1 8 9 1 . 
L A SCALA P I O — Il Venerabile p. Francesco da Lagonegro, Eagusa 

1 9 1 8 . 

LATOEEACA — Petruccelli della Gattina, Napoli, Eiceiardi. 
LATEONICO — La cultura popolare in Basii., in L'Educaz. Naz., 1 9 2 1 . 
LATTANZI — A. Petroni, in Biv. di cultura, 1 9 2 8 . 
Al n. 3 9 5 . Per l'università e cittadini di Melfi... aggiunge : p. 3 4 . 

Un esemplare presso Lubrano ha earte 6 7 ms. sullo stesso ar
gomento. 

L A V I A N O F. P. — Un'antichissima Badia di Basii. (S. Lorenzo in 
Tufara), in Basilicata nel Mondo, 1 9 2 6 . 

LAZZAEO — G. Albini, in Lega del Bene, II , n. 3 7 . 
Al n. 3 9 9 . (v. Villari - L. la V. in Scritti vari, Bologna Zanichelli, 

1 9 1 1 , p . 1 8 3 ) . 

L E L I O G. A. — La Basilicata, Milano, Mondadori, 1 9 2 4 . 
L E N Z I GASP. — Il castello di Melfi e la sua costruzione, Amatrice, 

1 9 3 5 . 

L E P A E D I G. — Per l'università di Matera con G. Pozzilli appalta
tori della Gabella della Farina, 1 7 6 3 . 

L I P P A E I N I G. — Il convento di S. Angelo (Montescaglioso), in Vita 
d'arte, 1 9 0 8 , I I . 

LÌVINGSTON A. —̂  G. Fr. Busenello e la polemica Stigliani-Marino, 
. in Ateneo Veneto, X X X I I I , 2 . 

L O M B A R D I A N T Saggi degli antichi avanzi in Basii., in Bull. 
Inst., 1 8 3 0 , p . 1 7 ; Id. — T o p o g r . e antiche città nella Basii., in 
Meni. Inst,, 1 8 3 2 , p. 1 9 5 . 



LORIZIO E R N . — Francesco Torraca, (Nuova cultura 1926), Napoli; 
Graziano, 1927, p. 37. 

LUCANO (II) — Nel 50-rio della rivol. lucana (XVIII ag. 1860-1910), 
Potenza, Grarramone, 1910. 

Lo PARCO F. — Laura Beat. Oliva, in Biv. d'It., 1913. 
LUCILIO L. •— Pittori ed illustratori : Andrea Petroni, in Nat. ed 

arte, 1904. 
L U F B A N O •— Avven. econ. del coni, di Venosa, 1812. 
L U I S E M. — Petruccelli dèlia Gattina, in Boma della dom., 3 D i e , 

1922. 
Al n. 419 (sul Lupoli v. Castaldi Accad. Ercolanense, p. 184). 
M A F F E I —• La ferrovia Bari-Matera, Bari, 1915. 
MALLET B O B E R T — Sul terremoto lucano del 1857 (v. de Lorenzo, 

La terra e l'uomo, 3 a , p. 93). 
MAGLIANO B. — Il Monte Cervaro presso Lagonegro ; in Boll. Soc. 

Nat., 1920. 
MAGALDI E. — Grumentum, in A.S.O.L., I II (1933), p. 325 segg. 

e 473 segg. ; I D . — Note di archeol. grumentina, in Atti III 
Corvgr. Naz. Studi Bomani. 

MAGGIORE — Orazio, Epicuro e noi, in Boi. Soc, 1936. 
Al n. 428. La Basilicata (vi sono 2 edizioni : quella ricordata di 

p. 255 e altra in 16.mo di p. 349). 
Al n. 433. II edizione. 
Al n. 435. M A N D E L L I . La Lucania sconosciuta, ms. Prima era pres

so i frati a Salerno. Per ordine sovrano fu portato a Napoli 
nella Bib. della R. Accad. di Scienza (1779) poi nella Beale 
(ne parlano Signorelli, Romanelli ecc.). Frammenti alla Certosa 
di S. Martino . Pad. n. 245. Buona copia, con postille mar
ginali del De Lellis e con dilucidaz. dell'opera fatta da Bolvito, 
era presso il Eomano. Cat. 21 del 1926 N. 35. 

MARESCA — Per Luigi la Vista, in Bass. Bugi., 1888. 
M A R I A N I — Una salita al Monte Vulture, Udine, 1891. 
MARINCOLA P I S T O I A — Pandosia, città italiota, Catanzaro, 1872. 
M A S I GASP. — Pel Vescovo di Marsico contro Saponara, Napoli, 

... 1755 in fol. 
Al n. 440 (Sul Sole fece una tesi di laurea Nicola M. Amalfi di 

Lagonegro circa 1913). 
M A R I N I CES. — Dell'origin. del baliaggio di Venosa e sue svariate 

vicende, Napoli, 1852. 
M A R I N O N I — Bipostiglio di acette di bronzo in Basii., in Bull, di 

Paletn., I, p. 152. 
MARONE V. — Il sen. Floriano del Zio, in Vita, Boma, 1914. 
MARUCCHI — Le recenti scoperte di areb. cristiana (Acerenza, in 

Corriere d'Italia, 26, I , 1911, ; 



MAROLDA P E T I L L I F . — Il bacino odrograflco di Muro Lucano , 
Lecce, 1880. 

M A T U R I F. — Sul valore terapeutico speciale di alcune acque mi
nerali di Basii., Napoli, Pierro, 1920. 

MAZZARIO — Risposta ad una lettera int. la elezione del Dep. del 
Coli, di Matera, Cosenza, 1867. 

MASTROJANNI — Il R. Istituto d'incoraggiamento, Napoli, 1906 
(parla di vari basilicatesi). 

MAZZARA S. M. — Affreschi ignorati nella chiesa francescana d'Ir-
sina, in Brutiwm, 1926. 

MAZZIOTTI M. — In memoria di Carmine Senise, Roma, 1919. 
M A Y E R E Y N A R — Reise durch die Bas, in Vieni. Sch. Naturf., Zurich, 

1875. 
M A Y E R E D . — Molfetta u. Matera, Leipzig, 1924. 
M E L E E . — La torre metellana (in Matera) in Brutiwm, 1933. 
Al n. 476. Historia monasterii Carb. ordinis S. Basilii. P. E . Santo

ro, Boma, trad. e cont. da Marcello Spina, Napoli, 1831. 
MICALELLA M. — Il Museo preistorico di Matera, in Corr. Merio"., 

1913. 
M I N E R V I N I G. — Vaso dipinto di Armento, in B. A. I., VII 

e VIII ; I D . — Testa greca di Anzi, in Bull. Areheol., I, 25 ; 
I D . — Vaso di Pisticci, Ibid., p . 100 ; I D . — Vaso rappresent. 
Didone, Ibid., p. 116 ; I D . — Altro vaso di Armento, Ibid., 
pag. 118. 

M O C H I A. — Il paleolitico di Terranera in Basii, secondo nuove ri
cerche, in Archivio per VAntropol. e la Etri., 1915, p. 165-195. 

MOLARI B. — Isabella di Morra, Nap. Tip. GambeUa, 1907. 
M O N T A N I B O N — Il Monte Vulture ed il tremuoto del 14 Agosto 

1851, Napoli, 1852. 
M O N T I Gr. M. — Cinque postille di storia calabro-lucana, in A.S.C.L, 

I, 1931. 
MOREA V. — Storia della peste di Noia, Napoli, 1817. 
N A T A L I G I U L I O — Due colleghi del Lomonaco a Pavia, in Boll. 

8oc. Pav., X I I , p . 319. 
N I T T I F. S. — Discorso agli elettori del collegio di Muro Lucano, 

Eoma, 1913, in-8°. 
N O T A per il Monastero di S. Michele di Montescaglioso col marchese 

di detta terra, Nap. 1751. 
N U G E N T M. — Gli affreschi del trecento nella cripta di S. Francesco 

ad Irsina, Bergamo, Ist. d'Arti Grafiche, 1934. 
(Eecensione in Mattino, 12-1-34, - Japigia, IV, pag. 92, in A.S. 
C.L., 1933, pag. 305 e Brutium, 1033, n. 3). 

OCCIONI — La vita e le opere di Q. Orazio Fiacco, 1893. 
OMAGGIO a F. Lomonaco nel cinquantenario dell'Unità d'Italia, 

Potenza, 1911 in-8°. 



O R S I P. — Oggetti bizantini di Senise in Basilicata, Napoli, 1 9 2 2 . 
I d. — Bibl. Calabro-Lucana in A.S.O.L. 

P A G A N I V. — I tuoni della Montagna. I bronditi sismici in Basii., 
in Atti Congr. Nat. Ital., 1 9 0 6 . 

P A L A D I N O G. — La Badia di S. Angelo del Baparo in Basilicata in 
Boll. d'Arte, 1 9 1 9 . ; I D . — Un episodio della congiura dei Ba
roni. La pace di Miglionico ( 1 4 8 5 ) , in Arch. Stor. Prov. Nap., 
N. S., IV ; I D . — Una lettera di Garibaldi ai cittad. di Potenza, 
in Bass. Stor. Bisorg., I. ; I D . — Brani inediti delle memorie 
di L. La Vista, in Bass. crii, leti., 9 1 8 , p. 1 -6 . 

P A N S I N I G I U S . — U n discepolo di De Sanctis (L. La Vista e i suoi 
tempi), Firenze, Vallecchi, 1 9 3 3 . (v. Japigia, IV, 9 3 ) . 

P A N A R E O S. — Bicordi moltettesi di L. La Vista, Molletta, 1 9 2 5 . 
Al n. 5 5 2 . P A O L I S. Iter grumentium, aggiungere: ampio excursus di 

G. Eacioppi in Arch. St. prov. Nap., IX, p . 6 6 0 . 
PABLATO L. — Sulla possibile utilizzazione di alcune sabbie di Mon

tescaglioso in Oiorn. chimico industr., Milano, 1 9 2 2 . ; I D . — La 
Basilicata. 1° . Prodotti naturali e costituzione geologica. I I 0 . 
Possibilità di esistenza per le industrie estrattive vinarie, in L'in
dustria, Milano, 1 9 2 3 . 

PABLATO L. e GAROFALO V. — La conduttura romanica d'acqua 
potabile di Euoti , Napoli, 1 9 1 5 . 

PARATORE — Orazio, in Logos, 1 9 3 5 . 
PASCULLI E . — In Basilicata, in Biv. Pugl., X X I I I , p. 3 3 8 . 
PATRIZZI F. — La malaria nella Valle di Vitalba, Potenza, 1 9 3 6 . 
PATRIZI S. — Per l'illustre Princ. di Melfi contro il princ. Torella. 

(S. Fele e Atella), Napoli, 1 7 5 3 . 
PATRONI G. D . — Avanzi di recinto pelasgico a Eaja S. Basile (Numi-

strone) in N. 8., 1 8 9 7 , p. 1 8 3 . ; I D . — Iscrizioni latine spettanti 
all'antica Grumentum, in N. S., 1 8 9 2 , p . 1 8 0 ; I D . — Nuove 
ricerche di antichità nella Lucania, in N. 8., 1 8 9 7 (o p . 1 6 3 ; 
I D . — Matera: antichità preistoriche in N. S., 1 8 9 7 , p. 2 0 3 ; 
I D . —- La ceramica antica dell'Italia meridionale, Napoli, 1 8 9 7 . 

P A V A R I I A. — Bimboschimento in Basii., Varese, 1 9 2 3 . 
P E D I O E D . — Alcuni quadri della Trinità in Potenza, in Brutium, 

1 9 3 2 ; I D . — Per la scuola element. e pop. in Basii., Potenza, in 
La Perseveranza 1 9 2 0 ; I D . — Uomini ed episodi del Eisorgimento 
lucano (Giuseppe d'Errico), Eoma, 1 9 3 0 . 

Al n. 5 6 2 aggiunge : Tip. A. Vocola, con pianta. 
P E L L E G R I N I V. — Per l'Università di Eionero, 1 7 7 6 . 
P E L O S I — G. Albino lucano, storico e diplomat. del ' 4 0 0 , Napoli, 

1 9 1 0 . 
Per d. Modest. Mappa e d. Epifanio Zingaropoli contro d. Adriano 

Ulloa, Napoli, 1 7 6 7 . (Tratta dei fondi Eotondella, Favale, 
Lauria ecc.). 



Per G-. B. Ricci contro eredi Prino. Marsico (s. d. n. I.) (tratta della 
terra di Moliterno). 

PEKCOPO E R A S . —• Di una stampa sconosciuta delle stanze del Tan-
sillo, in Biv. Crit. Lett. Ital., 1914. 

P E R I T O E N R . — Il testamento di L. Tansillo, in Bass. Bihl. lett. I., 
XXII , 1914, pag. 25-28. 

(PESCOPAGANO) — Ragioni per l'Università di Pescopagano contro 
l'illustre marchese della medesima, Napoli, 1744. 

P E S C E C. — Commem. del Sen. Antonio Arcieri, Lagonegro, 
1894 ; I D . — Commem. di G. Giliherti. 

P E S C E A. —• Notizie storiche sulla città di Melfi, Melfi, 1915. 
PETRUCCELLI DELLA GATTINA — Le memorie di Giuda (parla di 

Grurnentum) ; I D . —• Le notti degli emigranti (moti insurrezio
nali di Basilicata). 

P I N T O N —• La via consularia Popilia, Potenza, 1895. 
P I S A N I A. — Dall'Albania a Brindisi di Montagna e all'Italia. 

Cronistoria dal 1262 al 1927, Palombara Sabina. 
P I T R E L L I — La città di Lagaria ms. (Cfr. Arch. St. della Odi., V 

p. 231). 
PLASTINO G. — Bibliot. popolare circol., Bionero, 1886. 
PIZZUTO G I U S . — Difesa dei capi d'accusa di Venosa contro il Ve

scovo, Napoli, 1763. 
POMARI CI A. — Il mare jonico e la civiltà italica nel canto di Nicola 

Sole e nel primato del Gioberti, Taranto, 1926. 
P O L L I N I L E O — La tragica spedizione di Sapri, Milano, Mondadori, 

1935. j 
POTENZA D O M . — Per la fr. di Colobrano contro l'Univ. di Tolve, 

Napoli, 1751 in folio. 
PROCESSO del disastro ferroviario di Grassano, Potenza, Pomarici, 

1891.. in-8° gr. (pubblicato a dispense). 
PROCESSUS INFORMATIONIS per li confini di Matera e Montescaglioso. 

In-4° gr. ms. del sec. X V I I I . 
P U L C I — Usi e costumi della Basilicata. 
QUAGLIATI Q . — Tombe lucane con ceramiche greche, in N. S.; 1904, 

(Pisticci) ; I D . — Vasi trovati in tombe lucane, in N. S., 1902, 
p. 312 ; I D . — Di due lekytoi rinvenute in una tomba (Pisticci), 
in JV. S., 1903, p. 262 ; I D . — Avanzi di stazioni preistoriche 
e necropoli ad incinerazione presso Timmari nel Materano, in 
Bull. d. Baletn., 1901, p. 27 ; I D . •—• Appunti sulle scoperte 
paletn. nel Materano, in Bull. d. Baletn., 1896, p. 282. 

QUATTORDICI agosto del 1851 — Raccolte di prose e versi a bene
fìcio dei danneggiati dai tremuoti nella Basilicata, Napoli, 1851. 

R A E L E R A F F A E L E —• Il culto della vergine sul Monte Sirino in Lago-
. .negro, Lagonegro ; In.; — L a Santa Spina che si venera nella 

città di Lagonegro, Lagonegro, 1917 ; I D . — Il P. Grisolia 
da Lagonegro e la città di Rivello, Portici 1919. 



E A M M E L S B E R G —• Ueber die Zusammensetzung des Hanyus und der 
Lava vom Melfi am Vulture, in Zeit. der geol. Ges., 1860. 

E A P O L L A D I E G O •— G. B. De Luca Eoma, 1909, in-8°. 
E A V A G. — M. Pagano a Eoma, in N. Antologia, 1920. 
B E L L I N I U G O -— La caverna di Latronico, in Mon. Ant. Line., 

voi. X X I V ; I D . —• Scoperte e problemi paletnologie! nella 
Lucania occid. in Atti Societ. Natur. Modena 1915 ; I D . —• La 
fauna dello strato pre-amigdaliano di Loretello di Venosa, 
in Bull, di Paletn., 1932 ; I D . — Sul paleolitico di Matera, in 
Biv. di Ant., 1922, p. 85-106 ; I D . — Nuovi materiali paleolitici 
di Matera, in Bull. Paletn. Ital., 1924, p. 1 ; I D . — Scavi prei
storici a Serra d'Alto, in N. 8., 1925, p. 257 ; I D . •— Sepolcri 
dell'età del bronzo scoperti a Matera, in Bull. Pài., 1925, p. 153. 
I D . — D. Eidola, in Bull. Palet., 1932, p. 125 ; I D . — Museo 
Eidola in Biv. Encicl. cont. 1918 ; I D . •— Il Villaggio preistorico 
trincerato di Matera, in Biv. d'antropol., 1919; I D . — Sulle 
stazioni quaternarie di tipo chellien dell'Agro Venosino, in 
Mem. Aee. Lincei, 1915 ; I D . —• Nuove osservazioni sulla età 
eneolitica ed enea nel territorio di Matera, in Atti e Memorie 
Soc. Magna Grecia, 1929. 

E I B E Z Z O F R A N O . — I Lucani e le iscrizioni osebe, in Neap:, I, p. 379. 
B I C O R D I della pretesa fondazione del seminario aeberuntino, 1852. 
E I C C I A R D I L. — Eicercbe di cbimica vulcanologica sulle rocce e sui 

minerali del Vulture, Napoli, 1887. 
E I C C I A R D I M. — Andrea Petroni, in Fortunio, 1888. 
E I D O L A D O M . — Le grandi trincee preistoriche di Matera, in Bull, 

di Paletn., 1925, ; I D . — Necropoli arcaica ad incinerazione presso 
Timmari nel Materano, in Mon. Ant. Lincei, voi. XVI . 

B IN A L D I A N T . — Vertenza tra il comune di Bivello e quello di Laino. 
E I S T R E T T O della vi ta del Ven. servo di Dio p. Nicola Molinari da 

Lagonegro per fra Zaccaria da Sicignano, Potenza, 1825. 
Al n. 624. E I V I E L L O . Cronaca potentina, II ediz. del 1889 
B o c c o E. — E. Gianturco, in N. Ant., ott. 1926. 
E O M A G N O L I E. — Orazio, Boma, Acc. d'Italia, 1935. 
B O G G E S E. — Sull'entrata a Napoli del Be Vitt. Em. Discorso pro

nunziato in un paese della Lucania il 15 nov. 1860, Napoli, 1860. 
B O N D I N E L L I P R O S P E R O . — Montalbano ionico e i suoi dintorni, 

Taranto, 1914. 
B O S A G. M. — Montemurro, in Polior. Pitt. Vili. 
E O S A L B A P . — Nuovi documenti sulla vita di L. Tansillo, in Studi 

di leU. it., V (1903), pag. 168. 
E O S A P I E T . — Lu paisieddu miu, Caserta, 1924 ; I D . — Nota di 

critica letteraria (su Torraca), Milano, Albrighi Segati, 1930. 
E O S I C A A. — 6 maggio 1858. Potenza 1858 (con 3 grandi tavo

le f. t. contenenti i dati dettagliati dei danni cagionati dal 
tremuoto del 16 die. 1857). 



RUBINO L. — Due medaglioni con l'Annunziazione nella chiesa di 
S. Agostino a Melfi, in Boll. d'Arte, Die. 1935. 

SACCO G. e D ' A M O B A G. — Pel comune di Lagonegro contro i Sig.ri 
d. Achille e d. Prospero Consoli e d. Tommaso Rinaldi nella 
corte dei Conti. 

SALERNO P B A N C . — Ricerche storiche per la città di Lauria, (per il 
demanio Seleuco), Lauria, 1895. 

S A L E R N O G. — Pel comune di Lagonegro contro Achille Consoli 
nel Trib. Civile di Napoli , Napoli 1842. 

S A L E R N O P. — Relazione al Consiglio Com. di Maratea, Lagone
gro, 1878. 

S A L M O I R A G H I P. — Monte Alpe di Latronico in Bas. ed i suoi marmi, 
in Boll. Club Alpino di Torino, 1904. 

SALOMONE N I C . — L'opera del Governo per la Bas., Potenza, 1908. 
SALVATORE A N T . — Occupazione delle terre in Bas., Potenza, 1922. 
S A L V E S T R I N I G. — Di un sarcofago romano : il sarcof. di Melfi, 

Melfi, 1910. 
S A N C H E Z — Necrologia di G. Fortunato, Napoli, 1862. 
S A N T ' A R C A N G E L O (Da) CARLO — Nostalgie di Lucania, Napoli, 

Casella. 
SANSON — Il risorg. ital. e la poesia patriottica femm. in Basa. Naz., 

1913 (per Laura Mancini). 
SARRA R A F F . — La rivol. degli anni 1647-48 in Basii. Nap. Trani, 

1926 (v. La Basii, nel Mondo). 
SARNO (Marchese) — Critiche annotazioni sopra uno istrumento 

in pergamena del X I I I s. di Montescaglioso. (Cfr. Capasso, 
Fonti). 

S C H I A P A R E L L I — Papsturkunden in Apulien (Da Nachrichten der 
K. Gesellschap d. Wissensóhaflen zìi Gòttingen, 1898 : parla 
di Montepeloso, Banzi, Palazzo S. Gervasio, Matera, Venosa, 
Lavello). 

S C I P I O N E E. — De Praest. eccl. Acheruntinae adversus equitem 
Stilianum. 

SEMMOLA T. — Per la morte di Laura B. Oliva Mancini, in Atti Acc. 
Arch., 1868. 

SEMMOLA G. — Tre glorie napoletane (1799) M. Pagano ecc., Napoli, 
1912. 

S I M O N E T T I A L B . — La cappella di S. Leonardo a Boccanova, in 
Arte e storia, X X I , 88-9 ; I D . — Per l'orfanotrofio Bentivenga di 
S. Chirico Raparo, in Arte e storia, X X X I , (1912) ; I D . — Per 
una scoperta archeologica in Lucania, in Arte e storia, 1910 
I D . — S. Vitale e S. Angelo a Raparo in Arte e Storia, 1902. 

S I N I S C A L C H I M. — Sulla condotta veterinaria di Lavello, Melfi, 1907. 
S I L L A N I T. — Una pergamena di Andrea Petroni in Emporium, 1911. 

I D . — Andrea Petroni in La vita italiana, 1912. 



S I S T O B. — La Basilicata, Carabba, Lanciano. 
S O L A R I G . — Di un'opera poco nota di M. Pagano, in A. Acc. Tor., 

1 9 2 5 ; I D . — Mario Pagano criminalista, Torino, Bocca; I D . 
— Mario Pagano e la politica annonaria e t c , in Biforma sociale, 
1 9 1 7 . ; I D . —• Le opere di M. Pagano, Torino, 1 9 3 6 . 

S O L I M E N E — Frate Buggero da Lavello, Melfi, 1 9 1 9 ; I D . — Per il 
Gen. Finiguerra, Lavello, 1 9 1 9 ; I D . — Tempeste feudali, Melfi, 
1 9 2 2 ; I D . — Figure, visioni e leggende della Basilicata, Napoli, 
Giannini, 1 9 2 4 (Estratto da La Basii, nel Mondo, a. I, 2 ) ; 
I D . •— La cbiesa vescovile di Lavello, Melfi 1 9 2 5 ; I D . — G. V. 
Michaele e un focolaio di eretici a Lavello, Lavello 1 9 2 5 ; 
I D . — Martiri pionieri e profeti in Etiopia - Napoli, Giannini, 
1 9 3 7 . 

S O U V E N I R S historiques sur la legion corse (per Lauria). 
S O R R E N T O L. — Tre sonetti di L. Tansillo, in Misceli, st. crii, in onore 

di Pascal, Catania, 1 9 1 3 . 
STASSANO — Memorie stor. del Begno dal 1 7 9 9 al 1 8 2 1 . 
STATISTICA della prov. di Basii, contenente la divisione amministr. 

in distretti e circondari giusta la legge organica del 1 maggio 
1 8 1 6 , Potenza, Santarello, 1 8 3 5 . 

STEGAGNO — I crateri-lagbi di Monticchio, Udine, 1 9 0 8 . 
S T E L L A M A R A N C A F. — Per lo studio del dir. rom. nell'opera di 

Orazio, in Arch. Giuridico, 1 9 2 5 . 
S T O L F I G I U S E P P E — La Basii, senza scuole, Torino, Gobetti, 1 9 2 3 . 
STORNAIUOLO — Pastorale eburneo della cbiesa di Acerenza in Basi

licata in Studi in Italia, VI, 1 8 8 3 , p. 3 8 6 . 
T A N S I L L O L. — Adi molto magnifici signori gli sindaci et gli eletti 

della città di Venosa, Sett. 1 5 5 3 
Sul T A N S I L L O V . : Bonghi in Horae subsecivae, Nap. Morano, 
1 8 8 8 . p. 1 5 5 e segg. — G. Bemondini, Della nolana eccle
siastica storia, Napoli 1 7 5 7 , voi. I l i p. 2 3 8 , in cui si parla del 
Tansillo « celebre nolano poeta ». 

T A N C R E D I V. e P E S C E C. — In memoria di Francesco Grisi ( 1 8 4 3 -
1 9 2 6 ) , Lagonegro, 1 9 2 6 . 

TAROZZI — Il martirio di M. Pagano, in Menti e caratteri, Bologna 
Zanichelli, 1 9 1 0 . 

T A R A N T I N O N I C O L A — Arcivescovi materani dallo scisma d'occidente 
al se.cento, Matera, Corti, 1 9 2 0 . 

Al n. 7 1 9 aggiungere : M A G H I E R I . Biogr. di Tata, Campobasso, 1 8 7 2 . 
T A R C H E T T I S. U. — L'innamorato della montagna (si parla di un 

viaggio in Basilicata). 
T E N O R E M . — Plora napoletana, Napoli, 1 8 1 1 , voli. 5 . 
T E R Z A G H I N. — Orazio satiro, in Civ. Moderna, 1 9 3 5 . 
T I N E L L I C IRO — S. Mauro mart. protettore di Lavello, Bari, 1 8 5 9 . 

n . 



T E S O R O N E G. — Il Padiglione della Campania, Basii, e Calabria 
all'esp. di Roma, 1 9 1 1 , Milano, 1 9 1 3 , con 2 7 tav. fototip. f. t. 

T O F A R A (Duca della) Montemurro, in Lega del Bene, I I . 
TORRACA M I C H . — Breve dichiarazione agli elettori di Basilicata, 

Roma, 1 8 8 6 . 
T O R T O R E I X A F E R D . P. — Memorie sullo stato attuale e antico del 

Monte Vulture in Basii, nella sua qualità di Vulcano estinto, ms. 
T R A N I B. •— La Basilicata, Cividale, Tip. Fulvio, 1 9 0 9 . 
T R I P E P I A N T . — Curiosità stor. di Basii., Potenza, 1 9 1 6 . (Bec. in 

Ar. St. Nap. 1 9 1 7 , p. 2 3 3 ) . 

T R O J A N O G. — Per l'università di Aletta, 1 7 7 6 . 
V A L E N T E C. — Guida art. e turist. della Basii., Potenza, 1 9 3 2 . 
V A L E R A P . — F. Nitt i , Presid. dei Ministri, Milano, La Folla, 1 9 1 9 . 
V E N U S I O D O N . — Difesa storico diplomatico del Monast. della Casa 

nel Feudo Tramntola, Nap. 1 8 0 1 . 
V E S P O L I N. M. — Per l'università di S. Nicola di Rivello, Napoli, 

174.9 in f. 
V E R R I R O S . — Cenni stor, e geogr. intorno la Basii., Lagonegro, 

Progresso, 1 8 8 4 . 
V I C E C O N T E B A F F . — Sacco di Lauria (vicende storiche del 1 8 0 6 - 7 ) , 

Bologna Zanichelli, 1 9 0 3 . ; I D . — Vicende stor. della città di 
Lauria, Napoli, 1 9 1 3 . 

