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UNO STATO MUSULA4ANO NELL'EUROPA CRISTIANA DEL X111 SECOLO: 
L'EMIRATO SlCILIANO DI MOHAMMED IBN ABBAD 

Concerti e definizioni come quelli di «risveglio defl'Europan, udilacazione in 
Europa.,' «dinamismo del l 'O~cidente»~ o Aufbrucb Eut.opas3 costituiscono ormai 
quasi delle epigrafi per la sroria del vecchio continente nei secoli central; del Me- 
dioevo, dall'xl alla meta del x i i i .  Fenomeni alrrettanro chiari, e definizioni al- 
rrettanro consuete, sono quefli di q<decadenzau o acaduta dell 'Orien~e»,~ un Orien- 
re inreso ovviamente in senso non meramente geografico e che comprende, oltre 
all'impero bizantino, curto il mondo islamico-medirerraneo, dalla Siria al Magh- 
rib all'Andalus. Al concetto di Aufbrucb e di Aufbruchszeit e inolrre impliciramen- 
re legara la suggestiva contrapposizione proposra da EHeer fra un'Europa «aper- 
rax del xrr ed ancora dei primi del xi i i  secolo ed un successiva Europa «chiusa- 
che, esaurira la fase di espansione, si ritrova e si richiude all'interno dei suoi con- 
fini, prima dell'eti delle scoperte e della grande espansione oltreoceano. Non vi 
dubbio che, agli inizi del xrv secolo, la Crisrianiti nel suo complesso S ormai sra- 
bilizzata e che I'eti defla frontiera appartiene al passaro.' 

11 progredire delia rioconquirta iberica nel corso della prima meti del XII seco10 e 
uno dei fenomeni pih vistosi della <<dilatazionen e, d'altra parte, anche della srabiiiz- 
zacione dell'Europa nei suoi confini «nacuralin e defla sua progressiva «chiusura». 
Ancora verso il 1180-1200 la penisola iberica 5 tagliata in due dalla frontiera crisria- 

* Inrriruro di Storia Medievale. Universiri di Palermo (Iralia). 
1 .  La prima erpressione & i l  cicolo del 11 vol. della Siorilr dgl hlrdioeq a c. di R.  FOSSiER; la se- 

conda, iui, p. 270. 
2.  E' il cirolo del capirolo f delta parre dedicara al barso medioevo del volume di G .  TABACC~ 

e G.G. MERLO. 
3. Cfr. K. Bosr, Eziro@ im hlirrrlolrer Wien 1970, cap. Xll. 
4. E' i l  tirolo deila rerra oarre del 11 volume della e i i  ricordaraSloria del Alediomo. DD. 485-129. 
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no-almohade che va dalla foce del Tago a quella dell'Ebro, da Alcacer do Sal a Torto- 
sa, passando a sud di Toledo e di Cuenca. Ma g i i  prima del 1250 la Spagna musul- 
mana 2 ridotta solo al piccolo regno nasri di Granada: dopo la battaglia di Las Navas 
de Tolosa, Valencia cade nel 1238, Murcia nel 1243; Cordova nel 1236, Siviglia nel 
1248; Beja, ad opera dei portoghesi, nel 1235. La vira dell'ultima costruzione statale 
islamica nella penisola iberica, com'& fin troppo noto, durerh fino al 1492 e la caccia- 
t .~  definitiva degli ultimi ffzori~cor awerr5 solo nel 1609. A quella data, dell'altra du- 
ratura presenza islamica su suolo europeo, in Sicilia cioe, si era da poco affermata una 
prima consapevolezza storica grazie all'opera del grande Tommaso Fazello. Allo stes- 
so Fazello si deve anche un primo abbozzo di ricostruzione srorica degli awenimenti 
che porrarono, sotto Federico 11, alla completa eliminazione dei musulmani dall'i~ola.~ 