V I L L A K E A L E — Divi Mauri tutelaris Lavell. vita, Neapolis, 1 6 6 1 . 
V I T A S. L U C A E A B A T I S A R M E N T I in Lucania, Ms. Bib. Nat. , IX, C, 3 3 . 

V I T A D I S. A N G E L O D E L D U C A il gran fuoruscito di Lucania (ms. B. 

erroneo v. Capasso p. 5 6 . ) 
V O G E L E. G. — TJeber eine minder bekannte Quelle zur Geschichte 

ausserdeutscher Klosterbibliotheken etc. Serapeum 1 8 4 0 (delle 
Biblioteche dei cappuccini di Matera e Venosa). 

V U L T U R E ( I I ) — Strenna melfitana per il 1 8 7 0 , Melfi Ercolari. 
Z A N O T T I B I A N C O U . — La Basilicata, Boma 1 9 2 6 p. X L + 4 1 6 t. 2 9 

(recens. in Basii, nel mondo). ; [ I D . ] — Magna Grecia — (nella 
collez. «Les villes mortes d'Italie» del l 'E.N.I .T.) ed. in frane, ingl. 
e tedesco 1 9 3 3 pag. 4 9 con illustraz. (per Metapontum) ; I D . — 
Archaeological discoveries in Sicily and Magna Graecia in Jour
nal Hellenic Studies, 1 9 3 6 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 parte II (c'è sempre un 
capitolo sulle scoperte in Lucania). 

Z I G A R E L L I —• Cenni sulla diocesi Marsico-Baronissi, 1 8 4 9 . 
Z I T O G I U S . —• Contributo alla storia della Bas. in mandamento di 

Noepoli, Potenza, 1 9 1 1 . 
Z I R K E L — Der Hanynophir von Melfi, in N. /. Mineralogia. 

Sono da aggiungersi gran parte degli articoli riferentisi alla Basi
licata dell' Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, 1 9 3 1 - 1 9 3 8 . 



RECENSIONI 

P. ZANCANI M O N T U O B O e U. Z A N O T T I - B I A N C O , Heraion alla foce del 

8ele - (Relazione Preliminare). Estratto dalle «Notizie degli 
Scavi » - anno 1937, p. 206-354 Roma, Tip. dei Lincei, 1938. 

Questa relazione sulle prime campagne di scavo nel témenos 
di Hera Argiva in Lucania, non contiene soltanto le notizie prelimi
nari sulle scoperte, ma estendesi spesso, in forma ampia e precisa, 
a dotti commenti ed a confronti, i quali permettono — specialmente 
ai lettori che non abbiano una preparazione specifica — di apprezzare 
l'importanza grandissima delle scoperte e il significato dei fatti, 
osservati con rigore di metodo e senza abuso di pericolose congetture. 

Assai raramente possiamo vedere preannunziate nelle « Notizie 
degli Scavi », dalla loro fondazione ad oggi, scoperte di così alto e 
eccezionale significato ; e nella storia delle scoperte archeologiche in 
Magna Grecia e in Sicilia, bisogna risalire a quelle avvenute a Seli-
nunte, per opera e con sacrifizio degli inglesi Samuele Angeli e Gu
glielmo Harris, negli anni 1822-23, per trovare un degno confronto. 

Credo, però, che sia qui più opportuno non dilungarsi in com
menti e in confronti, e dare, invece, un breve sommario di questa 
relazione, così ricca di fatti, principalmente, oltre che di idee. 

Gli autori, pur essendosi divisi i vari capitoli, hanno voluto cbe 
tutti egualmente portassero i loro due nomi: non solo perchè in comu
ne hanno iniziato le ricerche, organizzato e diretto le varie campa
gne, sopportato disagi e pericoli, ma perchè essi stessi difficilmente 
potrebbero sceverare la parte dovuta ad ognuno nel diuturno ap
porto d'idee, di osservazioni, di confronti durante i lunghi mesi di 
scavo ; esempio di leale, disinteressata collaborazione nell'unico in
tento di servir degnamente la scienza ed il Paese. 

Nel primo capitolo gli Autori esaminano le fonti letterarie an
tiche relative alla fondazione dello Heraion lucano (Strabone, Plinio» 
Plutarco). Due sono le tradizioni : o che sia stato fondato da Greci arri
vati dal mare, come fa supporre la leggenda di Giasone, o venuti 
dalla pianura del Crati, dove genti achee e trezenie fondarono la 
città di Sibari. Queste due tradizioni si potrebbero concordare, am
mettendo che alcuni naviganti, penetrati alla foce del Silaro, siano 
stati in un secondo momento rafforzati da un gruppo di Sibariti. 

Gli A. passano dopo, alla storia dello scavo, il quale si è svolto in 



quattro campagne successive,-fra l'aprile 1934 e il febbraio 1937. I 
numerosi cocci graffiti, sui quali chiara si legge la formula TAS HPAS 
e talora HPAI, confermarono che le rovine esplorate erano quelle 
del tempio di Hera ; gli ex-voto aiutano a comprendere il vario aspet
to religioso di questa divinità, che congiungeva il carattere della 
Hera Olimpica con quelli di Afrodite e di Persefone. 

Il secondo capitolo è dedicato al tempio maggiore. Questo era 
dorico, periptero, octastilo pseudodittero. La costruzione è tut ta 
formata di blocchi di calcare accuratamente squadrati. L'edificio 
ricorda, per molti particolari, il cosiddetto tempio di Cerere a Poseido-
nia-Pesto, e si può attribuire al periodo di transizione, cioè intorno al 
500 av. Cr. Alcuni caratteri della pianta, che si può misurare in piedi 
ionici, la sagoma del capitello, le decorazioni di esso e delle cornici, 
mostrano la stessa influenza ionica che è evidente nel tempio poseido-
niate e in altri templi dorici di questo periodo, in Magna Grecia. 

Si è trovato un capitello di calcare quasi intero, e numerosi fram
menti di cornici decorate con Jcymatia ionici e lesbici. 

Del tempietto minore, al quale è dedicato il terzo capitolo, sono 
stati scoperti un capitello dorico di arenaria, di tipo acheo, analogo 
a quelli dell'enneastilo poseidoniate e i due capitelli delle ante adorni 
di rosette, palmette e fiori di loto, che ricordano per la forma quelli 
della cosiddetta Basilica di Poseidonia-Pesto. Il tempietto tetrastilo, 
prostilo, si può datare intorno al 560. 

In quanto alla destinazione, dato che nessuno degli anathémata 
finora raccolti fa pensare all'esistenza nel témenos di altri culti, oltre 
quello principale di Hera, gli A. credono che anche questo fosse desti
nato a quella divinità, e che fosse un thesaurós, tempietto votivo di 
una città italiota, piuttosto che greca, forse dei Trezeni di Sibari. 

Facevano parte del témenos le altre costruzioni, esaminate nel 
quarto e quinto capitolo : 1) un'ara di età relativamente tarda, non 
anteriore al periodo della dominazione lucana, di cui è apparsa la 
sostruzione rettangolare, 2) un edificio rettangolare, forse una stoà 
della fine del sec. V o metà del IV, di cui restano in situ anche i 
sostegni delle cinque colonne, 3) un altro edificio di forma rettango
lare, in cui è stata riconosciuta dagli A. un'officina di ceramisti. 

Lungo il fianco meridionale del tempio maggiore, è stato sco
perto un bothros sacro. Costruito con grandi blocchi di arenaria al
l'esterno, e, all'interno, con lastroni di calcare, presentava alla sua 
apertura sotto alcuni blocchi di arenaria, dapprima uno strato ro
mano con quattro lampade, monete di Adriano e le ossa di un cane ; 
sotto un secondo strato di argilla mista ad arena, era raccolto il ma
teriale ellenistico : vasi di differente forma, busti femminili, ossa degli 
animali sacrificati e i resti carbonizzati dei legni tagliati per il fuoco 
dell'ara. 



Anche il secondo bothros, che si trova fra la stoà e l'edificio atti
guo, è costruito con lastroni di calcare appoggiati direttamente alle 
pareti di argilla. Tra il materiale trovato è importante, dal punto di 
vista dell'arte, un vaso con decorazione a rilievo ; dal punto di vista 
religioso, un askos grezzo con il graffito (H)PAI. 

Tra i monumenti votivi scavati tra i due templi, sono apparse 
sei basi, quattro delle quali dovevan sorreggere stele di ignoti aria, 
thémata. Nello strato sotto il tempietto arcaico, si sono trovati 
kàntharoi, skyphoi, lékythoi, aryballoi, alabastra, vasi plastici in 
forma di Sirene e di arieti, statuette femminili sedute in trono, evi
dentemente Hera con il kouros nella sinistra e il melograno nella de
stra ; chiodi di ferro, anelli di bronzo. Questo materiale tipicamente 
corintio, che non scende oltre il 580-575 av. Cr., ci conferma la data
zione del tempietto arcaico. Nella stipe di età classica fu trovata 
pure una grande quantità di oggetti votivi : molte statuette fittili di 
diverse dimensioni, fra cui prevalgono le rappresentazioni della dea 
in trono, molti busti, fra cui alcuni di un tipo assai caratteristico di 
« donna-fiore », numerose statuette di offerenti avvolte negli ampi 
Jiimatia. Di queste offerenti si sono trovate migliaia di esemplari 
nell'altra ricchissima stipe di età eUenistica. 

Ma la scoperta di gran lunga più importante è quella dei rilievi 
architettonici. Non potendone ancora affrontare lo studio particola
reggiato, nell'ultimo capitolo di questa relazione preliminare, gli A. 
si limitano ad osservazioni generali sui primi rilievi scoperti, classi
ficati in : A) Metope figurate dell'alto arcaismo (appartenenti al 
tempietto arcaico) ; B) Rilievi dell'arcaismo maturo (appartenenti 
al tempio maggiore) ; C) Rilievi figurati più tardi. 

A) Metope figurate' dell'alto arcaismo : 
1) Metope con il ratto di Tityos e Latona : caratteristica 

di questa scultura è l'assoluta mancanza di modellato, per cui le 
figure si profilano contro il fondo che è stato incavato per dare l'il
lusione del vero rilievo : carattere, dunque, disegnativo piuttosto che 
plastico, che induce gli A. a porre questa scultura in ambiente corin
tio e a datarla fra il 560-50. 

2) Parte di metope con figura di Centauro : caratteristica del 
rilievo è il senso del « volume » neUe figure, la cui modellazione mira, 
quasi, ad esprimere uno straordinario vigore fisico. L'appassionato 
studio del nudo maschile, spinto all'osservazione dei particolari 
anatomici, richiama gli A. all'arte greca continentale, e specialmente 
ai prodotti corinti del secondo quarto del VI secolo. 

Altre metope di questo ciclo sono : 
3) Contesa fra Apollo e Herakles pel tripode delfico. 
4) Pianto funebre di due donne (forse Ecuba ed An

dromaca). 



5) Contesa fra due donne, una delle quali è a r m a t a di bipenne 
(Cli temnestra ed E l e t t r a o Laudamia ) . 

6 ) Personaggio che cavalca una t a r t a r u g a mar ina . 
7) Mor te d i Neot tolemo. 
8 ) Herakles e i Cercopi. 

Pe r tecnica e forme i N. 4) e 5) si r aggruppano con la metope 
del r a t t o di La tona , e t u t t e le a l t re con quella del Centauro. 

JB) Rilievi dell 'arcaismo m a t u r o : 
1 ) Rilievo con p a r t e di figura di arciere inginocchiato : p ro

fonde sono le analogie con le sculture eginetiche, m a la scul tura dello 
Heraion è meno sciolta nei mov imen t i e ancora i r re t i t a en t ro l imit i 
p iù convenzionali . Gli A. res tano incert i se a t t r ibu i r la a l f rontone o 
a u n a me tope del t emp io maggiore . 

Al t re me tope del l 'arcaismo m a t u r o : 
2) coppia di danza t r ic i \ appa r t enen t i a l t empio 
3) a l t r a coppia di danza t r ic i \ maggiore 
4) Scalpellata j a p p a r t e n t i ad edifici 
5) Opli ta c o m b a t t e n t e ) ignot i 

O) Ril ievi figurati p iù t a r d i : 
1 ) Metope col r a t t o del Tr ipode delfico : malgrado il ca t t ivo 

s ta to di conservazione, si n o t a una cer ta l iber tà di moviment i , che 
induce ad a t t r ibu i re questa scul tura ad e tà meno ant ica . 

2) P a r t e inferiore di me tope con due personaggi affrontati 
(rappresentazione di u n a delle imprese di Herakles f ) da tab i le t r a la 
line del V e la m e t à del IV. 

3) Rilievo con figura vir i le n u d a v i s ta d i spalle. 
I t r e ril ievi non sono anter ior i alla fine del secolo quinto , e fanno 

p a r t e di u n fregio dorico che p o t r eb b e essere del t empio maggiore, 
supponendo che in esso siano s t a t i necessari profondi res taur i , u n 
secolo dopo la sua costruzione. 

Ma di ta l i scoperte di ines t imabi le impor tanza , come quelle 
che ci svelano il cammino storico della scul tura in Magna Grecia, da i 
p r imi t iv i agli arcaici, gli au to r i danno in questa p r i m a relazione 
appena qualche cenno sommar io , as tenendosi , per ovvi mot iv i di 
oppor tun i tà , dal r ip rodur re le sculture, sia p u r e in modo provvisorio. 

L'esplorazione del témenos non è ancora compiuta . Quali mi
ster i si celano nelle pa lud i alla foce del Sele ? Quali a l t r i monument i , 
qual i a l t re opere d ' a r t e ci res t i tu i ranno gl ' intrepidi e ma i s tanchi 
esploratori ? 

I quali , - giova, io spero, proclamarlo ad a l ta e l ibera voce, - nulla 
hanno chiesto allo S ta to e nulla avu to , se non il permesso di eseguire 
gli scavi ; m a allo S ta to hanno offerto in dono la p a r t e opima, ad 
essi spe t t an t e per legge, d i t u t t i gli ogget t i d ' a r t e scopert i per loro 
vir tù e a loro spese, r inunziando l ibera lmente ad una somma ingente 



di denaro. Nel cosi fare, essi hanno seguito la nobile tradizione e 
l'esempio insigne della « Società Magna Grecia ». 

Quando sarà pubblicata l'opera definitiva su queste scoperte 
— nuova pietra miliare nella storia dell'archeologia —• a tutt i i 
trattati, a tutt i i manuali di storia dell'arte greca bisognerà aggiun
gere un intero capitolo : quello della scultura della Magna Grecia ; 
ed altre parti di tali libri — quelle, specialmente, relative alla sto
ria dell'architettura arcaica — dovranno essere rivedute, corrette, 
completate. 

G. E. Rizzo 

CONSOCIAZIONE TURISTICA ITALIANA. Guida d'Italia. Lucania e 

Calabria, Mi lano , 1938 -XVI , p a g g . 404 con 15 c a r t e geo

grafiche, 5 p i a n t e di c i t t à , 7 p i a n t e e schemi di edifici, 

16 s t e m m i . 

Nella prima edizione della Guida d'Italia, la Lucania e la Cala
bria erano comprese nel I (1926) e nel III (1928) volume della Guida 
destinata all'Italia Meridionale. In quel primo volume era contenuta 
la descrizione della parte settentrionale della provincia di Matera 
mentre che nel terzo, oltre buona parte della Campania, gli itinerari 
del resto della Lucania e quelli di Calabria. L'unità delle due regioni 
dell'estremo lembo meridionale della penisola italiana, affini sotto 
tanti aspetti e per varie ragioni, aventi quasi sempre uguaglianza di 
interessi e che nel campo culturale erano e sono anche unificate da 
una stessa Soprintendenza per le Antichità e l'Arte, era così scissa in 
modo disarmonico. 

A distanza d'una decina d'anni da quella prima edizione è ap
parsa ora questa nuova Guida che comprende le descrizioni di tutto 
il territorio di Lucania e di Calabria in maniera unitaria ed omogenea. 
Questa nuova edizione assai più pratica per il turista è anche assai 
migliore di quella precedente : meglio e più informata, preceduta da 
più ampi e succosi cenni introduttivi, mentre che il cenno storico 
della Calabria nella prima edizione era molto infelice, arricchita 
infine di mia ottima nota bibliografica dovuta al prof. Giuseppe 
Isnardi che merita tutti i più ampi elogi e per questo assai utile 
lavoro e per tutta l'opera sua di coordinamento e di revisione del 
volume. 

La Consociazione Turistica Italiana che prosegue magnifica
mente nella sua nobile opera di divulgare la conoscenza delle bellezze 
di natura e di arte dell'Italia con le sue numerose pubblicazioni si 
è così acquistato un altro titolo di benemerenza e da parte delle 



popolazioni di Lucania e di Calabria e da parte di chi, per ragioni 
varie, si interessa alla vita delle due regioni ed ha così bisogno dj 
ricorrere ad un sommario come questo che possa servirgli ad in
trodurlo alla conoscenza di esse e che possa dargli se non tutte al
meno buona parte delle notizie che sul momento gli occorrono. 

Naturalmente, come tutte le cose umane, il libro presenta dei 
difetti e risente di qualche mancanza alcune volte anche in rapporto 
alla vecchia edizione, perchè in qualche caso passi di questa sono 
stati tagliati dannosamente o hanno avuto delle aggiunte o amplifi
cazioni non del tutto felici. Difetti e deficienze inevitabfii in una com
pilazione del genere che deve tenere conto di tanti dati e di tanti 
fattori e che per di più nasce dalla collaborazione di molte persone 
di varia cultura, di vario gusto, di varia inclinazione. 

Queste imperfezioni sono piuttosto sentite ed avvertite da coloro 
che si occupano di storia e di arte e che quindi nel volume desiderereb
bero trovare tutt i i dati e tutte le notizie espresse sia pure concisa
mente, ma in forma precisa. 

E se per altre parti d'Italia più ricche di cose d'arte e nello 
stesso tempo più conosciute è lecito e giusto omettere in un'opera 
del genere la notizia e la descrizione di umili e popolari intagli lapi
dei e lignei non solo, ma anche qualche monumento di non primaria 
importanza, la stessa cosa non è più giusta, quando si descrivono 
i borghi silani o della parte centrale della Lucania. In quanto nelle 
chiese di questi paesi gli intagli lapidei o lignei, il più delle volte del 
resto di ottimo gusto, rappresentano l'omaggio più puro reso al
l'arte da parte di poveri ed umili artigiani lontani da ogni centro 
artistico e viventi solo a contatto delle rupi e dei boschi, da cui trag
gono la materia grezza che essi plasmano e modellano, ma anche 
del cielo. 

Il volume che forse come Io stanno a dimostrare vari errori 
di stampa, è stato compilato e stampato con molta sollecitudine 
saprà bene però presentarsi in una ulteriore edizione, che speriamo 
prossima, privo dei suoi odierni difetti, meglio rivisto e più completo. 

Per quanto collaboratore di questo volume mi sono accinto a 
farne una recensione critica, utilizzando il materiale già da me presen
tato alla Direzione della Consociazione che per vari motivi non potè 
tenerne conto, affinchè queste note possano servire per la futura 
edizione della G-. 

I . 

La G-. vera e propria è, come dicevo, preceduta da uno sguardo 
d'insieme composto di vari capitoli che tendono a dare una visione 
generale ed introduttiva delle due regioni che vengono così consi
derate sotto tutti gli aspetti fisici e storici. Il cenno storico risulta 



assai pili ricco e completo di quello della vecchia edizione che quasi 
non si preoccupava delle vicende, importantissime, delle regioni nel 
medioevo e, nell'età moderna. Anche in questa parte accanto al
l'opera del compianto prof. Eomolo Caggese si può notare la fatica 
e la cura intelligente del prof. G-. Isnardi che ama queste terre meri-
gionali come se fossero la sua patria. Il cenno storico-artistico do
vuto al prof. Edoardo Galli che fu per anni Soprintendente per le 
Antichità e l'Arte del Bruzio e della Lucania riproduce in sostanza 
quello che precedeva la prima edizione della Guida. Esso è venuto 
soltanto ad essere modificato in qualche espressione ed ha avuto delle 
piccole amplificazione ed aggiunte ohe non sempre giovano alla 
intrinseca bontà del lavoro. 

Una lettura attenta di questi due cenni introduttivi mi ha fatto 
notare delle affermazioni un po' troppo recise su degli argomenti 
tuttora dibattuti o delle espressioni non sempre rispondenti allo 
stato attuale delle conoscenze o informate ad un criterio troppo per
sonale o un po' troppo vaghe e generiche. Notando queste affer
mazioni o espressioni discutibili sono eerto che l'egregio prof. Galli, 
cui esprimo il senso più vivo della mia deferenza — per il prof. Caggese 
non posso purtroppo che. inchinarmi alla sua memoria — non vorrà 
adombrarsi di quanto io scrivo in nome di quella migliore conoscenza 
ed esatta valutazione dei problemi storici ed artistici delle due regioni e 
quindi degli interessi della Lucania e della Calabria che devono 
stare al di sopra di tutto il resto. 

Così a pag. 3 5 il Caggese circa la venuta dei Lucani nella regione 
tra il Séte ed il Ionio fissa come epoca di questa occupazione il sec. VI 
a; C. seguendo in ciò lo storico di Lucania, Racioppi. Il Galli poi 
(pag. 4 4 ) anticipa ancora-questa data facendola risalire al I X - V i l i sec. 
a. C. Ora non solo il vecchio Niebhur, citato dal Caggese, ma anche 
storici moderni stabiliscono per la venuta dei Lucani la seconda metà 
del V. sec. a. C. ( È . C I A C E R I , Storia della Magna Grecia, 1 9 2 7 , voi. II, 
pag. 3 9 5 ; E. P A I S , Storia dell'Italia antica e della Sicilia atc., Torino, 
1 9 3 3 , voi. I, pag. 1 0 2 (dato che la prima occupazione di città italiote 
a sud del Silaro ricordata dagli storici è quella di Laos nel 3 9 0 . 
STRABO , VI, 2 5 2 ; D I O D . S I C U L . , Bib. IV, 1 0 1 - 2 ) . 

Ancora a pag. 3 5 circa il significato dei nomi Lucania e Lucani. 
Su questo significato si è molto discusso in tutt i i tempi a cominciare 
dagli scrittori antichi. Per modo che è forse un po' troppo semplice 
dire, sia pure dubitativamente, con il Racioppi, che probabilmente 
i Lucani si dissero così, perchè giunsero in terre che per essi erano 
orientali : non si cambia nome per via, ed è assai più probabile l'opi
nione che il loro nome derivasse da quello del lupo — AUXOC — la cui 
testa compariva appunto in alcune loro monete (cfr. : E. C I A C B R I , 
op. cit, voi. II , pag. 3 9 4 ) . 

Sempre a pag. 3 5 , è per lo meno usata impropriamente dal Cag-



gese l'espressione « caduta di Thurii » a proposito della battaglia 
dì Laos del 390-389 a. C. in cui i Tirarmi furono sconfitti dai Lucani" 
Impropria perché da essa il lettore ignaro o poco avviato potrebbe 
pensare che Turio fosse stata in quell'epoca del tutto annientata. 

A pag. 39 poi il Caggese afferma che l'antica città di Medma 
sorgeva presso l'odierna Nicotera. Così infatti pensavano gii scrittori 
calabresi di storia del secolo scorso e qualcuno tra i moderni. Ma ora 
tale ubicazione deve del tutto essere scartata perché il compianto ar
cheologo Paolo Orsi ha dimostrato in modo inoppugnabile con i 
suoi scavi e le sue campagne del 1903, 1913, 1914-15 e 1927 che la 
magnogreca città di Medma sorgeva sul terrazzo di Piano delle Vigne 
nei pressi di Rosarno (V. bibliogr. completa in : P A O L O O R S I a cura 
dell'A.S.C.L., MCMXXXV, pag. 397, n. 133 ; pag. 421, n. 198; 
pag. 427, n. 216 ; e specialmente pag. 445, n. 272). 

A pag. 40 ci imbattiamo in un errore forse di stampa. Alessan
dro re dell'Epiro non morì a Pandosia il 326 a. C , come dice la C , 
ma più probabilmente, e certo con maggiore fondamento di questa 
data, il 331-330 a. C. (E. C I A C E R I , op. cit, voi. I l i , pag. 14 ; E . P A I S , 

op. cit., voi. I l , pag. 970). 

Nel suo cenno storico-artistico il Galli, a pag. 44, dice come il 
catalogo delle stazioni protostoriche di Lucania e di Calabria si sia 
accresciuto ; e di queste stazioni fa un elenco ponendole tutte su uno 
stesso piano. Ma bisognava fare una qualche distinzione in quanto 
le stazioni della valle del Lao, di Cassano al Ionio, (E. G A L L I , Prims 
voci dell'antica Laos, in « A. e M. d. Soc. Magna Grecia », Poma, 1930, 
pag. 153, 157, 192 e segg.) di Prancavilla Marittima (G. D ' I P P O L I T O , 
Franca/viCla marittima. Scoperte archeol. fortuite, in j \ r . S. (1936), 
fase. 1 3) e t c , sono note, non per scavi sistematici, ma per ritrova
menti fortuiti. Spesso degli oggetti ritrovati non si conosce il luogo 
esatto di provenienza, e quindi la relazione tra essi e i centri o le 
necropoli individuate : ignoti quindi gli strati a cui appartengono. 
Date queste premesse non possiamo ritenere queste località «capo 
saldi » per lo studio della preistoria calabro-lucana, come lo sono 
quelle conosciute per scavi sistematici e scientifici, di Timmari, 
Torre del Mordillo, di Canale, Ianchina, Patarriti e di Torre Galli. 

Alla stessa pag. 44 il Galli afferma che nel IV sec. a. C. l'ele
mento italico (Bruzi e Lucani) apre la via a Roma. Ciò pur avendo 
un fondo di verità in quanto Bruzi e Lucani avevano per conto loro 
già intaccato la compagine greca nell'Italia meridionale, è espresso 
in forma-imprecisa ed esagerata perchè questi popoli, che tanto lot
tarono per la loro indipendenza, sono a vicenda alleati o nemici di 
Roma fin dopo d IV sec. a. C. Infatti i Lucani alleati dei Romani 
nel 306 a. C. sono da questi sottomessi nel 298 a. C. ed anni seguenti ; 
ma poi, nella speranza di riconquistare la libertà, unitisi a Pirro e 



quindi ad Annibale, lottano contro i Romani fino alla loro definitiva 
sottomissione. Così i Bruzi cbe dopo la guerra di Pirro venivano con
quistati dai Romani si alleano ad Annibale in un movimento di 
riscossa fino a cbe Roma dal 2 0 2 non ne sottomette tutto il territorio. 

Nella stessa pagina il Galli a proposito delle origini degli indigeni 
del Bruzio e della Lucania dice che si è fantasticato anche che si 
trattasse di Siculi risaliti dalla Sicilia verso il nord. Tesi di un solitario : 
su questo problema dei Siculi di Calabria hanno portato molta luce, gli 
scavi di P. Orsi (P. Oss i , Le necropoli preelleniche calabresi di Torre 
Odili e di Canale, Ianchina, Patarriti, in « Mon. Ant. Lincei », Boma, 
1 9 3 6 ; N I L S A B E E G , Scavi preellenici in Calabria, in « Paolo Orsi », 
cit. pag. 1 0 9 - 1 1 0 ) ; occorreva piuttosto accennare alle molte stirpi di 
cui parlano le fonti antiche (Morgeti, Choni, Itali, Enotri, Ausoni) la 
cui consistenza, i cui rapporti reciproci, rappresentano ancor oggi 
uno dei più oscuri problemi della preistoria calabrese. 

A pag. 4 5 il GaUi a proposito della permeazione della civiltà 
greca nei riguardi degli indigeni del Bruzio e della Lucania elenca 
alcuni ritrovamenti avvenuti in varie località. Così a Perrandina 
dove sono state trovate una tomba arcaica del VI sec. a. C. ed 
altre di età ellenistica con vasi di varia forma di tipo apulo-lucano 
(E. B R A C C O , Perrandina. Ritrovamento di tombe di età greca, in 
N. S., X I , ( 1 9 3 5 ) , fase. 1, 2 , 3 , pag. 3 8 3 segg.), così ad Anglona 
dove é stato ritrovato materiale vario attribuito al IV-III sec. a. C. 
(N. CATANUTO, Policoro (Matera). Corredo funebre del IV-III sec. 
av. Cr. in N. S., X ( 1 9 3 4 ) , fase. 4 , 5 , 6 , pag. 1 7 7 ) ma che in realtà 
sembra in buona parte dell'epoca del ferro, così a Banzi dove 
quattro tombe hanno dato molti oggetti fìttili e bronzei, fra cui 
qualcuno di tipo arcaico', attribuiti al IV sec. a. C. (G. P E S C E , Banzi. 
Scoperte di tombe greche ad inumazione nella zona dell'abitato, in N. S. 
X I I ( 1 9 3 6 ) pag. 4 2 8 segg.) ; così a Pisticci dove sono apparsi resti di 
un centro ellenico. Ma questi dati sono troppo scarsi e vaghi e non 
interamente convincenti per poter parlare di vera ellenizzazione 
degli indigeni che è tutta da rivelare e da studiare e per la quale oc
correrebbero maggiori conoscenze, che non abbiamo, circa la vita 
di questi e di altri centri. 

Alla stessa pagina errore di stampa : «... sin dai tempi di Sibari, 
sec. IV... » per sec. VI. 

Ancora a pag. 4 5 a proposito della ceramica greca e di quella 
apulo-lucana è detto che essa fioriva ancora in Apulia ed in Lu
cania, quando era già del tutto scomparsa nella Grecia. Ciò non 
risponde alla realtà. Erano quasi scomparsi i commerci tra l'Ita
lia e la Grecia, non si importavano più in Italia prodotti vasco
lari greci anche perché erano sorte attive fabbriche di ceramiche 
italiote, ma nella penisola ellenica, benché decaduta in confronto 



alle pure forme precedenti, questa industria continuò fino ad epoca 
tarda. 

Alla stessa pag. 4 5 il cosiddetto coperchio di pisside in tartaruga 
con intarsi di oro e di elettro, proveniente da Tresilico, ha fatto sor
gere dei forti dubbi circa la sua appartenenza al sec. ITI a. C. (data 
cui lo assegna il Galli) per la bassa lega dell'oro che viene in uso 
solo in epoca moderna, e per il carattere della decorazione. 

A pag. 4 6 a proposito dell'Orfismo che avrebbe influenzato for
temente l'arte del Cristianesimo primitivo, come dice il Galli, è ovvio 
notare come m tutta l'arte protocristiana, in Italia e fuori, si nota 
sempre la persistenza degli schemi classici che furono riadoperati 
e riespressi con nuovo senso e con altra e diversa intonazione spiri
tuale. Per spiegare quindi tutto ciò è inutile ricorrere all'Orfismo 
che ha operato in ben altro campo. 

A pag. 4 7 il Galli dà un elenco di costruzioni sacre medioevali di 
Lucania e di Calabria. Ma queste sono aggruppate con disordine 
riguardo all'epoca in cui furono innalzate ed allo stile con il quale 
furono costrutte. Sicché il lettore che non conosce bene le due re
gioni può facilmente essere tratto ÌD equivoci ed in errori di valuta
zione stilistica e di cronologia. Infatti quelle costruzioni sono elencate 
in quest'ordine : Battistero di S. Severina di arte bizantina e dell'VIII-
I X sec. ; chiesa di S. Filomena della stessa S. Severina, di arte bi
zantina con elementi dell'epoca normanna, del sec. X I ; chiesa ex 
abbaziale di S. Giovanni in Fiore di arte gotica-cisterciense, costrutta 
dopo il 1 1 8 9 , del periodo normanno-svevo ; chiesa di S. Lucia a 
Rapolla dell'epoca normanna, ma inspirata a modelli bizantini ; 
cattedrale di Gerace consacrata nel 1 0 4 5 e quindi prima della con
quista dei Normanni che hanno Gerace nel 1 0 6 2 (G. MALATEKRA, 
in « BR. IL SS. », I, pag. 3 3 e segg.) ; cattedrale di Acerenza della 
fine del sec. X I come è stato di recente più recisamente affermato 
( E . L A V A G N I N O , Storia dell'arte medioevale italiana. Torino, 1 9 3 6 , 
pag. 2 4 8 ) ; chiesa della SS. Trinità di Venosa che nella parte più 
vecchia mostra traccie dell'arte del IV-V sec. ( W . A R S L A N , Missione 
artistica in Basilicata, in « Camp. Soc. Magna Grecia 1 9 2 6 e 1 9 2 7 »), 
Boma, 1 9 2 8 , pag. 8 2 - 8 3 ) e nella più recente segni dell'arte gotica 
(P. TOESCA, Storia dell'arte italiana, I. Il Medioevo, Torino, 1 9 2 7 , 
pag. 6 8 3 ) ; cattedrale di Tropea di arte del periodo normanno avan
zato ; chiesa di S. Michele di Potenza eretta in forma romaniche nei 
sec. X I I - X I I I ; cattedrale di Cosenza che sul complesso romanico, 
ancora innesta elementi gotici del sec. X I I I (P. TOESCA, op. cit. 
pag. 6 8 3 ) cripta della cattedrale di S. Marco Argentano di età nor
manna con volte su possenti pilastroni ; chiesa di S. Panaghia a 
Bossano del tutto bizantina nelle forme e nello spirito. 

A proposito di questa che ricorda altre consimili chiesette rite-



riute di origine bizantina e che conservava un affresco raffigurante 
S. Giovanni Crisostomo, con inscrizione greca, dei sec. X I - X I I 
(B. C A P P E L L I , Un gruppo di chiesette medioevali nella Calabria set
tentrionale, in A.S.C.L., VI, 1936, pag. 61) non si comprende 
perchè secondo il Galli (che a pag. 47 però parla di « tanti ricorsi 
classici » neUa chiesa senza dire quali sono) essa debba rappresentare 
l'affermazione del rito latino in confronto a quello greco. L'ultimo 
arcivescovo greco di Rossano è del 1364 (P. B A T I F F O L , L'abbaye de 
de Rossano, Paris, 1881, pag. x x x i ) e il rito greco dura ancora nel 
seo. XV. (A. CASTELLUCCI , Origini cristiane del Bruzio + note sulla 
storia religiosa delle Calabrie, in « Il Semin. Beg. Pio X. . . in Catan
zaro », Boma, 1914, pag. 57). 

Nella stessa pagina l'Evangeliario di Rossano è ricordato come 
opera del VII sec. ; esso è invece attribuito concordemente al sec. VI. 

A pag. 48 le maioliche di arte araba di Amantea nominate dal 
Galli sembrano essere quelle inserite sulla fronte della chiesa di 
S. Bernardino. Ma non credo possa recisamente affermarsi che queste 
maioliche siano di manifattura araba. (Inventario degli oggetti d'arte 
d'Italia, II, Calabria, Libreria dello Stato, MCMXXXIII , pag. 149). 

Sempre a pag. 48 il Galli afferma che con la dominazione an
gioina penetrano anche nella Lucania o nella Calabria elementi nor
dici. Ciò farebbe pensare che l'A. volesse dire che soltanto da questo 
tempo comincia una immigrazione di artisti d'oltralpe nel Begno. 
Ora è da notare che già sotto gli Svevi era venuto in Italia qualche 
architetto francese come quel Filippo Chinard che da documenti 
appare avesse lavorato a Castel del Monte (E. BERTATJX, L'art 
dans l'Italie meridionale, Paris, 1904, pag. 723 e segg.), e già al tempo 
svevo si erano avute anche in Calabria e Lucania, così per es. nella 
cattedrale di Cosenza, strutture prettamente gotiche. 

Ancora a pag. 48 il Galli nomina il sepolcro del Sangineto ad 
Altomonte ; ora quel monumento fu costrutto non per un solo rap
presentante della famiglia Sangineto, ma per vari di questa casa 
(v. inscrizione in F. B E N D E , Monografia del Comune di Altomonte, 
Catanzaro, 1916, pag. 74). 

A pag. 49 il monumento funerario di Ademaro Bomano nella 
chiesa di S. Nicola in Plateis della Scalea apparisce come di arte 
pisana-lucchese. Non si può ammettere questa impronta lucchese 
nel monumento che sembra di artista educato alla scultura senese 
del sec. XIV. Scultura questa che pur derivando da quella pisana del 
sec. X I I I , ha però delle caratteristiche sue proprie. Alla stessa cor
rente che faceva capo a Siena appartiene anche la tomba De Sirica 
nella cappella Crispo, che non si trova nella chiesa di S. Leoluca, 
ma nella chiesa del Rosario della stessa Vibo Valentia (v. in seguito 
pag. 164) mentre i l mausoleo dei Carafa (1488) a Caulonia, anche se 



vi si possono notare tardissime reminiscenze pisane, non può asso
lutamente essere incluso tra queste sculture trecentesche, orientate 
tutte verso Siena, in quanto è di schietta arte del rinascimento, della 
fine del see. X V o dei primi del sec. X V I . 

Alla stessa pagina il Gralli ricordando le correnti di scultura 
diffuse in Calabria nel see. X V porta come esempi anche le due sta
tuette in avorio già conservate nella cappella dei Nobili annessa alla 
cattedrale di Cosenza ed ora custodite nel Tesoro del monte di Pietà. 
Ma esse sono più tarde, perchè la scultura raffigurante S. Sebastiano, 
affine all'altra che rappresenta Cristo legato alla colonna, è firmata 
da Angelo Rinaldo, artista della fine del sec. X V I o dei primi del 
secolo seguente (Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, II, etc., cit., 
pag. 1 2 9 ) . 

Sempre a pag. 4 9 il Galli ricorda a Rivello un polittico che nota 
come influenzato dall'arte toscana e catalana. Questo dipinto che 
dovrebbe essere quello rappresentante la Madonna con il Bambino 
tra Santi, in S. Maria Maggiore, è però meglio attribuito alla scuola 
di Andrea da Salerno (W. A B S L A N , op. cit., pag. 8 6 ) . 

Così ancora a pag. 4 9 la tavola con la Madonna delle Grazie 
del Museo di Catanzaro non è soltanto attribuita, come dice il Galli, 
ad Antonello de Sabba, perchè è da questi firmata e datata : « Hoc 
opus magister antonellus desaliba De messana faciebat M.CCCCC. 
V i l i ». (A. F R A N G I P A N E , Antonello De Saliba e la Calabria, Mes
sina, 1 9 3 6 , pag. 7 ) . 

II-

Ed ora passiamo alla Guida vera e propria correggendo qualche 
inesattezza o aggiungendo qualche altra notizia od informazione 
che, a nostro giudizio, meritava essere sia pure brevemente annotata. 

M U R O L U C A N O (pag. 6 8 - 9 ) . — Nel breve cenno storico manca la 
segnalazione che ivi nacque o ad ogni modo da Mi ro ebbe l'appellativo, 
maestro Sarolo architetto e scultore vissuto nei sec. X I I - X I I I che 
operò a S. Maria di Capitignano (v. pag. 6 9 ) ; a S. Maria di Pierno, 
presso S. Fele, insieme al fratello Ruggiero ; a Rapolla ; a Potenza 
dove il Bertaux (op. cit.) gli attribuisce la chiesa di S. Michele. 

Ancora nella descrizione della cattedrale manca la notizia di un 
pulpito ligneo intagliato ed intarsiato di fine gusto e di notevole 
fattura del sec. X V I I , simile agli stalli corali, anche tralasciati, 
della chiesa dei Cappuccini della stessa città. Ugualmente è omessa 
la segnalazione degli avanzi di un chiostro di arte romanico-gotica, 
a bifore con colonnine e gustosi capitelli, annesso alla chiesa di 
S. Antonio ; quella della chiesa di S. Marco dove si conserva una note
vole tela di scuola carraccesca del sec. X V I I , forse di Giovanni Lan
franco diffusore della maniera carraccesca-emiliana nell'Italia me-



ridionale ; quella della chiesa di S. Chiara che possiede non comuni 
altari lignei intagliati e decorati in oro e verde del sec. X V I I ed una 
coeva interessante statua in legno di S. Giuseppe (W. A R S L A N , 
op. cit., pag. 8 4 , 8 6 , 8 8 e seg.). 

V A G L I O D I L U C A N I A (pag. 7 1 ) . — L a G. non fa cenno di nes

suna delle chiese del borgo. Era bene per lo meno ricordare quella 
di S. Antonio dove è un notevolissimo pulpito ligneo del sec. X V I I 
intagliato con fine senso di arte. (W. A R S L A N , op. cit., pag. 8 9 ) . 

A L B A N O D I L U C A N I A (pag. 7 1 ) . —• Se la chiesa arcipretale di 

S. Maria Assunta ricorda, come appunto dice la G., quella di S. 
Michele di Potenza, in questo caso più che al sec. X I V sarebbe stato 
meglio assegnarla al secolo precedente. All'arte romanica infatti, 
sia pure con qualche esitazione, essa è stata attribuita. (Cfr. : W. 
A R S L A N , op. cit., pag. 8 3 ) . 

CASTELMEZZANO (pag. 7 2 ) . — Meritava un ricordo nella G. la 
chiesa del Rosario in cui sull'altare maggiore è venerata una statua 
della Madonna con il Bambino di fattura medioevale, probabilmente 
del sec. XII I . ( V . D E C ICCO, Antichità varie scoperte nella Basilicata, 
in N. 8., 1 9 0 1 ) . 

V I E T R I D I L U C A N I A (pag. 8 0 ) . — Sul campanile di tipo roma
nico della chiesa parrocchiale non ricordato dalla G., è murato un 
frammento di scultura marmorea rappresentante una mezza figura 
maschile ed altra femminile. Il frammento benché danneggiato 
è riconoscibile come pertinente ad un sarcofago di arte ellenistica. 

CANCELLARA (pag. 8 2 ) . Nella descrizione del borgo la G. non 
segnala la chiesa del convento dei Francescani che conserva un ma
gnifico tondo in marmo lavorato a giorno, con la rappresentazione 
deh'Agnello mistico che'regge la croce, di arte del sec. X I V e poi molti 
intagli lignei dei sec. X V I I e X V I I I di gran pregio e di fattura squi
sita. (W. A R S L A N , op. cit., pag. 8 4 , 8 9 ) . 

T R I C A R I C O (pag. 8 3 - 4 ) . — Anche qui la G. non annota delle 
opere degne di ricordo. Nella cattedrale sono ancora notevoli ed 
interessanti un riccio di bacolo vescovde in argento dorato del 
sec. X V e due urne-reliquiari in argento dorato del sec. X V I I ; nella 
sagrestia della chiesa di S. Chiara l'importante pavimento a matto
nelle di majolica di fabbrica napolitana del sec. XVII . Alle altre 
costruzioni civili di alto interesse va aggiunto anche il palazzo Carafa 
che conserva due leoni lapidei di arte romanica, probabilmente resti 
di un protiro di qualche chiesa del luogo, dei sec. XIII -XIV. 

La chiesa di S. Francesco, poi, il cui portale è sormontato da 
tre leoni sporgenti ed è di arte romanica-pugliese, più che al sec. X I V 
va meglio assegnata all'arte gotica del duecento in tutto il suo com
plesso ad una navata terminante in un'abside quadrata. (W. ARSLAN , 
op. cit., pag. 8 3 , 8 4 , 8 6 , 8 9 ) . 

P O T E N Z A (pag. 8 8 - 9 3 ) . Nella descrizione della città e dei suoi 



edilìzi maggiori la G-. omette alcune segnalazioni di opere arti
sticamente interessanti. Così il notevole cortile del E. Liceo che ha 
squisiti portali lapidei quattrocenteschi ad arco ribassato di arte 
gotica fiammeggiante durazzesca. Così nella chiesa della SS. Trinità 
sono ancora degne di ricordo : una lunetta rappresentante l'Annun
ciazione della Vergine, tela ad olio incollata su tavola della fine del 
sec. X V I ; due tavole del sec. X V I I raffiguranti la Deposizione e 
la Eesurrezione del Signore ; due tele di N. Cacciapuoti: l 'Immaco
lata, firmata, e la Madonna tra angioli adorata da S.Luca, firmata e 
datata 1738 e altri dipinti. Ugualmente nella chiesa di S. Maria 
del Sepolcro, che ha porte lignee intagliate, sono, oltre le opere ri
cordate dalla Guida, una tavola rappresentante l'Immacolata tra 
S. Eocco e S. Francesco del sec. X V I e la bella ed interessante tela 
seicentesca deh'Adorazione dei pastori, forse di Pietro Novelli detto 
il Monrealese (W. A R S LAN, op. cit., pag. 88 ; Potenza, in « Brutium », 
Eeggio di Calabria, a. X , (1931), n. 5 ; E. P E B I O , Alcuni quadri della 
Trinità di Potenza, in « Brutium », cit. a. X I , n. 4). 

Poi mi sembra molto avventato, per non dire altro, continuare 
a ripetere l'attribuzione (Guida artistica e turistica della Basilicata, 
(Potenza, 1932), pag. 149 e fig. a p. 103) ad Antonio di Giovanni di 
Pietro da Solario detto lo Zingaro dei quattro pannelli a fondo d'oro, 
con le immagini di S. Pietro, S. Girolamo, S. Lucia, S. Caterina, con
servati nella cbiesa di S. Maria del Sepolcro ; pannelli che formavano 
già un polittico. Avventata l'attribuzione, perché troppe cose furono 
già assegnate nel passato ad Antonio da Solario la cui attività nel
l'Italia meridionale è ancora in parte avvolta nel mistero (cfr. : F. 
N I C O L I N I , L'arte napoletana del Binascimento e t c , Napoli, MCMXXV, 
pag. 239 e segg.). E più prudente e più giusto intanto, in mancanza 
di documenti, assegnare le quattro tavole nella chiesa e quattro 
frammenti analoghi, anche questi a fondo d'oro con le immagini 
di otto apostoli, che costituivano parte della predella e sono custo
diti nell'attigua sagrestia, a maestro della fine del sec. X V operante 
in dipendenza della scuola veneta. 

B u o n (pag. 95). — Sarebbe stato opportuno che la G. aves
se ricordato che ivi nacque l'architetto Giuseppe Pisanti che operò 
a Cerignola, Cosenza, Napoli, Eeggio di Calabria ed altrove con 
geniali lavori ed intelligenti restauri di monumenti medioevali. 
(S. D E P I L A T O , Architetti di Basilicata, Potenza, 1932, pag. 12 e segg.). 

E A P O L L A (pag. 103-04). •—• Il cenno storico della città, con taglio 
non opportuno, è assai meno ampio ,di quello contenuto nella I. 
edizione deUa G. In questa manca inoltre una qualsiasi menzione 
della chiesa di S. Biagio dove si conserva una rara Madonna del 
sec. X I I I scolpita nel legno e di alto interesse, proveniente dalla 
diruta chiesa medioevale, del sec. X I I , di S. Maria del Monte. 
(W. A R S L A N , op. cit, pag. 84), 



La G. inoltre tralascia che nel territorio di Rapolla sono 
visibili gli avanzi di un acquedotto di epoca romana, in parte seguito 
in recenti lavori di scavi, che partendo dalla contrada Ginestra at
traverso gli odierni abitati di Ripacandida e della stessa Rapolla 
si dirigeva a Venosa (v. L. R U B I N O , O. Fortunato e i monumenti del 
Vulture in A.S.C.L., 1 9 3 2 , pag. 5 8 9 ) . 

M E L F I (pag. 1 0 5 - 0 7 ) . — Circa la chiesa di S. Antonio manca 
nella G. l'indicazione di un polittico di scuola napolitana del sec. 
X V I rappresentante nella parte centrale la Madonna con il Bam
bino. Opera guasta, ma assai notevole. ( W . A B S L A N , op. cit., pag. 
8 6 e fig. 2 ) . 

V E N O S A (pag. 1 0 9 - 1 2 ) . —• Oltre le ricordate scoperte di catacombe 
ebraiche del 1 8 5 3 , perchè la G. fosse perfettamente aggiornata oc
correva che essa avesse aggiunto che altri sepolcri sono stati messi 
in luce nel 1 9 2 9 . Le inscrizioni di queste tombe più che datarsi, come 
nella G., dal III al V. sec. d. C , sono più precisamente assegna
bili dal II al VI sec. Giovava inoltre aggiungere che altre inscrizioni 
in lingua ebraica del sec. I X si trovano su blocchi di travertino usati 
nella costruzione della chiesa nuova della SS. Trinità (dove nel 1 9 3 1 
ne furono trasportate altre due) o depositate nel giardino dell'Epi
scopio della stessa città. ( U . CASSUTO, Nuove inscrizioni ebraiche 
di Venosa, in A.S.C.L., IV, ( 1 9 3 4 ) , pag. 1 e segg.). Nella descri
zione della chiesa vecchia della SS. Trinità sarebbe stato utile 
aggiungere che nell'abside (quattro fornici uno dei quali con trac-
eie di musaici del IV-V sec.) e nel muro di fondo della navata 
destra (ghiere di porte ora interrate) appariscono i resti della chiesa 
paleocristiana incorporata dal conte Drogone nella sua costruzione. 
E così anche che da qualche edilìzio del periodo classico provengono 
le due colonne corinzie di cipollino poste come decorazione ai lati 
dell'arco trionfale e sormontate, questo manca nella descrizione, 
da pulvini decorati con racemi stilizzati e croce che vanno assegnati 
al secolo V. ( W . A B S L A N , op. cit., pag. 8 2 - 3 ) . 

A proposito di Alberada prima moglie di Eoberto il Guiscardo 
è da notare che essa non fu da questi ripudiata nel 1 0 5 9 , come af
ferma la G., ma prima del 1 0 5 8 anno in cui Roberto Guiscardo 
sposò presso Salerno Sichelgaita di Salerno (G. M A L A T E B E A , in 
RR. II. SS. 1. I, cap. 3 0 ) . È inoltre per lo meno azzardato identificare, 
come fa la G., Alberada prima moglie del Guiscardo soltanto zia 
e non anche sposa in seconde nozze di Riccardo Siniscalco, come 
pure dice la G., con Albereda signora di Colubraro e Policoro moglie 
di Ruggiero di Pomareda (G. A N T O N U C C I , Note critiche per la storia 
del Normanni nel Mezzogiorno d'Italia, in A.S.C.L. , IV ( 1 9 3 4 ) , pag. 1 1 
e segg.). 

Nella descrizione dell'interno della Cattedrale non era da tra
lasciare, come la G. ha fatto, una splendida tela di scuola veneziana 



del sec. X V I I rappresentante S. Antonio di Padova ( W . A B S L A N , op. 
cit., pag. 88). 

L A V E L L O pag. 119). —• La G. tralascia di menzionare nel ter
ritorio di questo borgo, nel vallone della Foresta tra un folto di 
noci, la chiesetta di S. Maria della Foresta, eostruzione medioevale 
di alto interesse. (Cfr. : G. B. G U A B I N I , Chiesette medioevali di Basi
licata,, in « Scritti vari », Potenza, 1924). 

A C E R E N Z A (pag. 120-22). —• La cattedrale secondo un'ipotesi 
recentemente ripresa (E. L A V A G N I N O , op. cit., pag. 248) e cbe era 
bene cbe la G. notasse, apparterrebbe nel suo complesso alla fine 
del sec. X I . 

B A N Z I (pag. 123). — Non è segnalata nella G. la scoperta av
venuta nel 1929, nel territorio di questo comune, di un sepolcreto 
ohe diede pareecbi vasi dipinti nello stile di Gnatia del III-II sec. 
a. C. Nella stessa località fu ritrovato vari anni fa un tesoretto di 
129 denari del periodo repubblicano di Roma, IV-II sec. a. C. 

I R S I N A (pag. 123-24). — In località Belvedere sono stati sco
perti nel 1929 e non ricordati dalla G., sepolcri romani cbe hanno 
dato ceramiche di età ellenistica. 

T O L V E (pag. 125). — La G. non segnala la chiesa di S. Pietro 
che pure si impone per il suo portale quattrocentesco, ma ancora 
arieggiante forme medioevali. (Guida artistica e turistica della Basi
licata, cit., pag. 120). 

A N Z I (pag. 123). — Non sono ricordate nella G. le chiese di 
questo borgo che pure ne possiede varie ed interessanti. Così la 

chiesa di S. Domenico del sec. X I V con bella abside semicircolare 
in conci di pietra a vista e finestra archiacuta molto allungata; la 
chiesa del monastero dei Minori Osservanti che custodisce nell'in
terno una tela rappresentante la SS. Trinità del pittore lucano sei
centesco Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa ; la chiesa di 
S. Lucia di linea romanico-gotica che conserva nell'interno una pila 
per l'acqua santa che alza su una colonnina intagliata a spirale un 
capitello a viticci e fogliame di sapore medioevale ; la cappella di 
S. Maria con portale archiacuto, ma tardivo (1525) e vari affreschi 
della fine del sec. X V I . (V. D E C ICCO, Antichità varie scoperte nella 
Basilicata, cit. ; Guida artistica e turistica della Basilicata, cit., 
pag. 162 e segg.). 

M I S S A N E L L O (pag. 128). —• La G. non dà notizia della chiesa 
parrocchiale di S. Nicola Magno e delle opere in essa contenute ; 
visioni d'arte tanto più gustose per quanto più inaspettate in un 
piccolo ed umile borgo. La chiesa di origine medioevale ed ora semi-
diruta ha sulla facciata un portale in pietra con arco a tutto sesto 
dentellato e nella lunetta la statua lapidea del titolare seduto su 
un trono dagli alti bracciuoli del sec. X I V ; intorno corre un'iscri-



zione. Nell'interno sono conservati : una statua lignea di S. Nicola 
Magno dei sec. X I V - X V ; un polittico con la Madonna in trono con 
il Bambino tra Santi e scene degli Evangelii di maniera provinciale, 
ma interessante, del sec. XVI , che apparisce più evidente nel model
lato delle piccole figure ; una magnifica croce astile in argento, con 
traccie di doratura e le braccia decorate con palline, che presenta i 
simboli degli Evangelisti intorno a S. Nicola in trono e poi un angelo, 
la Vergine ed il Battista intorno al Crocefisso adorato da Buggiero 
di Missanello. chiuso nell'armatura di guerriero, che donò l'opera 
che porta l'inscrizione : « Crux Ist(a) Pieri F(ecit) Dominus Rogerius 
A Misa (ne)llo. A. D. MCCCCXXIII » e lo stemma dei Missanello : 
cinque losanghe di argento riunite per gli spigoli in forma di croce 
in campo nero. Vi sono poi anche notevoli stoffe dei sec. X V I e 
XVII . (V. B. C A P P E L L I , Note su due croci di argento del sec. XV, in 
«Per l'Arte Sacra», Milano, a. X ( 1 9 3 3 ) , fase. 1, pag. 3 3 e segg. ; 
3 8 n. ( 1 9 ) e fig. 3 , 4 ) . 