Quesri fatti trovarono una sistemazione organica nell'epilogo della Storia 
dei Musulr~zani di Sicilia di Michele Amari,' it grande storico ed arabista sicilia- 
no del secolo passato. Pub pero affermarsi che dopo I'opera arnariana e fino qua- 
si ad oggi una sorra di scongiura del silenzio* sia calata sull'ultimo petiodo 
della presenza musulmana nell'isola. Non credo di  sbagtiare affermando che, 
soprartutto da parte della storiografia siciliana, e comunque non senza eccezio- 
ni notevoli, il problema del10 scontro fra culrure verificatosi nell'isola fra xl e 
X ~ I I  secolo sia stato per lungo tempo messo in secondo piano in confronto ad al- 
tri aspetri, soprattutto storico-iscituzionali, della storia di que1 periodo. E' in og- 
ni caso prevalsa a lungo un'interpretazione che ha risolto in chiave positiva, nella 
formula della atolleranza>, istiruzionalizzata, della pacifica convivenza, del frut- 
tuoso interscambio, il complesso fenomeno detl'irruzione cristiana in quella pro- 
vincia periferica del mondo islamico medievale che era la Sicilia del tardo XI se- 
colo. Idrisi ha artiraro l'arrenzione piii dei musulmani massacrati nei 1161 ed il 
trartato di falconeria di  Federico 11 pih delle guerre «sterminarrici» condotte 
dall'imperatore conrro Muhammed ibn 'Abbad. E' quesro, oltre che per la mag- 
gioranza dei professionisti della ricerca storica, vale a maggior ragione per epigo- 
ni e divulgatori, alcuni de¡ quali sono giunri a scrivere rranquillamente che la 
definitiva cacciata dei saraceni dall'isola fa parte deile benefiche providenze prese 
da Federico 11 a favore della Sicilia. Non 2 la sede n& il caso di accendere polemi- 
che, anche se di caratrere squisitamente sroriografico, ma non ritengo sia una ca- 
sualiti se una interpretazione pik drammatica o comunque piii dinamica del con- 
fronto fra vinti musulmani e dominatori cristiani netla Sicilia normanna e sveva sia 
venura negli ultimi anni soprattutto dall'opera di studiosi stranieri, H. Bresc e J .  
Johns in primo 1uog0.~ E credo sia la maniera pik corretra di accostarsi a quegli 

6 .  FAZELLO, 1, 10, 3 (pp. 620-622 dell'ed. italiana). 
7 .  M. AMARI, Storin d i  Alujulnrniri_ III,,pq. 578-670. 
8. Per i lavori de¡ quali rimando alla bibliografia. Cfr. inolrre H. BERCHER ET AL., Ur>r a6bn)e 

e D. ABULAFIA, The Ead 
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evenri, I'unica che consenra di comprendere un farro alrrimenri singolare come la 
nascita di un emiraro musulmano nel cuore dell'ormai cristiano regnum Sicilie nei 
primi decenni del xrri secolo. 