MLSSANELLO -S . A R C A N G E L O (pag. 1 2 8 ) . — La G. non indica 

che nel 1 9 2 9 , lungo questo tratto di strada, in contrada S. Bran
cate che altre volte ha restituito alla luce avanzi classici, è stata 
rinvenuta una tomba a fossa con suppellettde del IV sec. a. C. com
prendente terrecotte dipinte, una collana di pasta vitrea ricoperta 
da lamine d'oro ed un pendaglio aureo con la figurazione a sbalzo 
di un busto femminile. 

N O E P O L I (pag. 1 2 9 ) . —• I rilievi marmorei della chiesa parroc
chiale pertinenti uno ad un altare (paliotto) e gli altri ad un ricco 
monumento funerario di una gentildonna non appartengono al 
sec. XV, come dice la G., ma sono invece di arte senese del tre
cento. Non è poi segnalato il fonte battesimale in pietra del sec. XV, 
composto da una colonnina che regge un gustoso capitello su cui 
posa la conca che tra fogliami e grappoli di uva mostra delle testine 
di angioli. Ugualmente manca nella G. l'indicazione di una pietra 
tombale del sec. X V I , su cui è a rilievo rappresentata la figura di 
un guerriero, interrata ad un angolo della via Puoripòrta. 

M A R A T E A (pag. 1 3 9 - 4 0 ) . — Nella c'uesa parrocchiale di Mara-
tea superiore il sacello di S. Biagio non è del 1 6 1 9 , come riporta la 
G., ma del 1 5 1 9 . La chiesa di S. Maria Maggiore a Maratea in
feriore è fiancheggiata da un campanile di linea medioevale che 
manca nella descrizione della G., così come è omessa l'indicazione 
nell'abside della chiesa del magnifico coro ligneo in stile gotico del 
sec. X V con dossali lavorati a giorno e intagli squisiti in ogni parte. 
È omessa anche la segnalazione della chiesa di S. Biagio che conserva 
un raro piatto in rame sbalzato di arte norimberghese del sec. X V ; 
così della chiesa di S. Maria Annunziata che custodisce una plac-
chetta di rame con la rappresentazione della Madonna con il Barn-



bino, notevole opera del sec. X V ; una tavola dipinta con l'Annun
ciazione del sec. X V I I I ; una mirabile pianeta del 1 7 6 6 . Ancora 
non è notato l'ex convento francescano di cui resta 11 bellissimo 
cbiostro, affine a quello dei Francescani di Tortora, con duplice 
serie di arcate rette da colonne di pietra, del sec. XVII , e l'attigua 
chiesa che possiede interessanti stalli intagliati del sec. XVII , nel coro 
ligneo. (Cfr. : W . A R S L A N , op. cit., pag. 8 4 , 8 6 - 7 , 9 0 ) . 

SCALEA (pag. 1 4 1 - 4 2 ) . La tomba di Ademaro Romano nella 
chiesa di S. Nicola in Plateis più che di arte pisana del sec. XIV, 
come la Gr. dice in senso lato e relativo, sembra piuttosto di scultore 
napolitano che risente massimamente dell'influenza senese. 

P A P A S I D E R O (pag. 1 4 2 ) . — Il nome di questo abitato più che 
dall'antica Scidro (papas-scidros), come dice la G., sembra me
glio che derivi da un papas-Isidoros ( = prete Isidoro) come è 
stato pensato per l'analogo cognome (G. R O H L F S , Scavi linguistici 
nella Magna Grecia, Roma, Collezione Meridionale, MCMXXXIII , 
pag. 2 4 0 ) anche perchè in un documento del 1 3 3 8 questo borgo ap
pare come Papaisidero. (V. P A G A N O , Studi sulla Calabria e t c , Napoli, 
1 8 9 6 , voi. I, pag. 3 6 8 ) . 

P A P A S I D E R O - M O R M A N N O , (pag. 1 4 2 ) . — La Guida non indica 
che poco dopo aver lasciato sulla sinistra il villaggio Montagna, ap
pare a destra (circa 1 ora di mulattiera dalla strada) il villaggio di 
Avena, frazione di Mormanno, che deriva il suo nome dal monastero 
basiliano di Vena fondato sul principio del sec. X da S. Cristoforo 
di Collesano e S. Leon Luca da Corleone. Nel sec. X I I era feudo di 
i m a famiglia che da esso prendeva nome. ( 0 . G A E T A N I , Vitae Sanc-
torum Siculorum ex antiquis monumentis, Panormi, 1 6 5 7 , voi. II , 
pag. 8 0 e segg. ; A. C A F F I , Santi e guerrieri di Bisanzio nell'Italia 
meridionale, appendice a P. O R S I , Le chiese basiliane della Calabria. 
Firenze, ( 1 9 2 9 ) , pag. 3 0 4 ) . 

P A P A S I D E R O - M O R M A N N O , (pag. 1 4 3 ) . — Valle del F. Bandinero, 
errore di stampa per Battendiero (cfr.. : pag. 2 0 2 dove esso è notato 
correttamente). 

ORSOMARSO (pag. 1 4 3 ) . — Era da segnalare se non altro come 
curiosità la rupe detta dell'orologio. È così chiamata perché su una 
torre che si erge su di essa è l'orologio pubblico. Ne manca l'indica
zione nella G. come manca quella dell'interessante campanile romanico 
della Chiesa del SS. Salvatore. Nell'interno di questa ancora merita
vano un ricordo vari frammenti di un portale in pietra romanico, 
ma con molti caratteri bizantini. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed 
aggiunta all'Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, voi. II , Calabria, 
in A.S.C.L., IV, ( 1 9 3 4 ) , pag. 1 6 4 ) . 

C I R E L L A V E C C H I A (pag. 1 4 3 - 4 4 ) . — Sono stati omessi dalla 
G. cbe pure a questa interessante città morta dedica ima descri-



zione, alcuni particolari notevoli per la storia dell'architettura 
medioevale della Calabria. Non è così, accanto ai ruderi di quella 
che era la chiesa maggiore ricordati dalla G., notato il campa
nile romanico cbe si imposta su possenti arcate come è anche di
menticata una chiesetta bizantina con abside semicircolare, ingresso 
sul lato lungo di mezzogiorno, finestrelle con ghiere di mattoni e 
campaniletto ad orecchioni impostato sulla cuspide della facciatina 
di ponente. (B. C A P P E L L I , Oireìla Vecchia, in « Brutium », VII ( 1 9 2 8 ) , 
n; 1 2 ; V i l i ( 1 9 2 9 ) , n. 1 ; lo stesso, Un gruppo di chiese medioevali 
della Calabria settentrionale, in A.S.C.L., VI ( 1 9 3 6 ) , pag. 5 9 - 6 0 ) . 

ISOLETTA D I C I R E L L A (pag. 1 4 4 ) . — La G. dice che nell'isola 

sorgono rovine antiche. Per essere più precisi sarebbe stato bene 
specificare che questi avanzi appartengono ad una di quelle torri-
vedette di cui il Viceré don Pietro de Toledo fece guarnire nel 1 5 3 7 
tutto il litorale del Begno di Napoli. (Cfr..: P. G I A N N O N E , Istoria 
civile del Begno di Napoli, Napoli, MDCCLXX, voi. IV, pag. 6 2 1 ) . 

CETRARO (pag. 1 4 5 ) . — La G. ricorda le belle statue del 
Mazzolo nella chiesa del Bitiro, ma non segnala l'architettura della 
chiesa stessa che conserva ancora l'atrio ed un portale lapideo a 
fasci di colonnine di arte gotica del sec. X V e quella dell'attiguo 
e coevo chiostro che benché guasto ostenta ancora una parte dei 
suoi archi acuti impostati su bassi pilastri di rossigna pietra locale. 

M A L V I T O (pag. 1 4 6 ) . — Manca del tutto nella G. la descri
zione dell'abitato, che conserva tutt i i suoi caratteri di fortezza 
medioevale, dominato dal castello di cui resta il nucleo originario 
normanno. Cioè un'alta torre cilindrica, affine a quella di S. Marco 
Argentano, dalla cui sommità si ha un'ampia visione panoramica. 
Ad essa, nel cui spessore delle mura si svolge una scaletta ad elica, 
si accedeva da una scala esterna in muratura, impostata su ar
chi rampanti, della quale restano pittoreschi avanzi, mediante 
un ponte mobile. II castello si coordinava ad altre opere di difesa 
che stringevano l'abitato in una morsa quadrata : mura e torri an
cora in parte visibili. Nel recinto del castello è ima grande cisterna-
serbatoio di acqua con volte a botte, ancora praticabile. Poco sotto 
è la chiesa parrocchiale con campanile che conserva la linea medioe
vale, benché sia stato rimaneggiato. In basso all'ingresso del borgo 
è mia casa che mostra una finestra bifora del sec. XIV. (B. C A P P E L L I , 
Il Castello di Malvito, in « La Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari 
del 1 4 marzo 1 9 3 8 - X V I ) . 

I O G G I (pag. 1 4 6 ) . —• Benché questo abitato sia attualmente 
frazione di S. Caterina Albanese, alla quale però è precedente, tut
tavia, al contrario di quello che afferma la G., non è popolato da 
albanesi. 

S. M A R I A DELLA M A T T I N A (pag. 1 4 6 ) . —• Al contrario di quello 



ohe dice la G,, nella chiesa dell'ex abbazia non esiste più il trit
tico quattrocentesco del Transito della Vergine tra S. Sebastiano 
ed un S. Abate con bacolo ; dipinto però che ignoro che fine abbia 
fatto. (Cfr. : B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta all'Inventario 
eie., cit., pag. 1 0 9 ) . 

P A O L A (pag. 1 4 7 - 9 4 ) . —• Nella chiesa del Santuario di S. Fran
cesco oltre le opere ricordate dalla G. sono ancora notevoli : le 
statue di S. Michele Arcangelo e di S. Francesco di Paola in marmo, 
di fattura napolitana del sec. XVII , varii dipinti e la statua in ar
gento dell'Immacolata sull'altare maggiore, di orefice napolitano 
del sec. X I X , che fu donata al Santuario da Francesco II di Borbone, 
ultimo re delle Due Sicilie. (Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, 
voi. II, cit., pag. 2 1 2 - 1 3 ) . 

La tavola nel coro superiore rappresentante la Madonna con il 
Bambino non mi sembra poi che possa senz'altro attribuirsi ad Anto
nello de Saliba, come afferma la G. E ciò per il confronto con 
altre opere sicure di questo maestro. Anche in questo caso è meglio e 
più scientifico rimanere nell'indeterminato continuando ad assegnarla 
senza specificazione (v. Inventario etc., cit., pag. 2 1 3 ) a seguace di 
Antonello da Messina. 

MONTALTO U F F U G O (pag. 1 5 1 ) . —• Nella chiesa di S. Francesco 
di Paola non è segnalato dalla G. il sontuoso mausoleo di Gero
lamo ed Anna Alimena, con lunga inscrizione, eseguito in marmi 
mischi e colorati, lavorati a tarsia con rappresentazioni di trofei 
dei Cavalieri di Malta e di una carovana navale, e incrostazioni di 
pietre dure, forse di bottega messinese nel sec. XVIII . (Un mausoleo 
degli Alimena a Montalto, in « Brutium », a. X I I I ( 1 9 3 4 ) , fase. 3 , 
pag. 1 5 - 1 6 ) . 

S. B E N E D E T T O ULLANO (pag. 1 5 1 ) . —• Nella chiesa parrocchiale 
di S. Benedetto Abate la G. non ricorda un'urna di arte imperiale 
romana che si trova nel fondo della chiesa stessa posata su una co
lonnina. Il marmo che ha la seguente inscrizione su due linee : « D.M.L. 
Aurelio-Stephano Proc. Averedis Aug. » ed eleganti decorazioni 
a bucrani e festoni di rose, dopo aver probabilmente servito come urna 
cineraria fu a lungo usata come acquasantiera. (D. N. TAVOLAEO, 
Un'urna roma e due monumenti del sec. XVIII a 8. Benedetto Ullano, 
in « Brutium », a. X V I ( 1 9 3 7 ) , pag. 5 3 ) . 

L A T T A R I C O (pag. 1 5 1 ) . — Nella frazione Begina, che non è 
segnata nella G., notevoli avanzi di un castello medioevale. Nella 
chiesa parrocchiale di questa, interessanti sculture in pietra di mae
stranze locali. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta, all'Inven
tario etc., cit., pag. 1 6 5 ) . 

MONGRASSANO (pag. 1 5 1 ) . — Nella G. mancano del tutto 
segnalazioni delle chiese dell'abitato. Nella chiesa dell'ex convento 



dei Carmelitani, porta d'ingresso lignea intagliata a rosoni del 
sec. X V I I ; tavola dipinta con la rappresentazione dell'Annuncia
zione della Vergine dei sec. X V I - X V I I , localmente attribuita al 
pittore calabrese Pietro Negroni, ma di maestro seguace dei napoli
tani dell'epoca. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta all'Inven
tario età., cit., pag. 1 6 3 ) . 

S. MARCO A R G E N T A N O (pag. 1 5 1 - 5 2 ) . — La G. accennando ai 

lavori di restauro in corso della cattedrale, non ricorda però che 
è stata già sistemata la cripta del sec. XI . Vasto ed imponente am
biente, cui si accede da una porticina che si apre sulla via in pendio 
che conduce all'ingresso del palazzo vescovile su cui sporge la parte 
absidale, a tre navate e corrispondenti absidi semicircolari e volte a 
crociera impostate su poderosi pilastroni in conci di pietra. Pari
menti la Gr. non ricorda un bel busto in argento di S. Nicola di 
Bari di pura arte barocca napolitana del sec. XVIII custodito nel 
Tesoro della Cattedrale alla quale fu donato da Nicola Brescia ve
scovo di S. Marco dal 1 7 4 7 al 1 7 6 8 (S. CRISTOFARO, Cronistoria della 
città di 8. Marco Argentano, Cosenza, 1 9 0 0 , pag. 2 7 4 ) . 

La tavola dipinta del sec. X V rappresentante S. Nicola di Bari 
più che ad artista siciliano influenzato dalla pittura catalana, come 
dice la G., per il confronto con opere della scuola marchigiana 
del quattrocento va meglio assegnata a maestro di questa scuola 
della fine del sec. XV. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta al
l'Inventario etc., cit., pag. 1 3 4 ) . 

P i ù ME F R E D D O B R U Z I O (pag. 1 5 2 - 5 3 ) . — Il palazzo Pignatelli 

non è settecentesco, come dice la G., ma dei primi anni del se
colo X V I e venne forse costrutto dai Gravina allora signori di Fiu-
mefreddo. Il palazzo, della Valle appartiene invece al sec. XVII . 
(P. T O R A L D O , Fiumefreddo Bruzio e le sue opere d'arte, in « Brutium », 
a. VI ( 1 9 2 7 ) , n. 5, 6 ) . 

P I Z Z O (pag. 1 6 1 ) . — Nella descrizione della chiesa di S. Giorgio 
la G. ripete, certo per errore tipografico, due volte l'indicazione dei 
bassorilievi — Eterno Padre e Pietà — di B. Berrettaro. 

V I B O V A L E N T I A , (pag. 1 6 3 - 6 5 ) . — Nella chiesa dello Spirito 
Santo la tavola raffigurante la Presentazione al tempio non va, come 
afferma la G., attribuita ad un Pietro od Enrico Fiammingo 
(così anche l'Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, voi. II, e t c , cit., 
pag. 1 1 7 ) . Essa è bensì opera di Teodoro (di Enrico) della Fiandra 
(cioè fiammingo di nascita). (V. J. B I S O G N I . Elpponii, seu Vibonis 
Valentiae, vel Montis Leonis, Ausoniae Civitatis accurata Historia 
etc., Neapoli, MDCCX). 

Per la conoscenza dei prodotti artistici locali sarebbe stato op
portuno che la G. avesse notato come nell'orto dei conti Capialbi 
furono trovate dal compianto P. Orsi ceramiche di manifattura 



calabrese medioevale, del tempo normanno-svevo, ohe per l'impasto, 
le dimensioni, la forma occupano un alto posto nella storia della 
ceramica italiana ( P . O B S I , Le grandi ceramiche del castello di Monte-
leone Calabro, in « Faenza », Faenza, a. X X X I I ( 1 9 3 4 ) , pag. 3 5 e segg.). 

I O N A D I (pag. 1 6 6 ) . — La G. non nota come nella chiesa parroc
chiale di questo borgo presso la porta d'ingresso oltre un frammento 
di scultura in pietra del sec. XIV, rappresentante un leone sostenente 
la base di una colonnina poligonale, è anche un interessantissimo 
capitello lapideo intagliato a fogliami che sono espressi in maniera 
bizantineggiante. (Inventario ete., cit., pag. 3 0 ) . 

T R O P E A (pag. 1 6 8 - 7 0 ) . — Il bacolo vescovile di argento con
servato nel Tesoro della cattedrale appartiene non probabilmente, 
come dice la G., ma sicuramente al sec. X V o ai primissimi anni 
del secolo seguente e per le sue forme e per la sua somiglianza con 
il bacolo vescovile della cattedrale di Peggio di Calabria fatto ese
guire, questo, dal vescovo reggino Antonio Eiccio ( 1 4 5 3 - 8 8 ) . (B. C A P 
P E L L I , Note marginali ed aggiunta etc., cit., pag. 1 1 5 - 1 6 ) . 

M A R I N A D I N I C O T E R A (pag. 1 7 2 ) . —• La G. non segnala che presso 

il lembo di terreno detto Ampuria (verosimilmente derivazione di 
un romano Emporia) è una costruzione medioevale con finestrine 
a strombo, ora adibita a stalla, ma in origine forse chiesa, forse 
opera pertinente al piccolo arsenale (Tarzanatus) che ivi sorgeva 
nei sec. X I I - X I I I . ( P . O R S I , Medma-Nieotera, Ricerche topografiche, 
in «Campagne della Soc. Magna Grecia 1 9 2 6 e 1 9 2 7 » , e t c , cit. 
pag. 3 7 - 8 e pag. 5 ) . 

E O S A R N O (pag. 1 7 3 ) . — Così la G. non ricorda che sulla 
piana di Eavello, nel territorio di Eosarno, non lontano dai resti 
di un acquedotto romano in trincea sotterranea, sorge la tipica fat
toria Di Bella a forma di tempio greco periptero col naos. Esempio 
perspicuo e cospicuo di architettura rurale che segue forme tradi
zionali tramandatisi nella lontananza dei secoli, ( P . O R S I , Medma-
Nicotera etc., cit., pag. 4 9 - 5 0 e fìg. 1 3 ) . 

C I N Q U E F R O N D I (pag. 1 7 5 ) . — Nella chiesa di S. Michele la G. 
omette la segnalazione di una statua marmorea di S. Stefano del 
sec. X V I I proveniente dalla diruta chiesa del prossimo monastero 
prima dei Basiliani, poi dei Minori Osservanti e infine dei Eiformati. 
(Inventario etc, cit., pag. 2 7 8 ) . 

S E M I N A R A (pag. 1 7 5 - 7 6 ) . — Nella chiesa del Santuario di S. Maria 
dei Poveri oltre le opere elencate dalla G. era degno di ricordo 
un reliquiario in argento quattrocentesco a forma di braccio, pro
veniente dal distrutto prossimo monastero basiliano, che sembra 
opera di un Luigi di Sanguini e che fu poi restaurato nei primissimi 
del sec. X V I I forse da Daniele Vervare che nel 1 6 0 3 eseguì la testa-
reliquiario in argento di S. Elia lo Speleota conservata in questa 



chiesa. Nella chiesa di S. Antonio, poi, non menzionata dalla Gr. è una 
buona statua marmorea rappresentante la Madonna con il Bam
bino, di scuola probabilmente messinese, del sec. XVI . (Inven
tario etc., cit., pag. 3 0 7 , 3 1 0 - 1 1 ; A. F R A N G I P A N E , Alcune argenterie 
sacre di Calabria, in « Bollettino Arte Min. E. N. », 1 9 3 4 , pag. 1 2 5 - 2 6 ) . 

S I N O P O L I S U P E R I O R E (pag. 1 7 6 ) . — Nella chiesa parrocchiale 
la G. non ricorda alcuni frammenti marmorei del sec. X V I degnf 
di menzione ed una tavola dipinta rappresentante la Madonna con 
il Bambino del sec. XV. (Inventario etc., cit., pag. 3 1 2 ) . 

T R E S I L I C O (pag. 1 7 8 ) . — Nella chiesa parrocchiale è anche, ma 
la G. non lo nota, un notevole fonte battesimale che porta a 
bassorilievo sulla conca la rappresentazione del Battesimo di Gesù ; 
opera marmorea del sec. X V I di arte siciliana come la Madonna in 
questa stessa chiesa. (Inventario etc., cit., pag. 2 9 4 ) . 

O P P I D O M A M E R T I N A (pag. 1 7 8 ) . — La G. non segnala, oltre al

tre interessanti opere, nella Cattedrale una bella tela raffigurante la 
scena dell'Annunciazione ; dipinto del sec. X V I I I probabilmente 
del pittore palermitano Crestadoro. (Inventario etc., cit., pag. 2 9 3 ) . 

B A G N A R A CALABRA , (pag. 1 7 9 - 8 0 ) . — Tra le opere della chiesa 

della Confraternita del Bosario la G. non indica, oltre alcuni resti 
di sculture marmoree del sec. X V I e del sec. X V I I I , un notevo
lissimo frammento in pietra del sec. X I con intagli di maniera bi-
zantineggiante. Esso serve ora da supporto all'acquasantiera, ma 
in origine faceva parte del portale d'ingresso aUa chiesa dell'Abba
zia dei Dodici Apostoli di fondazione normanna. Inventario etc., 
cit., pag. 2 7 2 ) . 

P E D A V O L I (pag. 1 8 0 ) . — Nella chiesa parrocchiale di S . Nicola 
la G. tralascia di notare una interessante e pregevole colonnina 
di marmo sormontata 'da un capitello del sec. X I I , intagliato a mo
tivi bizantini, che è ora adibita a portacero pasquale. (Inventario 
etc., cit., pag. 2 7 9 ) . 

P A R A C O R I O , (pag. 1 8 0 ) . — Nella cbiesa parrocchiale dell'As
sunta, non ricordata dalla G., è una movimentata statua marmo
rea rappresentante l'Immacolata, di scuola siciliana del sec. X V I I . 
(Inventario etc., cit., pag. 2 7 8 ) . 

A B A T E M A R C O - C I P O I X I N A (pag. 1 8 7 ) . — La G. non segnala su 

questo tratto di strada, a sinistra, i romantici resti di un grande 
castello feudale, che appartenne successivamente ai Vulcano, Lauria, 
Pappacoda, Brancaccio, Sanseverino, Greco, Brancati, e di un ponte-
acquedotto : architetture medioevali di effetto altamente sceno
grafico. 

C I R E L L A (pag. 1 8 7 ) . — La G. non ricorda la chiesa parrocchia
le di costruzione moderna di S. Maria de Florem che però con
serva un notevole capitello marmoreo di stile corinzio, ma di rude 



f attura bizantina del see. X I I I usato ora come portacero pasquale 
ed un busto ligneo rappresentante la Madonna con il Bambino del 
sec. X V I . Queste opere provengono dalle prossima distrutta Ab
bazia di S. Maria de Florem il cui titolo di Abate spettava al vescovo 
d i S. Marco Argentano. ( S . CRISTOFARO, Cronistoria della città 
di 8. Marco Argentano, cit., pag. 1 6 3 ; Inventario etc., cit., pag. 1 7 1 ) . 

F E R R O V I A SECONDARIA L A G O N E G R O - S P E Z Z A N O A L B A N E S E (pa

gina 1 9 4 ) . — Si può aggiungere cbe dal l ' l l novembre 1 9 3 7 , quando 
cioè la G. era in corso di stampa e quindi non poteva tenerne 
conto, sono state messe in esercizio su questa linea automotrici che 
compiono il percorso in poco più di ore 3 . 3 0 . 

M O N A S T E R O D I S. M A R I A D E G L I A N G E L I (pag. 1 9 8 ) . — Nella 

chiesa di questo monastero la G. non ricorda tra l'altro una tela 
dipinta raffigurante l'Eterno Padre, opera di fattura molto accu
rata del sec. XVII . ( W . A R S L A N , op. cit, pag. 8 7 ) . 

B i V E L L O (pag. 1 9 9 ) . — L a G. avrebbe fatto bene a ricordare, an
che a titolo di curiosità storica, come nel territorio esistano due fon
tane : una detta dei greci e l'altra dei lombardi. Persistente ricordo 
che data dall'alto medioevo dei dominii bizantino e longobardo e 
delle relative popolazioni che per un certo tempo qui si trovarono 
a contatto influenzando scambievolmente tutta questa zona della 
Lucania meridionale e della Calabria settentrionale. Zona impor
tantissima, anche sotto questo punto di vista, cbe merita essere 
posto in risalto, poiché nel medioevo essa continuò quella funzione 
di mediatrice di idee e di contatti tra l'Oriente e l'Occidente che aveva 
esercitato per tutt i quanti i secoli dell'età antica. 

L A U R I A (pag. 2 0 0 ) . — Dato che nella G . si parla degli antichi 
abitati su cui sarebbe sorta la attuale Lauria, essa avrebbe fatto cosa 
opportuna se avesse ricordato anche che forse la più probabile origine 
di questa cittadina data dall'alto medioevo. E cioè da un nucleo 
di popolazione riunitosi attorno alle laure basiliane assai numerose 
in quei luoghi. E da ciò le sarebbe poi derivato il nome attuale. 
( G . B A C I O P P I , Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, 
Boma, 1 8 8 9 , voi. I, pag. 6 6 ; B. C A P P E L L I , Appunti per l'ubicazione 
di due monasteri basiliani, in A.S.C.L., VII ( 1 9 3 7 ) , pag. 2 8 9 - 9 0 , n. 4 ) . 

V A L L E D E L F. M E R C U R E (pag. 2 0 1 ) . — La G. afferma cbe questa 

valle era celebre per il monastero basiliano del Mercurion ; espres
sione quest'ultima che, giusta se intesa in senso lato, può però fare 
equivocare. Sarebbe pertanto stata più precisa se essa avesse detto 
che la valle del Mercure era celebre per i monasteri basiliani del Mer
curion. In quanto nell'alto medioevo la valle del Mercure (il fiume 
allora conservava questo nome per tutto il suo corso, dalle sorgenti 
alla foce, così come lo indicano ora gli abitanti del luogo ; v. V. P A G A N O , 
Studi sulla Calabria etc., cit., voi. I, pag. 4 4 ; B. C A P P E L L I , L'arte 



medioevale in Calabria, in « Paolo Orsi », cit., pag. 2 8 4 e n. 2 ) era 
tutta constellata di cenobi, eremitaggi e laure tanto da essere indi
cata nella vita di S. Saba il giovane come una vera provincia mo
nastica : l'eparchia del Mercurion sita tra la Calabria bizantina e la 
Longobardia (Bibl. hagiogr. graeca, 1 6 1 1 iixapyU/. -rop Mspxoupioo 
KaXa(3p£a£ uéxP1 ** l AxyogapSìaq xsttxévT)). E che i monasteri fos
sero numerosissimi nella zona si desume ancora assai facilmente 
da vari passi della vita di S. Nilo il giovane in cui si parla della re
gione e della vi ta ascetica che vi si conduceva. ( M I G N E , Patrol. graeca. 
t. CXXX, col. 3 4 : . . . rcpò; TOO; àytou; Tcarépas TOÙ£ èy ra Mspxoupìo>; 
id. col. 2 1 : . . . xaTaAx[3wv 8è xà Trepì Mepxoópiov (xovxcr-Yjptr/; id. col. 6 5 : 
Twv 'Ayap7]vàW... fxsXXóvrwv 8è srrtfìaìvs'.v xaì èv TOÌC Mspxouptaxoì? lispsai. 
V! inoltre, B. C A P P E L L I , L'arte medioevale in Calabria, cit., pag. 2 8 3 
e segg. ; S. Gr. M., San Mercurio ed il Mercurion, in A.S.C.L., VII 
( 1 9 3 7 ) , pag. 2 9 5 - 9 6 e gli autori cit. in questi scritti). 

L A I N O B R U Z I O (pag. 2 0 1 ) . — Quest'abitato, importante nel pe

riodo medioevale ed anche posteriormente, meritava, cosa che la G. 
non ha fatto, un breve cenno storico. È però da escludere che esso 
sia, come la G. sia pure dubitativamente sembra ammettere, 
sul posto deUa Laos sibaritica, perchè troppo distante dal mare 
Tirreno presso il quale sorgeva la città magnogreca. ( D I O D O R O 
S I C U L O , XIV, 1 8 ; S T R A B O N E , VI, 2 1 ; P L I N I O , III, 1 0 ) . Trasse però 

origine nell'alto medioevo e da abitanti di Lavinium, succeduta a 
Laos (V. pag. 1 4 2 ) e da altri rimasti sul luogo detto oggi S. Gada 
dove da alcuni si pensava fosse la misteriosa Tebe Lucana o altra 
anonima città commerciale. Fu gastaldato longobardo nei sec. I X - X 
ed il suo castello assai forte per posizione e struttura fu messo a dura 
prova da Consalvo di Cordova nel 1 4 9 6 e dal Lautrecht nel 1 5 2 8 . 
Ebbe poi importanti Statuti municipali almeno dal 1 4 7 0 . (B. C A P 
P E L L I , Laino ed i suoi Statuti, in A.S.C.L., I, ( 1 9 3 1 ) , pag. 4 0 5 e segg. ; 
4 1 8 e segg.).. 

Il trittico nella chiesa di S. Teodoro non è poi di arte umbro-
marchigiana, come afferma la G., ma di arte umbro-senese. Nella 
stessa chiesa la G. omette un notevole fonte battesimale in pietra, 
con base formata da un viluppo di quattro leoncini, colonna e conca 
decorata con figure di angioli, di arte locale del sec. XVI . (B. C A P P E L L I , 
Note marginali ed aggiunte e t c , cit., pag. 1 2 4 ; lo stesso, Un insigne 
trittico a Laino Castello, in «Brut ium», a. V i l i ( 1 9 1 9 ) , n. 1 1 ) . 

MORMANNO (pag. 2 0 2 ) . — La G. non segnala la nobile' architet
tura della chiesa matrice di S. Maria del Colle del sec. XVIII che 
ha una bella e movimentata facciata barocca in pietra fulva ; attiguo 
un alto campanile di impostazione romanico-gotica. Nell'interno 
della chiesa non sono poi elencate varie buone sculture marmoreee 
del sec. X V I I I di bottega napolitana : Madonna Assunta, S. Gen-



naro , S. Gaetano ed 1 rilievi lapidei del sec. X I V di S. P ie t ro e di 
S. Paolo che si conne t tono come a r t e e come stile alla s t a t u a 'della 
Madonna in t rono con il Bambino pos ta in u n a nicchia del campani le . 

I l bassorilievo marmoreo (prospetto di ciborio) con angioli ed 
il volto di Cristo non fu eseguito, come afferma la G., da Alessio 
Cavaliere, (così e non Cavalieri come nella Guida) m a fu da questi 
so l tanto dona to alla chiesa (V. inscrizione in Inventario eie., cit., 
pag. 201). 

MORANO CALABRO (pag. 203-04). — Questo a b i t a t o comparisce 
nella t avo la lapidea di Polla che è l 'elogio del censore M. Popiìi© 
L e n a t e del 159 a. C . (E. C LACERI, op. cit., voi. I I I , pag. 230) o dei 

console omonimo del 132 a. C. (CORRADO BARBAGALLO, Storia Uni
versale : Roma, Torino, 1932, pag . 580 ; Catalogo della Mostra A/u-
gustea della Romanità3, E o m a , (1938), pag . 70) non con il n o m e 
d i Sun imuranum, come dice la G., m a con quello dì Muranum 
(V. facsimile della lapide di Polla in : C . BARBAGALLO, op. cit., 1. e ) . 
Con il nome di Summurarram appare invece nel eosidet to I t inerar io 
d i Anton ino Caracalla del I V sec. (Cfr.: 0 . D I T O , Calabria, Messina, 
M C M X X X I V , pag . 238). 

Nella chiesa di S. Bernard ino la s t a t u a lignea del t i to lare a 
des t r a dell ' ingresso non appar t iene , come afferma la G., ai sec. X V 
o X V I , m a al sec. X V I I ; così il leggio del coro non è d a t a t o 1538, 
m a 1538. Nella chiesa di S. P ie t ro la s t a t u a marmorea del t i to lare 
non proviene dalla cbiesa dell 'ex Convento di Colloreto, come dice 
la G. Da ques ta chiesa der ivano sol tanto le s t a tue di S. Lucia e 
S. Cater ina in S. P ie t ro e le a l t re d i S. Agostino e S. Monica e un 
prospe t to di ciborio, non segnalato dalla G., e forse dello scul
tore-decoratore carrarese Costant ino Marasi operoso a Napol i nei 
sec. X V I - X V I I , nella cbiesa di S. Maria Maddalena . (B. CAPPELLI 
in A.S.C.L., I I I (1933), pag. 433 e segg.). 

La G. inol t re dice che la locali tà Sassone si ta a circa 4 K m . d a 
Morano sulla s t r ada che conduce a S. Basile, sia s t a t a un t e m p o 
ab i t a t a . Ciò non. si può assolu tamente affermare. Iv i da erudi t i cala
bresi fu ub ica to l ' ab i ta to di Sypheum (LIVIO , X X X X , 19, m a recent i 
edizioni p o r t a n o Lymphaeurn) e quello di Sassonia r icordato nelle 
v i te d i S. Leon Luca da Corleone e d i S. Saba il giovane (Ada Smie-
torum, mens . mar t i i , voi. I ; Bibl. agiogr. graeca, cit .) , m a senza fon
damen to ; m e n t r e a l t r i v i r iconobbe gli avanzi, d i u n a fortezza del
l ' epoca greca ed a l t r i ancora un for te innalza to d u r a n t e le scorrerie 
d i Ot tone I e I I in Calabria. (L. P O N N E L L E , Le commerce de la 
première Sybaris, in « Melanges d 'archeologie e d 'h is to i re de l 'Ecole 
P ranca i s de R o m e », 1907, (fase. I I I - I V ) , pag . 205 e segg. ; O. D i r o , 
Gli Ebrei di Calabria etc.. Bocca S. Casciano, 1916, pag . 24). Ma !» 
località c ìn ta d a mura che ancora in p a r t e si conservano insieme a 



cospicui resti di due porte, e nel cui circuito sono i ruderi di una chie
setta bizantina-ncrmanna era un feudo rustico nel 1227 quando fu 
donata da Federico II al monastero di S. Maria di Acquaformosa. 
(B. C A P P E L L I , Un gruppo di chiesette medioevali nella Calabria setten
trionale, cit., pag. 51 e segg., iv i maggiori particolari sulla questione). 

CASTROVILLARI (pag. 205-06). — Il nobile lembo di affresco su 
una parete della scala cbe porta alla cantoria nella cbiesa di S . Maria 
del Castello non rappresenta la Crocifissione e non è del sec. XV, 
come afferma la G. , ma eseguito con maniera bizantineggiante ap
partiene al sec. X I V e raffigura il Cristo giudice in una mandorla 
sostenuta da angioli ; in alto sono immagini di Profeti. 

SARACENA , (pag. 206). — Circa la cbiesa di S. Leone la Gr. non 
segnala il notevole portale maggiore del sec. X V I in pietra gialla 
scolpito elegantemente a candelabre, giragli e stemmi ed il campanile 
della stessa. Questo di impostazione romanico-gotica può risalire 
alla prima consacrazione della cbiesa avvenuta nel 1224 (P. A. A L O I 
SIO, La vita di 8. Leone Taumaturgo, ristampa di L. M. Ferrari, Na
poli, 1838, pag. 27). Esso sorge su un poderoso areone, diventa esa
gonale e si inghirlanda di trifore archiacute di cui si vedono ora 
soltanto quelle del piano più alto, perché le altre, chiuse, sono os
servabili solo dall'interno. Queste trifore che si aprivano su tutt i i 
lati dimostrano come il eampande era in origine isolato. Le loggette 
trifore sono divise da coppie di colonnine liscie, poligonali e tortili 
sormontate da capitelli a sferule, tipici del gotico arcaico, provvisti 
di una larga pietra d'imposta per maggiore appoggio degli archi. 
Il eampande termina poi con una cuspide che non sembra però sia 
quella originaria. 

S. D O N A T O D I N I N E A (pag. 207). — La G. non ricorda che le 

miniere di rame sfruttate nel '700 e nell'800 lo erano già state ai 
tempi di re Carlo II d'Angiò per opera dei signori del tempo di 
S. Donato e della famiglia Passaranti di Lucca (B. CAGGESE, Be 
Boberto d'Angiò ed i suoi tempi. Firenze, 1932, pag. 521 e segg.). 

P O L I C A S T R E L L O (pag. 207). — La Gr. non segnala la chiesa par
rocchiale che esternamente presenta un portale in pietra di arte 
gotica del sec. X I V e che nell'interno conserva una croce di rame di 
arte aquilana del sec. XIV, purtroppo assai guasta, buoni intagli 
lignei dei sec. X V I , fra cui un gruppo dell'Annunciazione, e X V I I 
e una notevole croce processionale in argento del sec. X V I I . (In
ventario etc., cit., pag. 234). 

S. S O S T I (pag. 207). — Manca nella G. un qualsiasi accenno 
al Santuario di S. Maria del Pettoruto, celebre in tutta la Calabria 
settentrionale, cui nella prima settimana di settembre si recano 
pellegrini e peUegrinaggi da ogni luogo della provincia cosentina 
dando luogo a visioni squisitamente folkloristiche. Il santuario che 



quasi certamente fu in origine una grangia od una laura del monastero 
basiliano di S. Sosti che sorgeva presso l'omonimo abitato attuale, 
è oggi rinnovato del tutto e si erge a circa 1 ora di distanza da 
S. Sosti tra i boschi e le rupi dell'alta valle del fiume Rose che esso 
domina in posizione altamente pittoresca. 

S A N T U A R I O D I S. M A R I A D E L L A CATENA (pag. 2 0 9 ) . — La G. 

attribuisce la costruzione al ' 5 0 0 . Ma benché esso sorga in pure forme 
rinascimentali pure fu innalzato nel sec. X V I I durante il vescovato 
del napolitano Paolo Palumbo che sedette sulla cattedra episco
pale di Cassano allo Ionio dal 1 6 1 7 al 1 6 4 7 . (B. L A N Z A , Monografia 
della città di Cassano Ionio, Lauropoli e Daria, Prato, Griachetti, 1 8 8 4 , 
pag. . 3 1 ) . 

CASSANO ALLO I O N I O (pag. 2 0 9 ) . — La G. assegna all'arte bizan

tina la cripta della cattedrale. Ma essa se anche in origine era allo 
scoperto, come sembra da qualche elemento apparso, una porta ed 
una finestra, in una breve esplorazione condotta nel 1 9 3 4 , ed anche 
se, come io stesso pensai aveva quattro sostegni centrali e tre absidi 
( ora restano due colonne ed una abside) ed anche se mostra qualche 
influenza bizantina nel fusto delle colonne non rispondente al vivo 
degli archi, pure nel suo complesso non può essere definita bizan
tina. Perchè ogni sua parte, la finestrella strombata, a conci di pietra, 
di sagoma normanna sul lato di ponente, ora chiusa, le due rozze 
colonne prive di basi sormontate da pesanti capitelli jonicizzanti 
affini a quelli di S. Pietro a Tosoanella, le volte a crociera su pianta 
rettangolare, l'intero organismo greve ed opprimente come le archi
tetture lombarde più antiche, di cui si potè avere qualche esempio 
a Cassano al tempo in cui questa era sede di un gastaldato longobardo 
(IX see.), la orientano di più verso l'arte occidentale. Per modo che 
questa cripta così come oggi si presenta, a parte si intende il pavi
mento moderno a piastrelle, le impiastricciature di colore diffuso 
su ogni parte, gli stucchi decorativi di dubbio gusto sulle volte, le 
deturpazioni di ogni genere ed i rimaneggiamenti varii, può attri
buirsi alla età normanna. Nulla però vieta supporre ohe le colonne 
ed i capitelli derivino forse da una chiesa preesistente sullo stesso 
luogo e forse utilizzata in qualche parte dei muri perimetrali (V. 
B. C A P P E L L I , La Cattedrale, in «La Nostra Cattedrale... di Cassano 
Ionio», Messina, «La Sicilia» ( 1 9 3 6 ) , pag. 1 2 e segg. e tìg. 1 ) . 

Presso la stazione ferroviaria la G. non segnala la cosidetta torre 
di Milone ; la leggenda la collega a T. Annio Milone, partigiano di 
Cesare, che avrebbe assediato la, città, ma è in realtà del periodo 
medioevale, forse anch'essa normanna. (E. G A L L I , Cassano nell'an
tichità, in «La Nostra Cattedrale... di Cassano », cit., pag. 24 e ili.). 

B O G I A N O G R A V I N A (pag. 2 1 0 ) . — Sulle due piazze principali 
la G. non ricorda i monumenti in marmo di Giovan Vincenzo Gravina 
e di Ferdinando Balsano dello scultore calabrese Giuseppe Scerbo. 



A L T O M O N T E (pag. 2 1 0 - 1 1 ) . — Nella descrizione della chiesa 
di S. Maria della Consolazione la G. attribuisce la insigne tavola 
rappresentante la Madonna con il Bambino ai principi del sec. X V ; 
questa sembra però più tarda e va meglio assegnata agli anni intorno 
al 1 4 4 0 . Assegna inoltre la campana presso l'altare maggiore al 1 3 3 5 
e la dice fusa da Cosma di Lauria, mentre essa è datata 1 3 3 6 e fir
mata da Cosma di Laurino (l'odierno Laurino in provincia di Sa
lerno). (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta all'Inventario etc., 
pag. 1 2 0 e 1 2 2 ; lo stesso, Tavole dipinte di Altomonte, in « Brutium », 
a. X I V ( 1 9 3 5 ) , pag. 7 0 ) . 

Inoltre la G. afferma che del castello di origine normanna re
stano una torre ed una finestra ad arco trilobo del 1 2 6 9 . Al contrario 
di ciò attualmente il castello di Altomonte rimodernato con ampio 
loggiato semicircolare proteso come una prua che domina le terre 
sottostanti non possiede torri nè finestre ad arco trilobo. Una fine
stra bifora a tutto sesto ed altra triloba sono invece rispettivamente 
al secondo e terzo piano della torre detta di Guglielmo Pallotta I, 
il quale avrebbe costruito nel 1 3 0 4 la torre grande del castello. (G. P. 
G A L T E B I O , citato da F. B E N D E , Monografia del Comune di Alto-
monte, cit., pag. 3 3 : « Item apud Guillelmum Palleottum sub anno 
1 3 0 4 Castri Turris Magna et eminens aedificata fuit »). 

Ora la torre detta oggi del Pallotta non mi sembra possa iden
tificarsi con quella del 1 3 0 4 (mai del 1 2 6 9 ) e perchè essa pur essendo 
vicina al castello si eleva fuori di questo e perchè essa sembra più 
tarda di questa età. Infatti la compagine muraria ed il paramento 
della cortina esterna di questo palazzetto-fortezza austero e nobile 
con un bel coronamento piano e con le sue rade e gentili aperture, 
secondo il gusto fiorentino del sec. XIV, ripete forme struttive di 
tipo toscano del trecento avanzato ; epoca cui anche riporta la fine
stra ad arco trilobo goticissima. In maniera che penso che questa 
costruzione, benché ricordata dalla tradizione come costrutta da 
Guglielmo Pallotta I, debba invece essere riferita al tempo in cui. 
( 1 3 3 6 e anni seguenti), Filippo di Sangineto, sensitiva anima di 
principe amante delle arti, ricostruiva in preziose forme gotiche la 
prossima chiesa di S. Maria della Consolazione. 

A B B A Z I A DELLA S A M B U C I N A (pag. 2 1 2 ) . — Sarebbe stato meglio 

che la G. avesse omesso del tutto la notizia, espressa però dubitati
vamente, che nell'Abbazia si fermò per qualche tempo (dal 1 1 6 0 
al 1 1 6 4 ) Pietro Lombardo. Perchè questa notizia non si basa su al
cun elemento positivo ; anzi è accertato che Pietro Lombardo morì 
nel 1 1 6 0 . (Cfr. F. F O B E B T I , Gioacchino da Fiore eie., Firenze, ( 1 9 3 4 ) , 
pag. 1 1 6 - 1 7 n. 1 ) . 

« B I S I G N A N O (pag. 2 1 2 ) . — Nella descrizione della chiesa dei 
Riformati, la G. assegna al sec. X V un leggìo intagliato ed intar
siato che si trova nell'abside. Poiché questo come pure le valve della , 



porta della sagrestia della stessa chiesa, non segnalate dalla G . , sono 
analoghi al leggio corale della chiesa di S . Bernardino a Morano Ca
labro datato 1 5 3 8 , è logico che anche essi appartengano appunto al 
sec. XVI . (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta all'Inventario etc., 
eit., pag. 1 2 2 ) . 

F I G L I N E V E G L I A T U R O (pag. 2 1 4 ) . — La G . non fa nessun cenno 

di questo abitato dove la chiesa parrocchiale conserva il sontuoso 
altare maggiore in pietra di Altilia del sec. X V I riccamente scol
pito con figure di profeti e di santi, lesene con candelabre, festoni 
di fiori e di frutta, stemmi. (S. M A E I N O - M A Z Z A E A , Opere d'arte a 
Figline, Fogliano e Piane Orati, in «Brutium», a. VI ( 1 9 2 7 ) , n. 3 ) . 

SCTGLIANO (pag. 2 1 5 ) . — Nella descrizione deU'abitato la G . 
avrebbe utilmente potuto aggiungere che l'ex convento dei Minori 
Osservanti del sec. XV, dove è ora il Municipio, conserva, benché 
guasto in parte, un austero chiostro a colonne lapidee poligonali su 
cui si impostano archi a sesto acuto e che l'attigua chiesa ha un por
tale in pietra con arco a tutto sesto, ma goticizzante nella stromba
tura, nel profilo delle colonnine a fascio e nel trattamento del fo
gliame dei capitelli. Anche la chiesa di S. Nicola di Bari ha un bel 
portale in pietra del sec, X V I , come assai gustosa è la facciata del 
sec. X V I I della chiesa dell'Assunta nella frazione di Diano, (A. F R A N 
G I P A N E ) , Scigliano, in « Brutium », a. IV ( 1 9 2 5 ) , n. 1 1 ) . 

B O T O N D A (pag. 2 2 1 ) . — Il Fortino a quota 1 0 8 3 , a pianta 
quadrata con torri quadrate aggettanti ai quattro angoli, non è 
una costruzione medioevale come afferma la G . Ma esso al pari del 
suo gemello sito al passo di Campotenese, quota 1 0 3 0 , (v. pag. 2 2 1 ) 
anche per il quale si era supposta origine bizantina o normanna 
(L. P O N N E L L E , Le commerce de la première Sybaris, cit., pag. 2 6 5 ) 
fu eretto nel 1 8 2 2 per difendere la zona alpestre dalle aggressioni 
dei briganti. (A. D E CAEDONA ( 1 7 6 6 - 1 8 3 9 ) , ms. inedito su Morano 
riportato in parte da : V. S E V E R I N I , 6. L. Tufarello e le Antichità di 
Morano Calabro, Morano Calabro, MCMI, pag. 1 4 9 ) . 

S. S E V E R I N O L U C A N O - F R A N C A V I L L A I N S T O N I (pag. 2 2 1 ) . — 

La G . non segnala lungo la discesa nella valle del torrente Frida a 
destra in alto, in posizione assai pittoresca, gli avanzi de monastero 
cisterciense di S. Maria del Sagittario (a circa 2 ore di mulattiera 
da Francavilla in Sinni). Il monastero filiale dell'Abbazia della Sam-
bucina presso Luzzi fu fondato al principio del sec. X I I I ; decaduto 
nel 1 4 5 6 con la introduzione degli abati commendatari fu aggregato 
nel 1 6 0 5 alla Congregazione cisterciense di Calabria e soppresso nel 
1 8 0 3 . (D. M A R T I R E , La Calabria Sacra e Profana, Cosenza, 1 8 7 7 e seg., 
voi. II , pag. 1 0 2 - 0 3 ; G . M A R C H E S E , La Badia di Sambucina, Lecce, 
( 1 9 3 2 ) , pag. 2 1 2 e segg.). Un suo altare barocco con lo stemma del 
monastero è ora nella chiesetta attigua al palazzo vescovile di Chia-
romonte. • . . 



T A R S I A (pag. 2 2 4 ) . —- Tamasia, evidente errore di stampa per 
Tauràsia. 

P O L I C O R O (pag. 2 3 0 ) . —• Nella chiesetta di questo villaggio ohe 
non è segnalato dalla G-., si conserva una notevolissima Madonna, 
statua in legno di intagliatori locali dei sec. X I I I - X I V . 

T U R S I (pag. 2 3 1 ) . — Poiché la G-. dedica un'accurata de
scrizione a questo interessante borgo sarebbe stato opportuno che 
essa avesse aggiunto che l'odierna Tursi sorge con ogni probabilità 
sul Thuriostu indicato nella Tabula Pentingeriana come attraver
sato dalla via che da Grumento portava ad Eraclea ( V . K. M I L L E R , 
Itinerario Romano, Stuttgart, 1 9 2 6 , pag. 3 7 8 e segg.). Inoltre la sede 
vescovile di Anglona non vi fu, come afferma la G., soltanto trasferita 
nel 1 5 4 6 . Ma essa venne in quell'epoca aggregata a quella di Tursi . 
diocesi questa che esisteva già nel sec. X quando dipendeva dal 
metropolita di Otranto. ( L I U T P R A N D O , Relatio di legatione costanti
nopolitana, cap. 6 2 ; B, B E N E S C E V I C , Monumenta vaticana ad ius 
eanonicum pertinentia, in « Studi Bizantini », Boma, 1 9 2 7 , voi. I I , 
pag. 1 5 4 : "Ocrot, £>càaT7) fr/]Tpo~ÓAsi ÙTtóxciVTai -9-póvot ènioxoiz&v ... 
TV) ISpouvTt : ó Toupcixou ; v. per maggiori particolari : B. C A P P E L L I , 
Appunti per l'ubicazione di due monasteri basiliani, cit., pag. 2 8 4 - 8 5 ) ; 

B O C C A I M P E R I A L E (pag. 2 3 2 ) . — NeUa chiesa di S. Antonio la G. 
non segnala la bella ed interessante porta lignea del 1 6 1 5 intagliata 
con figurazioni simboliche e stemmi. (Inventario etc., cit., pag. 2 2 0 ) . 

C E R C H I A R A D I C A L A B R I A (pag. 2 3 4 ) . — Nella descrizione del
l'abitato non è segnalata la chiesa di S. Giacomo che pure conserva 
una tavola di maniera bizantineggiante, ma del sec. XIV, raffigu
rante S. Nicola di Bari e l'elegante paliotto ligneo dell'altare mag
giore del sec. X V I I riccamente intagliato con immagini di santi, 
candelabre e giragli. 

Il santuario di S. Maria delle Armi che sembra esistesse già nel 
1 1 9 4 sorse non soltanto accanto ad una grotta abitata da monaci 
basiliani, come dice la G., ma ad un monastero basiliano già costi
tuito, quello di S. Maria de Longo. ( V . P . T R I N C H E R À , Syllabus Grae-
carum membranarum, Neapolis, 1 8 6 5 , pag. 3 0 7 ) . Nella descrizione 
della chiesa di questo santuario la G. omette la segnalazione di una 
tavoletta dipinta di maniera bizantineggiante del sec. X V raffigu
rante S. Giovanni Battista ed altro Santo. (Inventario etc., cit., 
pag. 1 6 3 e 1 6 7 ) . 

M O N A S T E R O D I S. M A R I A D E L P A T I R O P A T I R I O N (pag. 2 3 8 ) . — 

L'interno della chiesa non è, come dice la G., diviso in tre navate 
da colonne con capitelli corinzi, ma è diviso da pilastri di conci di 
pietra a settori con base ionica e senza capitelli affini in parte ai 
pilastri deUe chiese di S. Giovanni dei Lebbrosi e di S. Spirito a 
Palermo. (Cfr. : F. V A L E N T I , L'arte nell'era normanna, in « Il Begno 
Normanno», Messina, ( 1 9 3 2 ) , fig. 7 9 e 2 3 5 ) . Sono invece sormon-



tate da capitelli corinzi le due colonnine poste in funzione deco
rativa dal lato interno, verso l'altare, dei due ultimi pilastri e le 
altre due poste con lo stesso scopo agli spigoli dell'abside centrale. 
(V. P. O R S I , Le chiese basiliane della Calabria, Firenze, ( 1 9 2 9 ) , pag. 
1 2 1 - 1 2 2 e flg. 7 3 , 7 8 ) . 

Sarebbe poi stato utile cbe la G. cbe è usata da dotti e da non 
dotti avesse messo in evidenza le due fasi della costruzione della 
chiesa e della sua decorazione : più tarda questa di un settantennio 
circa. Così a cominciare dall'insigne pavimento ad opus sectile e mu-
sivum del sec. X I I (C. D I E H L , in « Byzant. Zeitschrift », I ( 1 8 9 2 ) , 
pag. 5 9 9 , ma contro P. B A T I F F O L , in id., II, pag. 6 2 0 ) dovuto alle 
cure dell'abate Blasius di cui non si ha quasi notizia (non figura 
nelle serie degli Abati del Patirion date da F. U G H E L L I , Italia sacra, 
Venetiis, MDCCXXI, voi. IX, col. 2 9 3 e da P. B A T I F F O L , L'abbaye de 
Rossano, cit.). 

Il Martire però (La Calabria Sacra e Profana, cit., voi. I, pag. 2 2 1 ) 
nell'elenco degli abati di questo monastero segna un abate Biagio 
che sarebbe succeduto ad un Luca nel 1 0 9 2 . Poiché in tale epoca 
il Patirion non era ancora stato fondato si può pensare che il Martire 
sia caduto in un equivoco che si potrebbe correggere ponendo ap
punto l'abate Biagio dopo l'abate Luca (che nel M A R T I R E , op. cit., 
1. c. diventa Luca II) succeduto nella dignità abbaziale nel 1 1 3 0 
alla morte di S. Bartolomeo da Simeri fondatore del Patirion. Fon
dandosi sullo stile del pavimento la stessa cosa pensava anche l'Orsi 
(Le chiese basiliane della Calabria, cit. pag. 1 3 4 ) . Se così fosse l'abate 
Biagio sarebbe stato in carica dal 1 1 4 9 , anno in cui sembra sia morto 
l'abate Luca (sulla biografìa di questi, v. P. O R S I , Le chiese basiliane 
della Calabria, cit. pag. 1 4 4 e 1 5 0 n. 2 8 ) ad una a data anteriore al 1 1 8 9 
anno in cui secondo il Martire (op. cit. 1. c. ; L. D E B O S I S , Storia 
di Possano e delle sue nobili famiglie, Napoli, 1 8 3 8 , pag. 1 2 6 , segna 
invece l'anno 1 1 8 7 ) , l'abate Cosimo, che egli pone dopo Luca e che 
secondo l'integrazione che propongo verrebbe invece dopo Biagio, 
era eletto arcivescovo di Bossano. 