Vorrei parrire da una semplice constatazione. Fra la fine della conquisra nor- 
manna (10911, ia repressione degli ulrirni focolai di ribellione musulmana ed il 
primo grande pogrom anrisaraceno (1 161) sotro Gugtielmo 1, passarono set- 
ranr'anni. 11 lungo regno di Guglielmo 11 non ha lasciaro memoria di arracchi 
aperri e sanguinosi conrro i musulmani ma registra, con la resrimonianza accora- 
ra di Ibn Giubayr, un indubbio aumento della pressione acculrurante sui saraceni 
di Sicilia e si conclude comunque con un nuovo grande massacro, perperraro su- 
biro dopo la morre del re. Da1 1189 al 1246, con rregue ed intervalli pih o meno 
lunghi, la storia della convivenza in Sicilia 6 un susseguirsi di rivolte, guerre, 
stragi e deporrazioni in massa, fino al complero sdradicamenro dell'islamismo 
dall'isola. Quindi, dei circa 190 anni in cui musulmani e occidentali convissero in 
Sicilia, almeno 80 sono da porre sotro ii segno prevalente dello scontro armaro o 
comunque della contrapposizione nerra e violenta, anche atrraverso fasi ambigue 
e complesse in cui i saraceni di Sicilia (in parricolare durante la minorita di  Fe- 
derico 11) costituirono un'imprescindibile allearo per il partito dei capitani tedes- 
chi o per elemenri della feudalira. Una affermazione del genere parre narural- 
mente da un presupposro assai chiaro o, ancora una volra, da un omaggio a Mi- 
chele Amari: una visione della storia dei musulmani di Sicilia sorro il potere cris- 
tiano limitara solo agli anni della dinastia Alravilla o peggio al regno di Rugge- 
ro 11 rischia di essere parziale e fuorvianre. 11 problema va esaminaro complessi- 
vamente. Solo cosi pub comprendersi come I'annullamenro rorale sorro Federico 11 
non sia staro un incidente, frurto adell'azzardo o del destino», bend la realizza- 
zione o se vogliamo I'esrrema ed inelurabile conseguenza del processo di accultu- 
razione violenta iniziaro dagli Alravilla? 

Una lunga serie di episodi bellici, barraglie in campo aperro e piu spesso as- 
sedi di cirta e forrezze, cararrerizza gli anni della conquista normanna, dell'irru- 
zione violenra di un pugno di occidentali in quesro angolo del Dar al-lllam, po- 
liricamenre diviso fra alcuni potenrari 'alidi, corrispondenri siciliani delle ralfa~ 
spagnole. E' un farro ben chiaro che quella normanna fu conquista e non invasio- 
ne. Poche cenrinaia di latini porrarori di una indiscussa superiorira milirare, sfrut- 
rando le divisioni in campo musulmano e la sostanziale neurralita delle popola- 
zioni crisriane, ridussero a tabrrla rasa le precedenti entit i  poliriche islamiche, 

9. Cfr. H. SRESC, Al~&rcs~ p. 52. 
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sostituendo ad esse una costruzione nuova ed originale. Prima delle crociate, pri- 
ma del regno latino di Gerusalemme, una societi feudale .francas si rrovb inseri- 
ta in un ambiente orientale e dovette quindi elaborare un 17zodus ronuiuendi. La 
strage degli indigeni era obiettivamente una soluzione praticabile solo a livello lo- 
cale, como nltitna ratio e misura terroristica contro comuniri che si osrinassero 
nella difesa ad oltranza. Come in Terrasanta nei primi anni delle crociate, non 
mancarono in Sicilia eccidi di intere popolazioni urbane musulmane: a Messina, ad 
esempio, a Bugarnum, a Iudica. Prevalse pero una cerca disponibiliti al dialogo, 
all'accordo, specialmente con le comunirA che, al riparo entro forti cerchie mura- 
rie, piii seri problemi milirari potevano creare ai conquistatori. Accordo e dialo- 
go  che si tradussero in patti di resa, probabilmente affidati alla scrittura, d i  vol- 
ta in volta piu o meno vanraggiosi per i vinti. Accordo e dialogo, in ogni caso, 
sempre condorti da1 vincitore con la spada in pugno, nell'otrica di una sotromis- 
sione totale degli indigeni, sancita da1 versamento con molta probabiliti geneta- 
lizzato d i  un rriburo assimilabife allajizyah, la capirazione riservata da1 diritto is- 
lamico algi ahlal dbi~~ztrza, la «gente del pacto., i non musulmani proterti. Minori 
garanzie ricevette presumibilmente all'atro della conquista la gran parte delle co- 
munit i  rurali, non in grado d i  opporte salda resistenza e quindi di patteggiare 
vantaggiosamence la capitolazione. Per la massa dei conradini musulmani fu co- 
mune dopo la conquista normanna la conferma o la riduzione allo stato ereditario 
di villani che, com'e noto, comprendeva forri limitazioni alla liberta personale, in 
primo luogo l'obbligo di residenza sui fondi colrivari. Sembra esrremamenre ve- 
risimile, anche per analogia con il mondo siro-palesrinese alla vigilia della prima 
crociara, che nella Sicilia islamica del 1061 fosse ormai molto ridocta la piccola 
proprieta e fossero stari introdotti, almeno de /acto, forme di legame ereditario 
alla terra:'" la conquista normanna, in ogni caso, accentub ed isrituzionalizzb le di- 
pendenze evenrualmente g i i  esistenri, aggiungendo I'aggravio ulteriore della jiz- 
ya. Nelle campagne, la parola Csaracenon, agareno, divenne senz'alrro sinonimo 
d i  villano, di contadino cioe tenuro al pagamento di capitazione, di canone fon- 
diario ed alla residenza nel rasale, I'uniti base di sfruttamento agricolo, di tassa- 
zione e d i  insediamento, insieme gruppo di abirazioni e territorio dipendente. 
Anche nel lessico, le analogie con I'otiente latino non sono casuali. 