Così se questa mia supposizione regge, come penso, l'abate Biagio 
dava alla grandiosa, ma austera e fredda costruzione innalzata da 
S. Bartolomeo e proseguita nella parte più propriamente decorativa 
dall'abate Luca, una nota di colore e di calore oltre che con il pavi
mento nell'interno anche con le decorazioni policrome dell'esterno 
delle absidi e dei portali di settentrione e di mezzogiorno. Questi 
probabilmente sostituirono più antichi portali di pretto tipo romanico 
affini alle sculture delle conche lapidee di questa stessa chiesa e di 
quella del monastero di S. Salvatore a Messina, del 1 1 3 5 e del 1 1 3 7 , 
dovute al presidato dell'abate Luca ed all'opera dello scultore Gan-
dolfo (P. O R S I , Le chiese etc., cit., pag. 1 4 2 e segg.) e conseguente-



mente alle sculture ancora esistenti nella chiesa del non lontano 
monastero di S. Adriano a S. Demetrio Corone ( P . O R S I , op. cit., 
pag. 144 e segg., 163-65 ; 177 ; B. C A P P E L L I , Note marginali ed ag
giunte etc, cit., pag. 166-68). 

Le decorazioni dei portali e delle absidi appunto vanno riferite 
all'arte normanna avanzata non anteriore all'epoca del re Guglielmo II 
(1166-89) come appare anche dal riscontro con consimili ornamenta
zioni inserite all'esterno delle absidi della chiesa di S. Spirito a Pa
lermo (1178). ( P . V A L E N T I , op. cit., pag. 204 e 246 e fìg. 234). E poiché 
questa maniera di decorazione era del tutto siciliana, per analogia 
anche il pavimento, sull'arte del quale si era un po' incerti ( P . O R S I , 
op. cit., pag. 138-39, si può considerare sicuramente opera di mae
stranze siciliane. 

ROSSANO (pag. 239-40). — L'ostensorio di argento detto « sfera 
greca » non appartiene al sec. XV, come riporta la G., ma all'arte 
sulmonese o teramana dei principi del see. X V I , perchè sulla base 
porta lo stemma del cardinale Bernardino Caragiual che donò l'opera 
alla cattedrale di Rossano dopo di essere stato arcivescovo di questa 
città dal 1505 al 1511 (V. B . C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunte, 
etc., cit., pag. 130). 

ISOLA CAPO R I Z Z U T O (pag. 248). —• Questa sede episcopale non 

fu soppressa nel sec. X I , come la G. dice forse per errore di stampa, 
(sec. X I per sec. X I X ) , ma soltanto nel 1818 per il concordato tra 
la S. Sede e Ferdinando I re delle Due Sicilie, insieme alle diocesi 
di Umbriatico e Strongoli per nominare due altre ex sedi episcopali 
ad essa vicine. (A. CASTELLUCCI , op. cit, pag. 62). Infatti tutte le 
terre nominate appariscono ancora come sedi episcopali nel 1816, 
(Cfr. : BALDASSARRE V E N E Z I A , Dizionario Statistico dei paesi del 
Begno delle Due Sicilie etc, Napoli, Tip. Nobile, 1818, ad. v.; B . B E N E 
SCEVIC, op. cit., pag. 153 e come tale appare Capo Rizzuto ancora 
nel 1816. 

B E L C A S T R O , (pag. 249). — Anche questo abitato fu sede vesco
vile, ma la G. non lo nota, suffraganea della metropolia di S. Severina 

La G. non segnala poi la chiesa di S. Maria Annunziata dove 
sono importanti resti architettonici-decorativi (1608) dell'architetto 
e scultore Antonio da Rogliano fiorito nel primo periodo del sec. XVII . 
(Architetture di m. Antonio da Rogliano a Belcastro, in « Brutium », 
a. VI (1927), n. 9). 

M O N T E P A O N E (pag. 251). — La G. omette del tutto la chiesa 
parrocchiale di S. Maria Immacolata che tra l'altro conserva una 
tela rappresentante la Madonna del Bosario di buona maniera napo-
litana del sec. XVII , forse di Ippolito Borghese, ed un bell'ostensorio 
di argento del sec. XVIII . (Inventario etc, cit., pag. 325). 

P E T R I Z Z I (pag. 252). — Nella descrizione della chiesa della 



SS. Trinità la G. non ricorda l'interessante sepolcro marmoreo di 
Salvatore Marincola, duca di Petrizzi, con un bel ritratto a mezzo 
busto dello stesso, atteggiato con pompa barocca, di scultore napoli
tano del sec. X V I I . (Inventario età., cit., pag. 5 3 ) . 

B A D O L A T O (pag. 2 5 3 ) . — La G. assegna la tavola rappresentante 
la Madonna tra S. Caterina d'Alessandria e S. Francesco di Paola alla 
fine del sec. XV. Ma il dipinto, a meno cbe non si pensi ad un'ag
giunta posteriore della figura di S. Francesco, cosa però cbe non sem
bra, deve considerarsi opera di un pittore napolitano, come appare 
principalmente dalla immagine di S. Caterina, sotto l'influenza cata
lana e fiamminga, e ritardatario, del sec. X V I avanzato. Appunto 
per la raffigurazione di S. Francesco di Paola, il quale morto il 
2 aprile 1 5 0 7 fu canonizzato nel 1 5 1 9 . (Cfr. : B. C A P P E L L I , Note mar
ginali ed aggiunta etc., cit., pag. 1 1 1 ) . 

Nel territorio di Badolato la G. non ricorda la chiesetta di S. Maria 
della Sanità, già facente parte del monastero di S. Isidoro Agricola., 
di forme romaniche, cbe conserva nello interno un ciclo di affreschi, 
in parte guasti, di maniera bizantina. (Cfr. : Antico centro basiUano 
e affreschi a Badolato, in «Brutium», a. X I V ( 1 9 3 5 ) , pag. 8 7 ) . 

Gu ARD A VALLE (pag. 2 5 4 ) . — Tra le diverse segnalazioni di cose 
notevoli in questo interessante borgo, la G. non annota le numerose 
opere architettoniche-decorative in granito eseguite da ottimi lapi
cidi di Serra S. Bruno che illeggiadriscono con portali, finestre etc. 
la chiesa matrice (portali del 1 6 0 3 e del 1 7 0 0 ) , quella del Carmine 
(portale del 1 6 3 4 ) , di S. Caterina, il palazzo Sirleto, quello Spedalieri, 
la diruta chiesa di S. Carlo etc. (Guardavalle, in « Brutium », a. II , 
( 1 9 2 3 ) , n. 7 - 8 ) . 

S T I L O (pag. 2 5 4 - 5 6 ) . — Nella descrizione del Duomo la G. non 
segnala che sulla facciata, a destra del portale sono inseriti due rilievi 
in pietra calcarea di età normanna, uno con due ucceUi affrontati 
araldicamente e altro con croce tra fogliami, e più in alto è incastrato 
un frammento marmoreo di epoca romana decorato con grandi 
giragli. (P. O R S I , Le chiese basiliane etc., cit., pag. 1 9 ) . Così nell'in
terno della stessa chiesa la G. non menziona una grande e notevole 
tela di pittore napolitano della metà del sec. X V I I influenzato dal 
Caravaggio, rappresentante la Madonna in gloria tra Santi (restau
rata nel 1 9 2 7 ) . (Inventario etc., cit., pag. 3 1 4 ) . 

M O N T E CONSOLINO (pag. 2 5 6 ) . — La G. non annota che nella 

grotta eremitica basiliana di S. Angelo restano brandelli di affreschi 
di arte bizantina dell 'VIII-IX sec. rappresentanti la Madonna e 
Santi. (B. C A P P E L L I , L'arte medioevale in Calabria, cit., pag. 2 7 7 
e tav. I). 

Altri affreschi sono assai probabilmente in altre grotte non ancora 
esplorate scientificamente, così come in alcune di quelle del monte 



Pecoraro. (Gir; : V . C A P I A L B I , Di alcuni monumenti del medioevo 
esistenti in Calabria, in « Opuscoli Vari », Napoli, 1 8 4 9 , voi. III) . 

S. G I O V A N N I V E C C H I O (pag. 2 5 6 ) . — La data del 1 1 1 0 assegnata 

dalla G. alla fioritura di questo monastero per la presenza in esso 
di S . Giovanni Theristi, va parecchio anticipata, perchè questo 
Santo moriva non nel 1 1 2 7 (Acta Sanctorum, mens. febr. t. I l i , 
pag. 4 8 4 e segg., ma vedi : P. O R S I , , Le chiese basiliane etc., cit., 
pag. 5 7 ) , ma verso la fine del sec. X I . (D. M A R T I R E , op. cit, voi. I, 
pag. 8 3 , pone la sua morte nel 1 0 9 0 ; P. P. R O D O T À , Dell'origine, 
progresso e stato presente del rito greco in Italia etc., Roma, 1 7 5 8 
e segg., voi. II, pag. 1 0 7 , nel 1 0 5 4 ) . Così questo monastero di 
S. Giovanni che appare già costituito in documenti del 1 1 0 1 fu edi
ficato dal gran conte Ruggiero nel 1 0 9 0 . (D. M A R T I R E , op. cit, 1. c. ; 
P. P. R O D O T À , op. cit, voi. II, pag. 1 9 6 ) . Ed i suoi caratteri architet
tonici che hanno riscontro con varie chiese siciliane del sec. X I , 
S. Michele in Altavilla Milicia presso Palermo del 1 0 7 7 , S. Filippo 
di Fragalà presso Frazzano del 1 0 9 0 , S. Andrea presso Piazza Arme
rina del 1 0 9 6 , S. Niccolò la Latina di Sciacca del sec. X I (Cfr. : 
P. O R S I , op. cit, pag. 5 6 ; F. V A L E N T I , op. cit, &g. 4 9 , 7 2 ; E. CALAN

DRA, Breve storia dell'architettura in Sicilia, Bari, 1 9 3 8 , pag. 3 3 ) 
non smentiscono questa età. (V. P. O R S I , op. cit, pag. 6 - 7 ) . 

C A U L O N I A (pag. 2 5 7 ) . Manca nella G. notizia della chiesa di 
S. Maria Immacolata che conserva una buona statua marmorea della 
titolare, assai baroccamente atteggiata, di scultore siciliano del 
sec. X V I I I . (Inventario etc., cit., pag. 2 7 7 ) . 

S I D E R N O S U P E R I O R E (pag. 2 6 0 ) . — La G. non segnala la chiesa 

parrocchiale di S. Caterina dove pure è una notevole statua marmorea 
della santa titolare di scultore forse napolitano della fine del sec. X V I . 
(Inventario etc., cit., pag. 3 1 2 ) . 

G-ERACE (pag. 2 6 3 - 6 5 ) . — La diocesi di Gerace conservò il rito 
greco non fino al 1 4 8 0 , come dice la G., ma fino al 1 4 7 6 ; anno in cui 
il vescovo Atanasio Calceopilo, già archimandrita del monastero 
del Patirion, vi stabilì il rito latino. (P. P. R O D O T À , op. cit, voi. I, 
pag. 4 1 9 ; C. K O R O L E V S K I J , Basiliens Italo-Grecs et Bspagnóls, in 
«Dictionn. d'Hist. et de Geograph. Ecclésiast. », t. VI, col. 1 1 9 3 
segna il 1 4 9 7 , ma è evidente errore di stampa). 

La G. poi omette di segnalare nell'Episcopio (salone del Vescovo) 
un vasto e notevole arazzo rappresentante una complessa scena mito
logica e di caccia di manifattura napolitana della prima metà del 
sec. X V I I I . (Inventario etc., cit., pag. 2 8 6 ; «Brutium», a. XV, ( 1 9 3 6 ) , 
pag. 5 5 ) . Così come nella descrizione della Cattedrale omette di ri
cordare nella cappella di S. Giuseppe un notevole altare, in parte 
però guasto, di arte romanica del sec. X I I I . 

S. M A U R O (pag. 2 7 3 ) , — A circa 1 km. dalle imponenti rovine del 



palazzo eli S. Mauro costruito da Pietro Antonio Sanseverino principe 
di Bisignano nel 1 5 1 5 e dove fu ricevuto nel 1 5 3 5 Carlo V è una note
vole chiesetta dedicata a S. Maria di Iosaphath. L'abside della chiesa 
non segnalata dalla Gk, ha traccie di affreschi, su uno dei contraf
forti dell'attigua torre campanaria è incastrato un marmo con in
scrizione latina, forse dei tempi di Siila. (Corpus Inscr. Latin., X, 1 2 3 ; 
P. E . C O N E L L I , La badia di 8. M. di Iosaphath etc., in « Brutium » 
a. X I I I ( 1 9 3 4 ) , fase. 2 , pag. 1 5 ) . 

L A T R O N I C O - E P I S C O P I A (pag. 2 8 5 ) . — La G. non ricorda che 

a circa 1 0 km. dal primo abitato è a destra una carreggiabile che porta 
al villaggio di Agromante, frazione di Castelluccio Superiore che è 
ricordato con il nome di Agrimonte e poi con quello di Acremon-
tium dal 1 0 7 9 e che fu feudo dei Chiaramonte e poi di altri si
gnori. (Paleocastren Dioeceseos historico-chronologiea Synopsis. 
N. M. L A U D I S I I iussu confeeta, Neapolis, 1 8 3 1 ; C. A. G A E U F I , 
Da Genusia romana al Castrum Genusium dei sec. XI-XIII, in 
A. S. C. L., I l i ( 1 9 3 3 ) , pag. 3 4 , doc. n. 2 3 ) . Nel suo territorio fu

rono ritrovate nel sec. X I X molte cose d'arte classica fra cui un 
elmo ed una statuetta in bronzo rappresentante una tigre (A. L O M 
B A R D I , Saggio sulla topografia e sugli avanzi delle antiche città italo-
greche, lucane, danne e peucezie comprese nell'odierna Basilicata, 
in « Discorsi Accademici ed altri opuscoli », Cosenza, 1 8 3 6 , pag. 2 2 0 ; 
per maggiori informazioni. V . B. C A P P E L L I , Appunti per l'ubicazione 
di due monasteri basiliani, cit. pag. 2 8 9 - 9 0 ) . 

T E A N A (pag. 2 8 5 - 8 6 ) . — La G. omette che questo abitato com
parisce nell'alto medioevo come feudo dei Chiaramonte, i cui domini 
si estendevano lungo le vallate del Sinni e dell'Agri e sull'odierno 
confine calabro-lucano, con il nome di Latigana ( G . A. G A R U F I , 
op. cit., pag. 3 4 , doc. n. 2 3 ) come è ancora detto dagli abitanti del 
luogo. Quindi esso con tutta probabilità è da identificare con Lati-
nianou che fu sede di gastaldato longobardo nel sec. I X ( G . E A C I O P P I , 
op. cit, voi. II, pag. 6 n. 1 ) e poi divenne il centro di un importante 
territorio monastico basiliano detto appunto di Latinianon. Questo 
che fu celebre nell'agiografia basiliana del medioevo, da qualche no
tizia appare come dovesse essere sito non lontano dall'altra regione 
monastica del Mercurion e da Lagonegro. Perchè per quanto S. Saba 
il giovane fu sempre un monaco itinerante, pure la sua att ività non 
poteva essere consumata tutta in lunghi e faticosi viaggi in quanto 
il suo biografo attesta che il santo alla morte di S. Cristoforo da 
Collesano resse contemporaneamente le sorti dei monaci del Mercu
rion, di Lagonegro e di Latiniano. E lo stesso agiografo fa inoltre 
comprendere come il castello ed il monastero di S. Lorenzo vicinis
simi al corso del Sinni, se una volta questo gonfio per le pioggie 
minacciò mondarli, rientrassero nel territorio di Latiniano. Si che 



questo doveva comprendere parte della valle del Sinni non lontano 
da Carbone, perchè appunto dal monastero di S. Lorenzo, S. Saba 
si recò ad assistere Luca, igumeno del Carbone nell'ora della morte 
(Bibl. Agiogr. Graeca, cit.). Ora il territorio di Latinianon cosi come 
propongo venga ubicato, presso Teana, rimane appunto se non 
contiguo, certo non lontano dal Mercurion e da Lagonegro ; sulla 
alta valle del Sinni e prossimo a Carbone. (V. B. C A P P E L L I , L'arte 
medioevale in Calabria, cit., pag. 286. Anche J. G A Y , L'Italie meridio
nale et l'Empire byzantin etc., Paris, 1904, pag. 63, ubica il Latinianon 
nella valle del Sinni, ma poi (pag. 261) si contraddice domandan
dosi se non corrisponda a Stigliano). 

' R O T O N D E L L A (pag. 287). — Quest'abitato era detto Rotunda 
maris non dal 1291, come afferma la G. , ma almeno dal 1267, quando 
con questo nome comparisce tra i feudi dei Chiaramente, ( G . A. 
G A R U F I , op. cit, pag. 34, doc. n. 23). 

M O L I T E R N O , (pag. 291). —• La G. non informa che nel territorio 
detto Castagneto dove aveva origine l'acquedotto in parte esistente 
che andava a Grumentum, è stato rinvenuto nel 1930 un sepolcreto 
del I V - I I I sec. con suppellettile di tipo ellenistico. Inoltre nella 
descrizione della chiesa Madre la G. non segnala una notevolissima 
croce processionale in argento datata 1611. (W. A B S L A N , op. cit., 
pag. 89). 

CASTEONUOVO D I S. A N D R E A (pag. 293). —• La G. non ricorda 

che in contrada Battifarano nel 1930 sono stati messi in luce avanzi 
notevoli (atrio, portici con colonne, resti di pavimenti etc.) di una 
villa romana che va assegnata alla fine della Repubblica o ai primi 
anni dell'Impero. 

A R M E N T O , (pag. 295). — Nella descrizione della chiesa parroc
chiale la G. segnala un trittico di cui indica la parto centrale, Ma
donna con il Bambino, la cimasa e la predella dimenticando di ag
giungere le tavole laterali che rappresentano S. Luca di Armento e 
S. Vitale da Castronuovo. Il trittico sembra di maestro influenzato 
dalla pittura veneta della fine del sec. XV. 

S. M A U R O P O R T E , (pag. 297). — La torre del castello, diruto, 
che la G. indica come appartenente al periodo aragonese va meglio 
assegnata all'età normanna, con rimaneggiamenti del periodo ara
gonese come sembra per analogia alle altre torri normanne di Tri-
carico, S . Marco Argentano, Malvito, Cassano allo Ionio. (V. pag. 84, 
152 e queste mie note alle pagg. 146, 209). 

S T I G L I A N O (pag. 298). La G. non segnala che ivi nacque Meli da 
Stigliano, vissuto nel sec. X I I I che lasciò il suo nome su due capitelli, 
nella corte interna del castello di Bari, di pura maniera pugliese. 
( P . TOESCA, op. cit, pag. 842 ; S. D E P I L A T O , op. cit, pag. 9). 

MONTALBANO I O N I C O (pag. 299). — La G. non informa che ivi 



nacquero l'abate Placido Troyli (1688-1757) storico del Reame di 
Napoli ed il patriotta e scrittore Francesco Lomonaco (1777-1810). 

COSENZA (pag. 299-306). — Le forme arcbitettonicbe dell'insigne 
Cattedrale sono, giusto come dice la Gr., di arte romanica nel com
plesso del monumento e di arte gotica nelle absidi e nei portali. Ma 
dubito molto cbe quest'ultima espressione artistica possa essere 
messa in rapporto di dipendenza, come la G. afferma, dalle forme 
costruttive di S. Maria della Sambucina. Perchè mentre la cattedrale 
cosentina veniva consacrata nel 1222, il monastero della Sambucina 
se pure fu fondato nel 1141 ( G . M A R C H E S E , op. cit., passim) mostra 
negli elementi architettonici che oggi si vedono nella sua chiesa, e sui 
quali soli quindi è possibile fondare un giudizio obbiettivo, un'età 
presso a poco uguale, se non posteriore, alla data della consacrazione 
della cattedrale cosentina. 

Così la chiesa della Sambucina in origine doveva essere libera 
da ogni parte come dimostrano le tre finestre romaniche che si apri
vano sul fondo dell'abside. Questa è genuinamente di tipo cister
ciense nella sua pianta, nel motivo delle finestre, nella volta a botte 
acuta, nella cornice di spartipiano. Ma ancora elementi usati dai 
cisterciensi e come i primi derivati dall'architettura romanica e 
gotica di Borgogna sono nella chiesa le lesene che non giungono al 
suolo, sul muro all'attacco del transetto, i pilastri quadrati che reg
gono gli archi tutt i acuti. Dei quali quelli del transetto e della parte 
interna del portale, a fasci lapidei e complessi profili, sono prossimi 
alla maniera francese mentre gli altri delle navate tutt i diversi tra loro 
nelle più sobrie sagome sono volti verso forme italiane. 

È noto che le prime colonie cisterciensi stabilitesi in Italia o si 
adattavano alle costruzioni che trovavano, quando come spesso 
accadeva succedevano ad altri ordini monastici, oppure, come è il 
caso dell'abbazia di Chiaravalle del Olienti da cui provennero con 
l'abate Bruno i primi monaci della Sambucina, costruivano nell'icno
grafìa chiesastica loro propria, ma secondo le forme regionali cui 
sovrapponevano soltanto alcuni elementi oltremontani. I quali 
invece assai genuini e puri cominciarono ad apparire sulla fine del 
sec. X I I nei grandi monasteri della regione romana che poi li diffusero 
per tutta Italia. 

Ora la chiesa della Sambucina risente assai deh'architettura 
borgognona e richiama, benché in modo più modesto trattandosi di 
una chiesa di montagna, icnografìa, spirito e forme delle chiese delle 
abbazie pontine. Non è presumibile che caratteri simili tutt i inspi
rati all'architettura di Borgogna fossero usati dai cisterciensi prima 
alla Sambucina, lontana inoltre da ogni centro e da ogni corrente di 
arte di oltremonte, che nel territorio intorno a Roma. Attenendosi 
ai fatti concreti e conosciuti è al contrario da pensare che le parti 



antiche dell'attuale chiesa della Sambucina sorsero, su una chiesa 
preesistente, in modi direttamente pervenuti dall'abbazia di Casa-
mari cui essa venne aggregata nel 1192. E poiché la chiesa di Casamari, 
a sua volta ricostruita in forme gotiche inspirate a quella primi
genia di Eossanova, venne consacrata nel 1217, ad una data poste
riore, sia pure non molto lontana, è da assegnare la chiesa abbaziale 
della Sambucina. (V. B. C A P P E L L I , L'abbazia della Sambucina, in 
« Gazzetta della Sera » di Bari del 1 sett. 1936). 

Eitornando, dopo la lunga parentesi che ha voluto cercare di 
sfatare un'affermazione ripetuta da molti che si sono occupati della 
primitiva architettura dei monasteri cisterciensi sorti in Calabria, 
alla Cattedrale di Cosenza, nella descrizione di questa la G. non 
ricorda vari oggetti d'arte in essa conservati. QuaU : una notevole 
tavola dipinta rappresentante la Madonna del Carmine su fondo 
d'oro, copia del sec. X V I di una più antica icona ; due statuette in 
avorio nella cappella della Congregazione dei Nobili (ora in custodia 
al monte di Pietà, nel palazzo arcivescovile che conserva anche altre 
cose d'arte) raffiguranti Cristo alla colonna e S. Sebastiano, della 
fine del sec. X V I o dei primi del sec. X V I I di Angelo Binaldo ; molte 
oreficerie di varia epoca tra cui un bel calice di argento dorato di 
arte portoghese del sec. X V I analogo in tutto al piedistallo di ar
gento dorato della Croce d'oro : piedistallo che non appartiene al 
sec. X V come dice la G., ma al secolo X V I per la presenza dello 
stemma del vescovo Torquemada e per la forma dell'arme dell'or
dine dei Domenicani che appariscono sulla base. (Inventario etc.,, cit., 
pag. 121-22, 128; B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunte eie., cit., 
pag. 117-18; 145-49). 

Sulla facciata della chiesa di S. Francesco di Assisi non vi è 
alcun portale del sec. X I I I contrariamente a quanto dice la G. ohe 
non nota però molti frammenti architettonici e decorativi di varia 
età conservati nel chiostro attiguo alla chiesa. (B. C A P P E L L I , Note 
marginali ed aggiunte, etc., cit. pag. 150). 

Nella descrizione della chiesa dei Riformati manca nella Gr. la 
segnalazione dei due busti marmorei, sulle pareti del presbiterio, 
di Antonino e Cesare Firrao, principi di S. Agata e ricostruttori 
nel sec. X V I I di questa chiesa, eseguiti intorno al 1646 dagli scultori 
napolitani Giulio Mencaglia e Bernardino Landini. (B. C A P P E L L I , 
Note marginali ed aggiunta etc., cit., pag. 151-152). 

Nel Museo Civico la tavola del sec. X V I rappresentante la Depo
sizione non è firmata da Mom. da Siena, come è detto nella G. per 
evidente errore tipografico, ma da Marco da Siena ; così come nella 
chiesa di S. Francesco di Paola il trittico con la Madonna con il 
Bambino tra i SS. Caterina e Sebastiano più che a pittore napolitano 
venezianeggiante della prima metà del see. XVI , come dice la G., 



va meglio assegnato a pittori di scuola umbro-marchigiana della 
fine del sec. XV. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta etc., cit., 
pag. 1 1 9 ) . 

Nell'itinerario della città manca poi ogni segnalazione di altre 
chiese che conservano opere di un certo interesse. 

Così : chiesa parrocchiale di S. Nicola (piazza T. Campanella) 
con porta lignea, proveniente dalla chiesa di S. Chiara, del sec. XVII , 
intagliata a rosoni, medaglioni ed i busti di S. Francesco e di S. Chiara. 

Oratorio di S. Caterina (attiguo alla chiesa di S. Francesco di 
Assisi) che tra l'altro conserva otto tele rappresentanti storie della 
vita di S. Caterina, dipinte nel 1 7 0 5 da Guglielmo Borremans e no
tevoli intagli barocchi. 

Chiesa dell'ex monastero delle Vergini (via Vergini) con porta-
lignea del sec. X V I decorata da rilievi assai appiattiti che rappre
sentano busti di santi inghirlandati da giragli e nell'interno : pala d'al-
tare dell'Assunta, tavola del sec. X V I ; tavolette dipinte con immagini 
di Santi del sec. X V I ; pala d'altare della Madonna del Pilerio del 
sec. X V I e intorno altre tavolette coeve ; altare ligneo riccamente 
decorato su cui è una tavola rappresentante la scena dell'Annuncia
zione della Vergine del sec. XVII . 

Chiesa di S. Gaetano (piazza Ortale) con portale lapideo inta
gliato del sec. X V I I e nell'interno bella tela di scuola napolitana 
del sec. XVII , rappresentante la Sacra Famiglia su un ampio sfondo 
di paese, sull'altare maggiore. Nell'attigua cappella del Suffragio 
interessante statua marmorea della Madonna con il Bambino di" 
arte senese del sec. XIV. 

Chiesa dello Spirito Santo (presso la piazza omonima) con por
tale lapideo intagliato eseguito nel 1 5 8 5 da Antonio Belmosto e 
nell'interno notevolissimo e realistico Crocefisso di arte meridio
nale spagnoleggiante del sec. X V I I . 

Chiesa di S. Agostino (presso via dei Martiri) con portale archia
cuto di tardo stile gotico in pietra intagliata. Nell'attigua chiesa 
della Consolazione statua marmorea rappresentante la Madonna 
con il Bambino, dipinta a vari colori, di scultore napolitano del 1 5 7 7 . 
La base istoriata della statua, sulla quale è la data, si trova sull'al
tare della, Madonna della Febbre nella chiesa di S. Agostino. (Inven
tario etc., cit., pag. 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 7 , 1 3 8 ; C. M I N I C U C C I , Cosenza Sacra, 
Cosenza, C. ( 1 9 3 3 ) , pag. 5 0 , 1 7 3 , 1 7 4 ; B. C A P P E L L I , Note marginali 
ed aggiunta etc., cit., pag. 1 5 2 - 5 5 ) . 

D I P I G N A N O (pag. 3 0 6 ) . — La G. non accenna menomamente 
all'architettura della chiesa parrocchiale che della primitiva costru
zione gotica conserva ancora parte del bel portale, l'arco trionfale 
archiacuto con fasci di colonne e colonnine sormontate da capitelli 
decorati a palmette e la piccola sagrestia con volte a crociera. Attiguo 
è un chiostrino ad archi acuti preceduto da un portico. 



A L T I L I A (pag. 3 0 7 ) . — Manca notizia nella G. della chiesa parroc
chiale di S. Sebastiano che conserva un notevole coperchio di fonte 
battesimale in rame sbalzato e con decorazioni eseguite a bulino 
del sec. XV. (Inventario etc., cit., pag. 1 4 2 ) . 

B E L S I T O (pag. 3 0 7 ) . — La G. non ricorda la chiesa parrocchiale 
che conserva una buona tela rappresentante S. G-iovanni Battista 
che predica, di seguace di Luca Giordano (Inventario eie., cit. pag. 1 5 1 ) . 

CASE E O C C E L L A (pag. 3 1 2 ) . —• La G. dice che il rilievo con la 

Madonna e Bambino sopra la fontana, è opera moderna di Michele 
Barillari ( 1 8 5 4 ) . Qualunque sia l'opinione del compilatore della G. su 
questo tanto discusso rilievo, sarebbe stato utile ricordare che dal 
Lenormant fu attribuito al VI sec. da altri al X I V e dal Venturi 
al X V I I sec. (V. gli articoli in questo Archivio Storico, a. L, pag. 4 0 3 
e 5 4 1 e segg., e a. IV, pag. 1 3 7 - 9 ) . 

R O C C E L L E T T A (pag. 3 1 2 ) . — La G. omette la notizia che accanto 
alla chiesa sorgeva un monastero basiliano di cui si conosce il nome 
di un egumeno del sec. X I I , Girolamo ; come nella descrizione della 
chiesa omette che questa aveva le absidi fiancheggiate da torri. 
(A.S.C.L., I, ( 1 9 3 1 ) , pag. 5 4 2 ; F . V A L E N T I , op. cit, pag. 2 0 5 ) . 

P E D A C E (pag. 3 1 9 ) . — Manca nella G. un qualsiasi cenno della 
chiesa di S. Pietro con un bel portale in pietra del sec. X V I e nello 
interno molti gustosi e interessanti intagli lignei di varia età. 

B O V I T O (pag. 3 1 9 ) . — La G. non segnala nulla in questo borgo 
presilano che pure ha la notevole chiesa parrocchiale di Santa Barbara 
nella cui facciata si aprono tre rosoni di arte gotica ; nell'interno 
le arcate in pietra si concludono nell'arco trionfale a sesto acuto. In
teressante il fonte battesimale in pietra retto da un leone di sapore 
medioevale e l'altare maggiore del sec. X V I I con grande fastigio 
ligneo dipinto e dorato e le statuette di S. Pietro, S. Paolo e S. Bar
bara. Di qualche interesse è anche l'ex convento della Riforma con 
chiostro ad archi a tutto sesto, e l'attigua chiesa con portale lapideo 
del 1 6 3 4 e buoni intagli lignei. (G. GALLO, Bovito e le sue opere d'arte, 
in «Brutium », a. X V I ( 1 9 3 7 ) , pag. 4 0 - 4 1 ) . 

S. G I O V A N N I I N P I O E E (pag. 3 2 5 ) . — Nella chiesa di S. Antonio 
la tela dell'Immacolata non è di Cr. Sanna, come molto probabil
mente per errore di stampa dice la G., ma del Santanna. 

C A C C U E I (pag. 3 2 7 ) . — La descrizione della G. non indica che la 
chiesa di S. Maria delle Grazie ha incorporati nella parte inferiore del 
campanile i resti di una torre medioevale. Inoltre non accenna al
l'ex monastero della Riforma la cui chiesa ha una tipica e bella fac
ciata del 1 5 4 4 tutta in pietra tufacea con portale, rosone a raggiera 
e stemmi. (Cerenzia-Caccuri, in «Brutium», a. VI ( 1 9 2 7 ) , n. 9 ) . 

S. D E M E T E I O COEONE (pag. 3 3 3 ) . — Nella descrizione della 
chiesa di S. Adriano la G. tralascia la segnalazione dei numerosi ele
ment i di pietra scolpita (leoni e decorazioni varie) che costituivano il 



grande portale che originariamente incorniciava l'ingresso di ponente, 
ora soppresso, della chiesa. Questi frammenti accatastati in ma an
golo appartengono al sec. X I I ed a scalpellini locali che operavano 
con un'arte grossolana nella quale si fondevano ricordi lombardi, 
bizantini, mussulmani ed anche longobardi. Essi hanno analogia con 
altre sculture di questa stessa chiesa (formalmente anche con qualche 
parte del pavimento ad opus sectile e musivum, coevo), con opere 
già esistenti nella chiesa del monastero del Patirion (v. queste mie 
note a pag. 2 3 8 ) e con il portale della chiesa del Purgatorio di Tortora 
(v. pag. 1 4 1 ) . (P. O R S I , Le chiese basiliane della Calabria, cit., pag. 1 4 4 
e segg. e flgg. 1 1 0 - 1 5 , 1 2 5 ; B . C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta etc. 
cit., pag. 1 6 6 - 6 8 ) . 

A C R I (pag. 3 3 3 - 3 4 ) . — Nella descrizione della chiesa di S. Maria 
Maggiore la Gr. non segnala una tavola con l'Assunzione della Ver
gine attribuita al sec. X I V ; così come non nota la chiesa di S. Maria 
Annunziata, con bella porta lignea intagliata a motivi barocchi 
e nell'interno due tavole dipinte, resti di un trittico, di buona bot
tega napolitana del sec. X V I , rappresentanti S . Giuseppe e S. Anna. 
(Inventario etc., cit., pag. 1 4 0 ; B. C A P P E L L I , Note marginali etc., cit., 
pag. 1 5 5 - 5 6 ) . 

L O N G O B U C C O (pag. 3 3 7 ) . — Nella G. non vi è alcun ricordo 
delle miniere di argento (in località S . Pietro ed Anghisio) esistenti 
nel suo territorio e sfruttate assai proficuamente durante il dominio 
angioino ( 0 . D I T O , CU Ebrei di Calabria, etc, cit., pag. 1 1 9 e segg. ; 
B. CAGGESE, op. cit., pag. 5 2 8 ) austriaco e borbonico. (A. G R A D I L O N E , 

Storia di Rossano, pag. 2 0 5 segg. e 5 8 5 segg.). 
T A V E R N A (pag. 3 4 4 - 4 6 ) . — Nella descrizione della chiesa di 

S. Domenico la G. non dice che nel 1 9 3 5 vi furono coUocate, nell'ab
side, anche le tele di Mattia Preti già conservate nella chiesa dei 
Cappuccini dove ancora la G. le nota errando però nell'indicare come 
Madonna delle Grazie la tela con la Madonna ed i SS. Michele e 
Francesco d'Assisi del Preti , che è invece la Madonna degli Angeli, e 
dimenticando di segnalare il dipinto rappresentante la Madonna del 
Carmelo, adorata da vari santi a mezza figura tra cui S. Lorenzo 
e S. Francesco Saverio, anch'essa opera del Preti. Nella stessa chiesa 
dei Cappuccini la G. segnala una tela rappresentante la Madonna 
del Carmine di Giovanni Balducci; essa non esiste in quanto la detta 
opera è nella chiesa di S. Maria Maggiore dove la G. la nota una 
seconda volta. (Inventario etc.., cit., pag. 9 4 , 9 6 , 9 9 ) . 

P E T I L I A POLICASTRO (pag. 3 4 8 ) . — La G. alla segnalazione 

dell'astuccio d'oro contenente la reliquia della Santa Spina avrebbe 
fatto bene se avesse aggiunto che esso è di oreficeria francese del 
sec. XV. (B. C A P P E L L I , Note marginali ed aggiunta eie., cit. pag. 1 1 4 ) . 

S Q U I L L A C E (pag. 3 5 0 ) . — La G. per puro errore indica le sta
tuette della Madonna e dell'Arcangelo Gabriele che fanno parte 



del dossale marmoreo nel Duomo, come di legno. Esse sono invece 
di marmo come tutto il resto. 

S O R I A N E L L O (pag. 3 5 5 ) . — Nella ehiesa di S . Giovanni la G. 
non segnala un notevole prospetto di sacrario in marmo dei primi 
anni del sec. X V I , forse di bottega toscana. (Inventario eie., cit., 
•pag. 8 0 ) . 

L A U R E A L A D I B O R R E L L O (pag. 3 5 8 ) . — Nella descrizione della 
cittadina la G-. ha omesso il ricordo della chiesa della Sanità che con
serva un pannello marmoreo (proveniente da una distrutta chiesa 
di Mileto fondata dal conte Enrico Sanse verino) con simboli della 
Passione di Cristo e inscrizione in caratteri gotici del sec. XIV. 
^Inventario eie., cit., pag. 2 9 0 ) . 

P E G G I O D I C A L A B R I A (pag. 3 5 8 - 6 4 ) . — Nella descrizione della 

©blesa degli Ottimati la G. avrebbe fatto bene ad aggiungere che la 
parte centrale del pavimento proviene dalla chiesa stessa altra e 
parte, anch'essa di epoca normanna, dalla diruta chiesa dell'abbazia 
basiliana di S. Maria di Terreti (v. pag. 3 6 4 ) . (Cfr. : « Brutium », 
a. X I I ( 1 9 3 3 ) n. 3 ) . 

CALANNA (pag. 3 6 6 ) . •— E omessa dalla G. ogni descrizione del 
borgo che nella chiesa-baracca, sorgente sui ruderi della vecchia 
parrocchiale, conserva un capitello, ima conca e due tronchi di colon
nine con decorazioni a reticolato e rosette del periodo normanno, 
{provengono da una vicina abbazia basiliana) oltre una campana 
del sec. XV, frammenti marmorei dei sec. XVI e X V I I e discrete 
stoffe barocche. (Inventario etc., cit. pag. 2 7 5 ) . 

Morano Calabro. 

B I A G I O C A P P E L L I 

Sac . P. D E GAETANO, Ubicazione del « Fmidus Sieae » (sic.) (Estr.' 
da «L'Italia Antichissima », 1 9 3 8 , fase. X I I , Seggio Calabria, 
pp. 1 1 ) . 

Sulla strada nazionale Napoli-Eeggio che nella sua opinione 
ricalca l'antica Via Popilia e precisamente presso la Fontana delia 
Siika, non lontana dall'attuale città di Vibo Valentia (Monteleone 
di Calabria), crede l'A. poter collocare il jundua Siccoe dove Cicerone 
•dimorò nella sua peregrinazione verso l'esilio e, secondo noi, anche 
altre volte. Della casa ospitale del siciliano. Sieca darebbe segno una 
diruta villetta settecentesca, al culmine di un pogginolo, che l'A. 
avrebbe potuto trovare anche sulle Carte nominata 8. Anna e, a 
volte, erroneamente, Chiesa di 8. Domenico. Gli elementi che dovreb
bero indurre a tale persuasione, al ristretto, si riducono a due non 
sconvenevoli ad altri luoghi del suburbio vibonese serbanti tracci» 
piìi o meno evidenti, di ville o fattorie romane : l'amenità del sito 



e la vicinanza delle mura di Hipponio. Che se tanto non basta ad 
accreditare la congettura non c'è che da ripetere proprio cori Cice
rone : mens nostra quidvis cogitatione pótest efflngere ; però che tutt i i 
presupposti e storici e topografici e archeologici e t c , non possono 
non palesarsi, di primo tratto, a qualsiasi lettore, che non sia al 'tutto 
nudo di queste faccende, inconsistenti ed errati. Si tratta, infatti 
di errori semplicissimi e di tutta evidenza che l'A. avrebbe sicuramente 
scansati usando anche il minimo delia diligenza necessaria per ap
prendere, almeno, alcuni dati fondamentali e alcune notiziuole, as
sai comuni e piane se si voglia, ma indispensabili a chi vuole ini bri
garsi di certe cose, se non altro per ovviare l'impressione di letture 
troppo affrettate o non bene intese. ' : 

La via Popilia 1 (C.I.L., I, 551 ; X, 6950) ohe tuttora esiste, 
quasi intatta, mulattiera e in parte carreggiabile, non corrisponde 
alla Strada nazionale e non tocca per nulla la fontana della -Silica. 
Il suo percorso è facilmente identificabile sulle Carte dello S. M-.e del 
T.C.I. per tutto Yager di Vibò (l'antica Hipponiatide) : dalla valle 
deW Angitola alla v. del Mésima dove comincia l'agro di Medina. 
Dalla Strada Nazionale cbe resta, fra l'altro, ad un livello molto 
più basso e si svolge con linea assai differente, la strada romana nem
meno si scorge e per rintracciarta è necessario risalire il corso del 
/. Ang'itola dall'innesto della rotabile per Serra S. Bruno (oltre 2 km. 
dal ponte) fino al M. Marello. SulPAngìtola non v'è traccia di ponte 
romano e mai, che si sappia, ve ne fu, come su nessun'altra delle 
grandi «fiumare» CALABRE che scendendo dai contrafforti dell'Appen
nino occidentale s'infondono nel Tirreno. La via, perciò, superava 
IL fiume, molto verisimilmente, su pietre passatoie (essendo anche 
difficile pensare a ponti di legno) là dove le falde del M. Marello 2 

ne restringono notevolmente l'alveo e, incurvando la corrente, for
mano un' greto.. Saliva, quindi, per un'erta ancora molto battuta 
alla Bocca Angitola (m. 251) — luogo fortificato e villaggio medievale 
diruto, forse una mansio — e correva diritta sul vasto altipiano 
degli Scrisi, lasciando a sinistra la Cresta Basilica (m. 433) e a destra 
il M. Gastélluccio (in. 385), dove era forse un'altra mansio, poiché 

*Lo schizzo riportato è per necessità molto ridotto. Cfr. la 
Carta dello S. M. al 50,000 che rileva quasi tutti i nomi delle località 
menzionate. Quelli che sfuggono saranno riportati dalla Carta Ar
cheologica di Hipponium-Vibo in preparazione. 

2 Nel dia]. Calabro Mareju (àjxxpéuuv, defluire). M'areja è 
anche denominata l'estesa zona di terreno alluvionale formatasi 
nell'alveo dell'Angitola per la posizione del M. Marello dietro 'il quale 
la v. Popilia di allunga verso nord. 



sussistono traecie di tarda epoca greco-romana. Entrava, salendo 
.gradatamente, in Hippo-Vibo per una porta — aperta o forse 
ampliata dagli stessi Romani •— sul lato nord-est delle mura gre
che (m. 5 0 0 ) presso la Piazza d'Armi, proprio dove convergono 
la strada del Telegrafo o Belvedere Grande (o anche Gran sentiero) 
che conduce al Tempio dorico del V I sec. a. C. scoperto da P . Orsi 
e il magnifico Stradone di Scrimina alberato da giganteschi pioppi 
che va verso l'odierna città. L'Itinerarium (ed. P A R T H E Y - P I N D E R 
pp. 4 9 , 5 1 ) 1 segna la distanza, retto itinere, fra l'Angitola e Vibo di 

V I I I M. P. (ea. 1 2 km.) concordante con la linea da noi indicata che 
passa sul crinale della collina, molto al di sopra della strada ferrata 
Calabro-Lucana e però assai più in alto della Strada Nazionale. La 
quale — rigirando a tolgo sulla mezza-costa in cui è tagliata con lavoro 
tutto moderno e, purtoppo, non sempre sicuro — raggiunge la città, 
ossia l'antico precinto murale, dopo circa 2 0 km. dal punto desi-

1 Cfr. anche OTTO CDNTZ, Itiner. Boni ; N I S S E N , lini. Landesh. 
I I , 9 5 0 . Fra Leandro A L B E R T I (Descrittione etc., 1 5 2 6 , p. 2 1 2 ) , che 
viaggiava a piedi, segna fra l'Angitola e Monteleone 8 miglia di di
stanza con questa n o t a : «Camminando fra folti boschi:di mortella 
e poi fra vigne etc. etc. appare il picciolo Castello di Lopizzo ». Altra 
conferma che l'attualo strada non esisteva nemmeno in traccia. 



gnato, nel lato nord-ovest : dove esisteva un'altra antica porta ancor 
detta Particella e, sulle Carte, Madonna di Buon Consiglio. 

Là via Popilia, passata la P. d'Armi avanti la Caserma Vittorio, 
E m . T I I , proseguiva per il cardo maximus della colonia latina dedotta 
dai Romani ad Hipponio nel 191 a. C. col nome di Valentia — cioè le 
strade S. Aloi e Terravecchia inferiore — e sboccava, fuori le mura, a 
sud-ovest (Contrada Imparaviglia)1, sulla mulattiera S. Costantino-
Mileto. Anche qui resta molto discosta e a differente livello la Strada 
di Stato che gira molto in largo con varie svolte e forti pendenze supe
rando le interruzioni del terreno per via di ponti. Lungo la v. Popilia, 
entro e fuori le mura, sono molto frequenti ritrovamenti di monete 
consolari e imperiali, iscrizioni, frammenti di marmi lavorati, mat
toni, ceramiche ed altre anticaglie, come pure scoperte di tombe e 
fondazioni romane. 

Per tutt i i secoli seguenti la v. Popilia (detta poi Strada di Cala
bria) rimase, come è risaputo, unica strada postale e unica comunica
zione terrestre, commerciale e militare, di attivissimo transito anche 
per la Sicilia. Ma, senza mantenimento, nel. lungo decorso di tempo 
andò sempre più deteriorandosi e non vale qui seguirne le vicende in 
tempi osculi. Nella seconda metà del secolo X V I 2 dal viceré Duca 
D'Alcala, Parafan de Rivera, venne interamente ricostituita da 
Capua a Reggio, ma pochi anni dopo si rese nuovamente imprati
cabile provocando le vivissime rimostranze dei Parlamenti. Qualche 
riparazione fu fatta sotto Carlo III quando il Tanueci affermava il 
principio che la prosperità del Regno stava nel poter far girare un 
giorno la ruota nelle provincie meridionali dove si camminava solo 
a dorso di cavalli e di muli. E Ferdinando IV, dal 1778 al 1793, prov
vide a farla riassettare, a riallargarla sino a quaranta palmi e a farvi 
apporre le colonnine miliari. Anche questi, però, furono lavori di 
poca durata e solo al tempo del M.urat si pensò alla riapertura di una 
nuova Regia Strada, più rispondente alle esigenze dei tempi e sulla 
stessa dirittura dell'antica. Fu affidata l'opera al monteleonese 
G-. B . Vinci, rinomato ingegnere militare, il quale ne eseguì il primo 
trattò costruendo, parallelamente alla via Popilia, il viale di Scrim-
bia prolungantesi liei centro della città. Ma, per allora, non si andò 
più oltre, tanto che lo stesso re Gioacchino nel fatale ottobre del 

1 Precisamente presso il casello n. 15 della Ferr. Calabro-Lucana 
dove esiste l'ultimo tratto visibile delle mura di Hipponio verso 
sud-est. 

2 Cfr. B I A N C H I N I , St. alette Finanze del Regno di Napoli, II , 
pp. 490 ss., I l i , 270 ss., 832 ss. ; F. T> IAS, Quadro, storico politico etc. 
Napoli, 1840, IV, pp. 1259 ss. 



1 8 1 5 fu preso da quei di Pizzo 1 , mentre, diretto a Monteleone, da una 
via in collina tentava raggiungere la strada romana 2 . Il lavoro fu 
ripreso dai Borboni nel 1 8 2 5 - 2 6 , essendo Direttore Generale di Ponti 
e Strade il gen. Carlo Afan de Bivera, ma con disegno tutto diverso 
che molto dispiacque ài Monteleonesi perchè perdevasi il beneficio 
millenario del passaggio in città della strada maestra. Onde, l'ar
cheologo Vito Capialbi scrivendo nel 1 8 3 4 3 del Vinci, che era stato 
anche architetto e non volgare scrittore d'arto intimo del Canova, 
osservava : « la maestosa linea dèlia Begia Strada verso il Gran 
Belvedere fu da lui tracciata e per un miglio eseguita. Questa linea 
che seguiva l'andamento della strada battuta dai Bomani, Aquilia 
( 1 . Popilia) appellata (insaziabile ambizione di tutto rinnovare !) si 
è abbandonata per costruirne un'altra semi-costale non saprei con 
quanta economia ed utilità progettata ». E questa è appunto la 
Begia Strada borbonica, oggi Nazionale, che passa per la Siliea 
e ohe nel progetto originale proprio da questo punto volgeva (con 
un gran ponte) verso ponente senza nemmeno toccare la città di 
Monteleone. E notorio che il De Bivera ne modificò il percorso nel 
senso attuale per sollecitazioni locali. 

Può essere, dunque, arcisicuro l'A. che né Marco Tullio, né Sicca 
posero le piante su questo cammino che ha appena un secolo di esi
stenza 4 . 

« A corroborare la nostra ipotesi (dice l'A. p. 6 ) potrebbe ser
vire la scoperta fatta nel 1 8 3 0 di un acquedotto (dove 1) costruito 
di embrici con l'iscrizione L (sic) Laronius cons. (sic.) imp.. Di 
questi embrici se ne sono rinvenuti a migliaia e furono adoperati per 
costruire dei ponticelli*dell'antica via Popilia (!!). Questo acquedotto 
aveva la direzione della fontana della Siliea (?!!) verso S. Pietro (!)e 
doveva servire sia a condurre le acque necessarie al podere di Sicca 
(quale !) che per comodità pubblica... Embrici con la stessa inscrizione 

1 Anche in questo scritto (p. 9 ) , apparisce l'immaginaria città 
di Napitium o Napitia desunta dalla Storia apologetica etc. di F L O R I O 
(sic) T R A N Q U I L L O (Napoli 1 7 2 5 ) , ma ignota alle fonti classiche e alla 
documentazione archeologica. 

2 V. anche La morte di re Gioacchino (Mem. ined. di un contemp.) 
nel giorn. Omnibus, n. 4 1 ( 1 9 3 8 ) . 

3 Nel « Maurolico » di Messina n. 1 6 . 
4 Male informato su questo punto fu il L E N O R M A N T (La Grande 

Grece III , p. I l i ss) che attribuisce la costruzione della strada al 
Murat e suppone il ponte sull'Angitola •—• opera borbonica in rela
zione al nuovo progetto — corrispondente al ponte, mai esistito 
della « grande route romaine ». 



si sono trovati anche (sic) altrove come sul piano di Vena donde si 
vuole (!) passasse l'acqua del grande serbatoio di Papaglionti sulle cui 
mura (??), secondo alcuni studiosi, sorse un tempio etc. etc. ». Qui la 
virtù immaginativa, pur cospicua nel conglomerare lè cose più estranee 
ed aliene, è tutt'altro che efficace a corroborare l'ipotesi e solo riesce 
a determinare un ingarbugliamento d'idee e un accavallamento di 
equivoci tali che, se non fosse più che evidente la candidezza dello 
scrittore, farebbe pensare alla contraffazione di uno stato di fatto, 
peraltro ingenua ed inutile, al servizio di una tesi fantastica. Dob
biamo, per brevità intermettere le rettificazioni che ogni parola di 
questi periodi richiama. 

I mattoni col noto bollo Q. LARONITJS. COS. IMP. I T E B (G.I.L., X, 
2 , 8 0 4 1 , 1 8 ) furono rinvenuti nell'agosto del 1 8 2 7 sulle alture di Vena 
Superiore — e in un nessun altro luogo — durante il « tracciamento » 
della Begia Strada borbonica (tronco Monteleone-Mileto) : propria
mente presso il fondo Pignataro (m. 5 7 4 ) dove venne fuori un lungo 
tratto di canali» structilis in muratura laterizia che rivestiva i doc
cioni fittili di un acquedotto. Gran quantità di quegli embrici fu 
riadoperata come materiale di fabbrica per i ponticelli della stes
sa Begia Strada e non della via Popilia che, come dettosi, resta 
assai lontana e non ha opere murarie. Il Capialbi, ispettore degli 
Soavi, che fu presente alla scoperta e raccolse alcuni esemplari 
di mattoni per la sua Collezione, notò nel Giornale1 che «l'acque
dotto correva da libeccio-ponente ad oriente diritto verso l'attuale 
città », cioè in direzione affatto opposta alla Silica che é volta 
verso la parte boreale. Qualche altro mattone, infatti, fu trovato, 
in quel tempo, un po' più a nord nella località Spolitino (m. 4 9 0 ) 
dove sono tuttora visibili avanzi di opere idrauliche : le traccie 
di un canale ed uno di quegli sfogatoi {spira-mina), che, come si 
sa, nelle condotte sotterranee romane assumevano forma di poz
zetto ed erano situati ogni due actus 2 . Infine, sulla stessa strada, 
all'ingresso della città (m. 4 7 4 ) , cavandosi le fondamenta ( 1 9 3 6 ) 
di un edificio (ora sede del E. Liceo) si trovò, in situ, l'ultimo rac
cordo di tubi di terra cotta (1. cm. 4 5 , diam. 1 6 ciasc.) incastrati 
e volti ad oriente. È assai verisimile che l'acquedotto terminasse 
secondo la regola, col grande serbatoio (castellum) da cui per i 
calices bronzei — lunghi costantemente 1 2 dita e rigorosamente 
calibrati — l'acqua era distribuita nei vari quartieri della città 
passando in altri tubi fittili o plumbei. Ma le grandi trasfor
mazioni del terreno (strade, costruzioni etc.) avendo fatto sparire 
ogni indizio, non possiamo affermarlo, nò vogliamo argomentare 

1 Cenno sulle mura d'Ipponio, p. 2 5 . 
2 Cfr. D B E S S E L in C.I.L. XV, 1. 



dal fatto ohe la contrada (finitima al quartiere della zecca, ancor 
detto Argenteria) conserva il toponimo di Potiri 1 (nori)p, TOftpiov, 
calix). Tuttavia, sugli elementi superstiti (fra cui notevole la pen
denza), può essere sicuramente ricostruito l'intero corso dell'acque
dotto laroniano che era quasi identico alla condotta dell'acqua pota
bile ora in uso, derivando dalla stessa sorgente Bandino (m. 566), 
in quel di Pernocari, ove, a memoria d'uomo, notavansi i resti del 
caput aquae e dello specus 2 . Nessuna relazione, perciò, ha l'opera 
romana con la Siliea, ohe, tra l'altro, é molto distante. 

Dei ruderi di Papaglionti (comunemente Grotta di S. Bosalia) 
è chiaro cbe FA., per il modo come se li rappresenta, non ha diretta 
conoscenza e darne qui minuto ragguaglio sarebbe inutile fatica. 
Già il Lenormant 3 riconosceva la necessità (urgente anche oggi) che 
fossero rilevati da un architetto e infatti le sue pittoresche, ma troppo 
rapide, osservazioni dovevano trarlo ad una fallace opinione ripetuta 
ancora da coloro che non si domandano se l'opera del dotto francese, 
dopo più che mezzo secolo, non possa mostrare qualche ruga. Il 
ninfeo, il tempio di Cibele e addirittura il Corno di Amàlthea di 
Gelone furono fantasticamenti d'altro tempo ; è certo ormai che trat
tasi di una villa di età romana o piuttosto di una rus. È una grande 
costruzione rettangolare (ca. m. 12x7,50) inserita nella roccia di 
tenera arenaria, tutta di muratura a pietrame (non a mattoni) rive
stita da forte intonacatura e irrobustita, nei lati est e ovest, da spessi 
muri di rincalzo di epoca alquanto tarda in parte caduti. Di matto-
nacci sono soltanto gli archi di sostegno e traccie di marmi e di son
tuose decorazioni architettoniche, come parve al Lenormant, a 
dir vero, non se ne vedono. Termina la fabbrica, come ora si presenta, 
con una terrazza dalla quale per una scaletta (con volticciuola e due 
poderosi contro archi) si discende in un vasto vano, anche a volta 
di botte, diviso in varie navate da grandi pdastri di mattoni e stuc
cato di buon cemento striato a spiga : indubbiamente una conserva 
d'acqua. Su altri particolari della costruzione sorvoliamo. Degna di 
rilievo è la piccola particolarità sfuggita all' osservazione del Lenor
mant : la mancanza sulle compatte pareti del serbatoio di imboc
cature (e anche di tabulatore all'esterno) che possano dare l'idea di 

1 Non Patiri, come qualche volta si è letto. 
2 La città greca entro la vastissima cerchia murale fruiva di 

due antichissime fonti e i Eomani, oltre l'acquedotto laroniano, 
costruirono un'altra conduttura sotterranea (da greco-levante ad 
occidente) di cui sono archeologicamente noti la sorgente e il corso. 
Cfr. la flstula plumbea inscritta P. O L L I . CN. F . F E L I C I S (C.I.L., 
X, 89). 

3 O. e, III , p. 235. 



un collettore « qui devait recueiller les sources assez nombreuses 
dans le voisinage et les eaux qui descendaient des rayines d'alentour » 
per menarle altrove e specialmente a Vibo. Le adatte scanalature 
e gl'incavi snlla terrazza per la raccolta delle acque piovane rivelano, 
invece, il caratteristico serbatoio-cisterna delle ville o fattorie romane. 

La Silica — a differenza di molte altre località della periferia 
e del suburbio ipponiate —• è muta per l'antichità classica : né 
acquedotti vi furono mai scoperti, né rinvenuti mattoni con marche 
romane. Gli storici locali dei secoli X V I e X V I I (G. Capialbi e G. Bi
sogni) non v i segnalarono alcun rudero, né ritrovamenti fortuiti 
registrano i Giornali degli Scavi tenut i dal 1798 a tutto l'SOO da 
V. Capialbi e G. B. Marzano K II terreno, ripetutamente investi
gato, non ha restituito relitti archeologici e nemmeno (che è più 
importante) preistorici 2 indicativi di abitazione umana in questo 
luogo silvano. La toponomastica, non spregevole fonte d'indagine, 
potrebbe darne ragione, ma con tutta pace della singolarissima eti
mologia dell'A. che è pregio dell'opera lasciare in penna. Le acque, 
per la sfavorevole situazione della sorgente, non furono mai derivate : 
rifluirono dalla piccola fonte, precipitando per le scoscese pendici e 
se, come oggi, irrigarono campi sottostanti si dispersero poi affluendo 
nei torrenti che trascorrono al mare, senza toccare la borgata S. Pietro 
di Bivona 3 sita dove la collina vibonese, digradando di piano in 
piano, si abbassa a meno di m. 160. Dell'esistenza, peraltro, di questo 
casale in epoca classica non esistono testimonianze. 

La Silica ha una sua piccola cronaca d'interesse tutto locale che 
non metterebbe conto riferire se non fosse solo per assolvere i vecchi 
scrittori dal rimprovero di aver dimostrato poca inventiva nel com
porre le loro storie. La diruta villetta è dovuta ad vaia, estinta famiglia 
Fabiani — forse patrizia reggina in jure, ma proveniente da Maida — 
stabilitasi in Monteleone non prima del sec. XVIII . Tutta anditi, pas-

1 II luogo, fra l'altro, appartenne a F. P. Cordopatri, appas
sionato ricercatore e proprietario di un'importante collezione arche o 
logica oggi dispersa. 

2 Durante la correzione delle bozze ci vien comunicata la 
seguente preziosa nota di un importante diario di P. Orsi, che 
presto vedrà la luce, in data 27 maggio 1917. «Nel pomeriggio per
corro a partire dalla Modonnella (M. di B. Consiglio), buoni 5 km. della 
nuova ferrovia M. Leone St.-M. Leone città, spingendomi a 2/3 di 
strada verso Pizzo. In tutt i i numerosissimi tagli in trincea non ho 
avvertito la più piccola traccia archeologica e nemmeno preistorica ». 

3 V. la Tav. Grafica per la sisternaz. idraulica, etc. annessa alla 
relaz. del Min. dei LL. PP. (Op. Pubi, in Gal.), 1915, p. 312. 



satoi, scalette, finestrelle, camere e cubicoli distribuiti con stra^ 
vagante gusto, la rustica costruzione, che in quel secolo divenne anche 
sede di un'Accademia, aveva una cappelluccia, u n teatrino, una 
quadreria, ima biblioteca (resa pubblica nel 1 7 6 0 ) e un gabinetto di 
fisica passato poi al E. Liceo. Abbandonata dopo il famoso terremoto 
del 1 7 8 3 , le sue rovine — come accade di tutte le anticaggini. •— 
impressionarono spesso la fantasia popolare sempre corriva a crearsi 
leggende con impolverature erudite proprie di coloro che san mèzze 
le messe e destinate a gabellare i vecchi errori della storia regionale, 
e più marchiani diffonderne sulla carta paziente. Di questa lette
ratura paesana anche le famigerate « pagine regionali » della stampa 
quotidiana forniscono numerosi perspicui saggi ; a lettori, — s'inten
de — di buona bocca. 

L ' A . continua : « Non crediamo troppo ardita, la nostra asser
zione di porre in questo luogo il centro del fundus Sicae, che, 
come sopra è indicato, dista appena un 6 0 0 (?) passi dalla cinta 
della città. E precisamente l'illustre oratore romano scrive : Oras 
igitur in Siccae suburbano (Ad att. X I I , 3 4 ) . Questa vicinanza alla 
Città faceva sì che Sicca non potesse tener nascosto il suo amico, 
massime dopo il tempo assegnato dalla legge per lasciare l'Italia, 
tanto che l'ospitava a malincuore come Cicerone se ne lamenta con 
Attico (XVI, 1 1 ) . Per il che l'ospite s'affretta a partire per Brindisi 
il giorno prima che gli venisse comunicata (sic.) la pena» (p. 6 ) ' 1 . 

Sono poche linee, ma l'intreccio degli svarioni è massiccio e dà 
addirittura nel viso. 

G-ià Cicerone fu tre volte a Vibo : nel 7 1 , nel 5 8 e nel 4 4 a. C. 
Negli ultimi due viaggi fu certamente ospite di Sicca, e anche, a 
nostro avviso, nel primo quando più a lungo vi si fermò. Comunque, 
l'A., senza preocccuparsi della data, rileva soltanto il viaggio-fuga 
verso l'esilio (marzo-aprile del 5 8 ) e a quello, con stranissima let-

1 Cicerone non doveva avere « comunicata » la pena : l'esilio 
e la confisca dei beni, gli erano inflitti per legge. Si era volontariamente 
allontanato da Eoma, (la sera del 9 o 1 0 marzo del 5 8 ) , non appena 
presentata la legge Clodia « de capite civis » che non lo ledeva ancora 
personalmente. Subito dopo ( 1 4 o 1 5 marzo) P. Clodio, senza in
tentargli il processo « perduellionis » nelle debite forme, aveva ro
gata un'altra legge per sanzionare la sua fuga (almeno secondo il 
L A N G E , Boni. Altert. II 7 0 1 III , 3 1 3 sulla fede di Cic. prò doni. 
X I X , 5 0 ) con la formula : velitis iubeatis (Quirites) ut M. Tullio 
aqua et igni interdictum sit con altre severissime sanzioni (confisca 
e consacrazione dei beni, proibizione di parlare in Senato del suo 
richiamo e t c ) . Cfr., tuttavia, W I L L E M S , Le Sénat, II , 2 0 5 n. 4 . 



tura, riferisce epistole di tempi, luoghi e argomenti diversissimi, e 
al tutto estranei ai viaggi vibonesi. L'ep. ad Att. XII, 34 è scritta 
da Astura il 30 marzo del 45 a. C. 2 (dopo tredici anni precisi dal
l'esilio) e la frase Cras igitur e t c , non allude affatto al fnndus Siccae 
nell'agro di Vibo. 

Ad Astura, dove erasi ritirato nella primavera del 45, Cicerone 
riceveva frequenti visite dagli amici più intimi che lo informavano 
degli avvenimenti politici, lo aiutavano nei lavori letterari e lo assi
stevano anche nelle faccende private. Fra i suoi più assidui visi
tatori (e vedremo perchè) era. Sicca, il quale, fra l'altro, per suo in
carico, stava, trattando con un tal Silio la compera di un orto nelle 
vicinanze. Tutte le lettere ad Attico della seconda quindicina di marzo 
riguardano il negotium SiUanum che, sembra, stesse molto a cUore a 
Cicerone. Scrive, infatti, il 19 (ad Att. X I I , 23): ad Siecam scripsi 
quod utitur L. Cotta etc. —• il 21 (XII , 25) scripsit ad me diligenter 
Sicca de Silio etc. — il 22 (XII, 26) sempre per l'affare dell'orto: 
Sicca ut acribia, etiamsi, nihil confecerit cum A. Silio tamen se scribit 
X Kal. esse venturum; — il 23 (XII , 27) attende Sicca, col quale 
scambiava lettere, per aver notizie de Siliano negotio. Giunge, infatti, 
Sicca (che era molto vicino) il giorno seguente e lo informa di tutto: 

de Silio plura cognovi et presente Sicca quam ex litteris eius etc. Così 
il 27 (XII , 30) duravano le negoziazioni alle quali anche Attico par
tecipava: Sicca aliter. sed tibi adsentior etc. Ma il 29 (XII , 31) il con
tratto, che sembrava concluso, va a monte perchè Silio non vuol più 
vendere quel terreno o vuol darne un altro e Sicca fortemente si me
raviglia di questo cambiamento. Silium mutasse sententiam Sicca mira-
batur. Quel giorno stesso, a quanto possiamo arguire, Attico scriveva 
a Cicerone che non riteneva opportuna o prudente la sua presenza 
ad Astura finché non fosse partita una certa persona e gli consigliava, 
se non voleva muoversi, di tenere con sè Sicca. Cicerone, rispondendo 
il 30 con l'ep. citata dall'A (XII, 34) 1 dice che non vorrebbe allon
tanarsi, ma poiché il giorno di quella partenza è incerto, crede meglio 
andarsene da lui: « Qui, considerando i miei guai, potrei star bene an
che senza la compagnia di Sicca perchè Tirone mi conviene meglio.... 
ma per me la miglior cosa sarebbe venire costà... questa vedo c h e é 
anche la tua opinione. Dunque, domani sosterò nella villa suburbana 
di Sicca (Cras igitur in Siccae suburbano) e quindi spero essere nel 
Ficulense etc. etc. Il fundus Ficulensis era la dimora di Attico (chia
mata nell'epistolario anche Nomentum) presso Fióulea e Nomentum, 
sulla via Nomentana che da questo luogo dicevasi talvolta via Fi
culensis. Onde, è chiaro che anche la villa dalla quale Sicca ben spesso 

x P e r questa serie di lettere abbiamo presente la magnifica 
ediz. del S J O G B E N , Upsaliae, 1916 giunta fino al lib. XII . 



recavasi dall'amico e trattava con Silio trovavasi nel suburbio di 
Roma, a metà cammino tra Astura e il fondo Piculense, vale a dire 
a nord-est dell'Urbe, verso l'odierna Mentana. Cicerone rimane con 
Attico tutto il mese di aprile e riprende a scrivere il primo di maggio 
quando è tornato ad Astura dopo essersi fermato ancora ima notte 
nel predio di Sicca. 

Il farfallone topografico-cronologico si pizzica con le molle ! 
Ma a peggio veniamo con l'ep. XVI , 11 che è aneora più tarda. 

L'A., inconsapevolmente e senza utUità, ci trascina per un sentiero 
piuttosto lubrico ossia sdrucciolevole Cicerone, trovandosi in Pu-
teolano, scrive ad Attico il 5 novembre del 710/44 di vari argomenti: 
di un suo lavoro, della -snÀoypaeptoc di Varrone, di alcune opere che ave
va in animo di comporre e specialmente del De officili, di Ottaviano, 
di Taormina, di Siracusa, di alcuni amici di Antonio etc. etc. Luoghi 
incerti e forse corrotti del testo, sottili allusioni espresse anche in 
termini enigmatici e principalmente la mancanza delle due lettere 
di Attico (Nonis accepi a te duas epistulas), rendono assai malagevole 
l'interpretazione di alcune parti di questa epistola, a giudizio dei 
critici che a lungo e in vario senso hanno discusso. Un chiarimento 
è dato dalla lettera precedente — ad Att.XV, 13, del 25 o 26 otto
bre: — OraUonem tibi misi. Eius eustodÀendae et proferendo^ arbi-
trium, tuum: sed quando ilhtm diem, cum te edendam putesì G-li aveva 
mandato copia della II Philippica per avere il suo giudizio, per con
servarla e per dirgli quando avrebbe ritenuto opportuno il momento 
di pubblicarla. Rispose Attico con le due lettere a noi ignote e Cice
rone replica il 5 novembre: 2 « Ebbi da te due lettere, una con la data 

1 Ego hie vel sine Sicca ( Tifoni melius ?st) facillime possem esse 
ut in malis, sed, cum scribas videndum mihi esse, ne opprimar, ex quo 
intelligam te certum diem UUus profectionis non habere, putari esse 
comm,odius me istuc venire : quod idem, video tibi piacere. Oras igitur 
in Siccae suburbano. Inde, quem ad modum suades. puto me in Ficulensi 
fore etc. 

La data è stata stabilita da G R U E B E R , L A N G E e R U E T E . 

Cfr. S C H M I D T , Lezte Kàmpfe, p. 700. 
2 Sfugge interamente il senso di quest'epistola all'A. che ne 

cita un breve frammento da un testo logoro ed errato per trarre una, 
quanto mai, falsa interpretazione. Ecco il testo integrale ( T T E E E L 
and P U E S E E , The correspondance of M. T. Cicero, VI, 25) : Nonis 
accepi a te duas epistulas, quorum alteram, Kal. dederas, alteram pridie. 
Igitur prius ad superiorem Nostrum opus tibi probari laetor ex quo &M*7] 
ipsa posuisti, quae mihi florentiora sunt visa tuo indicio. Cerulas enim 
tuas miniatulas illas extimescebam. De Sicca ita est ut scribis. f Asta 



del primo e l'altra di un giorno innanzi. Rispondo alla prima. Son 
lieto che il mio lavoro 1 abbia incontrato il tuo gradimento. Tu me 
ne citasti il vero «flore» (Sv&r,) cbe a me apparve più splendido per la 
tua approvazione, poiebè temevo quei tuoi segni a matita rossa (ceru-
las miniatulas) » 2 . Ma al plauso era unito qualche appunto: Attico 
chiedeva la modificazione di un certo passo assai oltraggioso per il 
comune amico Sicca. Cicerone si decide a contentarlo sebbene di 
mala voglia: « Per Sicca è proprio come tu scrivi. Invano cercai di 
temperarmi di fronte a « quella laidezza » (de Sicca ita est ut scribis. Asta 
ea 3 aegre me termi). La contumelia tulliana colpiva propriamente 
la moglie di Sicca, Settimia figlia di Gaio Padio, ben nota dama che 
manteneva uno scandaloso legame con Antonio. L'Oratore, nella 
fierissima invettiva, troppo dichiaratamente e con linguaggio scur
rile, aveva stimmazzato quel rapporto incestuoso accusando Antonio 
di aver avuto figli con la figlia del proprio liberto G. Padio. Tuttavia, 
avrebbe mitigato lo scritto perchè non ne venisse aperta ingiuria a 
Sicca o a Settimia (itaque perstringam sine ulla contumelia Siccae 
aut Septimiae) l imitandosi a far conoscere (ai lettori), senza pren
dersi alcuna licenza luciliana, « i figli dei figli » — tantum ut sciami 

ea aegre me tenui. Itaque perstringam sine ulla contumelia Siceae 
aut Septimiae, tantum ut sciami -vXSzc, rcaioScov sincfvallo Lucilia/no cum 
ex Galli Fadii filia liberos habuisse. Atque utinam eum diem videam, cum 
istà oratio ita Ubere vagetur, ut etiam in Siccae domum introeat ! Sed 
ilio tempore opus est, quod fuit illù III viris. Moriar nisi facete ! Tu 
vero leges etc. ». 

1 Nostrum opus si è ritenuto qualche volta il De Gloria, ma è 
eertamente abusione aUa II PhiUppica. 

2 Cfr. ad. Att., XV, 14, 4. 
3 L o d d : asta ea M 1 , hasta ea, M 2 , aste ea Z", Asturia C. Sarebbe 

sottintesa Settimia s. T Y R R E L L and P U R S E R ibid. ; nello stesso 
senso legge B O O T S (Observ. crit. p . 62) ab ista. Meglio il G U R L I T T in 
Philologus, LVII (1898) Des Atticus Kritih an Giceros PhiUppica 
pp. 403 ss. « ich habe mich dieser Obscenitàt nur ungern enthalten », 
rimandando a Priap. 44, 1 (L. Mulier). Anche K E I D agg. ab asta 
(hasta, sensu obscoeno. Cfr. W I N S T E D T , Gicero's Letters to Atticus III , 
p . 404). Eppure qui, secondo l'A., si lamentava Cicerone che Sicca 
l'ospitava malvolentieri (nel 58) ! 



TOxtSss -aCSoav1 sine vallo 2 lueiliano, eum (scil. Antonium) ex 67. 
l'adii ftlia liberos habuisse. E non mancava certamente finezza a 
Cicerone per far leggere fra le righe il suo pensiero anche senza nomi
nare Sicca e Settimia e senza usare termini licenziosi alla maniera 
dell'antico satirografo Lucilio notoriamente luiulenius. Così si legge 
nella II Philippica : « sed hoc idcirco memorandum a te puio, uti te 
infirmo ordini, commendares, cum omnes te recordarentur libertini gene-
rum et liberos tuos nepotes 67. Fadii libertini hominis fuisse ». Larvata 
in senso « genealogico » la frecciata non era meno velenosa e traspa
rente. « Voglia il Cielo che io veda il giorno in cui questa orazione 
potrà liberamente circolare ed entrare nella casa di Sicca ! Ma è ne
cessario il tempo di « quei tali Triumviri » 8 . « Per la mia vita se non 
era bello». Di questa oscura, ma certo assai mordace arguzia di 

1 Omettiamo le varie e contrastanti interpretazioni. T Y R R E L L 
a n d . ' P u R S E K : « only let our children's children know ». Ma acuta
mente osserva il G-URLITT (l. e.) che a Cicerone poco premeva di 
quelle cose informare i futuri mentre voleva colpire i viventi e però 
pensa cbe ut sciant sia da intendere in senso impersonale e TTOISES 
TràiScov allusione diretta afi'incesto di Antonio : strenger konstruirt 
musste es dann freilich roxT8a<; heissen, aber 'es liegt wohl. ein 
Citat, vielleicht der homerischen Worte : (Il X X , 307 sg.) : 

vOv 8è Sì) AtvEixo (Jv/j Tpójìaaiv àvà£s<. 

y.y.ì -xiScov 7 tx ì§£ - , TO£ sec; [ASTÓJKOOÌ yévwvroct 

Ed è persuasivo che ogni colto romano avesse in mente i versi che 

avevano dato lo spunto alla saga romana di Enea. 
2 Strana espressione assai discussa. Evidentemente corruzione 

o piuttosto sostituzione di vocabolo greco da trascrittore scrupoloso 
o ignorante. Poco probabile che originalmente fosse ypxypip o (ppày^taTi 
« without the caution and guardness of Lucialian satirès ( T Y R R E L ) ; 
W I N S T E D T : « without taking Lucilian licence ». Secondo G U R L I T T : 
es heisst naturlich «sine 9XXX0S Lueiliano », ohne zotige Erwàhnung des 
Incestes ». 

3 Tormentatissimo è anche questo passo dalla critica. Si tratta 
di un giuoco di parole. È esclusa generalmente l'allusione al Trium
virato del 59-53. Insoddisfacenti sono i numerosi tentativi d'inter
pretazione : a) che Cesare e Pompeo avevano ciascuno tre mogli ; 
6) che Settimia aveva tre mariti ; c) che sia allusione al tempo del 
consolato di Cicerone quando Padia aveva tre amanti ; d) che si 
tratti di un intrigo di Antonio (e altri due) con Settimia. Altri leg
gono : quo fuerint UH III viri per tradurre « quando i fratelli, gli 
Antonii (Marco, Lucio e Caio), sono morti » Altri più singolari significati 
propone il G U R L I T T . 



rimando a qualche altra maliziosa espressione usata da Attico per 
designare il tempo favorevole alla diffusione della PhiUppica, sarebbe 
vano sforzarsi a penetrare il senso. Cicerone, non aveva animosità 
contro Sicca o Settimia: è ripreso da Attico perchè, descrivendo la 
vita di Antonio come un'ininterrotta serie di atti di libidine, d'intrighi, 
di rapine, di violenze d'ogni genere, era stato spinto dal furore della 
passione politica a sacrificare anche i più doverosi sentimenti. Sicca, 
era amico provato — otXocjTopvoc: — vigilantissimo e preoccupato 
della sicurezza di Cicerone al punto di allarmarsi anche per semplici 
sospetti e pericoli immaginari. Qualche mese prima — il 14 giugno — 
Cicerone diceva ad Attico (XV, 17) : de consulum fleto Umore cogno-
veram. Sicca cnim «piXóo-ropYo; ille quidem, sed tumultwosius ad 
me etiam illum suspicium pertulit; e pochi giorni dopo, mentre 
era in viaggio per la Grecia, si fermava a Vibo per la terza volta, 
accolto familiarmente da Sicca. Ad Att. X V I , 6, del 14 luglio del 44 : 
Ego adirne (perveni, enim, Vibonem ad Siccam) magis commode quam 
strenue navigavi : remis enim magnam pattern etc... . . . sed ibi iamquam 

domi meae scilicet etc. Solo con una trasognata lettura l'A. ha potuto 
trarre dall'ep. X V I , TI, che Cicerone si lamentava con Attico « perchè 
Sicca l'ospitava a malincuore (nel 58 ! ! ) per il che l'ospite si affret
tava a partire per Brindisi etc. » 1 . 

Quattordici anni prima.di quell'epistola Cicerone arrivò a Vibo 
più malavventurato che malaccorto. Qui ebbe notizia che Clodio (verso 
il 20 marzo del 58) aveva ancor di più inasprita la legge 2 — mentre era 

1 II malinteso è confermato anche dalla nota (p. 6, n. 
12) «ad Att. X V I , 1 1 : De Sica ita est ut scribis. Ast. aegre me 
tenuit. Itaque perstringam sine ulta contumelia Sicae aut Septi-
miae (sua moglie) : tantum ut sciant nati natorum : sine vallo Lu-
eiliano ex Q. Eadii filia liberos Imbuisse. E non saremo troppo 
maligni a credere che Cicerone se ne sia voluto vendicare (sebbene 
ci tenga a far credere il contrario scrivendo ad Attico nella lettera 
qui citata e nella X I X del X I V libro : nolo te illuni iratum hcibere), 
quando in II Phdip. cap. 2, scrive : Cum te omnes recordarentur libertini 
generum et liberos tuos nepotes Q. Eadii libertini hominis fuisse ». 
Indipendentemente dal testo errato, abbiamo visto che la lettera 
ha tutt'altro significato. L'ep. XIV, 19 dell'8 maggio del 44 da Pom
pei : At DolabcUam quem, admodum scripsi diligenter. Ego etiam ad 
Siccam : Ubi hoc oneris non impano etc. riguarda altro argomento e 
qui non possiamo troppo dilungarci a spiegarlo. Anche il luogo del
l'orazione così frammentato e citato diviene più ambiguo che non 
lo volle l'autore e quasi insensato. 

2 Cfr. anche S T E R N K O P F (Ueber die Verbessemng des Clodianischen 
Gesetzentwurfes «de exilio Ciceronis » in Philologus X L I X (1900), 
p. 272, 304. 



ancora esposta per la decorrenza del trinundinum regolamentare 
fra la rogazione e la promulgazione —• med ian te una correctio che gl ' in-
fliggeva il bando con la commina tor ia della pena di mor t e e deUa 
confisca dei beni contro chi Io avesse accolto. Sicca con estremo suo 
pericolo t enne in casa il fuggitivo e non si sa se vi fosse anche Sett i-
mia , la quale mol to p robab i lmente d imorava nella villa subu rbana 
presso N o m e n t u m o in R o m a abi tua le residenza di Sicca che a t t i 
vamen te par tec ipava alla v i t a poli t ica sempre vicino a Cicerone. È. 
anche ragionevole il dubbio se a quel t empo Set t imia fosse già moglie 
di Sicca. Cicerone, dopo aver invano supplicato con insistenti le t te re 
At t ico di raggiungerlo — p e r d u t a anche la speranza di passare in Si
cilia — decise di avviars i verso Brindisi , il giorno p r ima della pro
mulgano della lex Clodia perchè al suo ospite non venisse maggior 
danno (ad A t t . I l i , 2 : ne et Sicca apud quem eram perirei). Ma Sicca 
volle accompagnarlo per proteggerlo e condividere i pericoli del for-
tunevo le viaggio. Rimase con lui a Brindisi t redici giorni nella villa 
di Lenio Fiacco e lo lasciò solo quando lo vide imbarca to sulla nave 
appres ta tag l i da Plancio. (prò Piane. 41, 94). Si dolse Cicerone del 
distacco perchè Sicca avevagli promesso di seguirlo anche nell'esi
lio e ne scrisse accorato alla moglie : Sicca dixerat se mecum fore, sed 
Brundusium discessit (ad fam. X I V , 4). Ma dell 'ospital i tà vibonese 
in quella cont ingenza serbò gradi to ricordo anche a distanza di anni 
(ad Att. I X , 19 da Arpino del 1 apr . 705-49 Nos quoniam superum e t c ) , 
e t enne Sicca sempre caro e confidentissimo, a malgrado della 
sua disgraziata parente la con Antonio. Xon preme qui adden t ra r s i 
sul l 'argomento ; p iu t tos to vor remo, in prossimo t empo , r iprendere il 
discorso sui viaggi ciceroniani a Vibo che implicano questioni non 
poco impor t an t i . Sul resto possiamo passarcene senza da r car ico 
all 'A. di aver t r a t t a t o un grave sogget to con t r o p p a semplici tà d i 
mezzi. Anche u n a mol to maggiore conoscenza sarebbe t o r n a t a in 
nulla . Della villa vibonese di Sicca solo una fo r tuna ta scoperta a r 
cheologica p o t r à darci indizio e qua lunque escogitazione fo rza tamente 
deve risolversi in u n g r a n mazzo di granchi che mal compensa lo 
sforzo della fantasia e ma l ufficio fa all ' inconsapevole le t tore. 

Augur iamo però, che il volenteroso A. possa con miglior risul
t a t o stabil i re l 'ubicazione della d imora di Cicerone a Leucopet ra . 

C. F . C R I S P O . 

A v v . ROBERTO B I S C E G L I A , Direttore responsabile 

AltTI GRAFICHE ALDO CHICCA - TtVOI.I 