Le distanze fra ambiente rurale ed ambiente urbano furono quindi dai nor- 
manni accuratamente conservate, approfondite semmai. Le elires islamiche citta- 
dine, le borghesie mercantili, gli esponenti superstiti dell'aristocrazia tradiziona- 
le, quei gaiti oecessari all'amminisrrazione finanziaria, all'esercito, alla marina del 
regno normanno, vennero disposti ad un sostanziale collaborazionismo canto da- 
lla prospertiva di acquisire nuovi privilegi quanro dalla minaccia di perdere que- 
Ili antichi. II curro, in ogni caso, sempre all'interno di un difficile e conrinuo ag- 

10. Cfr., per l'orienre crociaro, J. PRAWER, Crz~adpli p. 205 
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giusramenro degli equilibri, di un sotrilissimo gioco di reciproche ipocrisie fra chi 
si adarrava a rinunziare esreriormenre all'islam e chi fingeva di credere alla since- 
r i t i  di queste conversioni, Un gioco difficile e pericolnso ove era facile cadere in 
disgrazia, come successe al gayto Abu al-Qasin che, al rempo della visita di Ibn 
Giubayr, era il piii illusrre nei nobili musulmani,'~ il capo riconosciuro della co- 
muniti  islamica di Sicilia che, seppur roralmenre sorromessa, aveva in parte man- 
renuto le sue gerarchie interne. In momenri parricolari di crisi, il funambolismo 
dei gaytj di corre poreva anche cosrare la vira, como accadde a Filippo di Mahdia, 
il condotriero saraceno bartezzaro arso vivo per ordine di Ruggero 11. Ben poca so- 
fidarieri poreva inrrecciarsi quindi fra quesre elite1 la cui forruna, in ulrima anali- 
si, dipendeva direrramenre da1 sovrano, e le masse di villani per le quali la con- 
quisra normanna aveva sortolinearo ulreriormenre il ruolo di produrrrici di rendite 
fiscali per lo sraro e per la nuova arisrocrazia feudale. 

Questa sisremazione dei rapporri fra vinri e vincirori passb anche arrraverso un 
forre riequilibrio quanrirarivo dei rapporri di forza iniziali. Se la Normandiaed un 
po' turca la Francia fornirono I'avanguardia milirare della conquisra, '~'Iralia,  
1'Iralia del Nord in primo luogo e quindi i rerrirori ex bizanrini di Calabria, le Pu- 
glie, il principaro di Capua e curra la Campania, derre ta massa umana desrinata 
a scardinare il ressuro demografico precedente. 11 rriplice accordo marrimoniale fra 
gli Alravilla ed i piemonresi marchesi Aleramici appare chiaramenre direrro a por- 
rare nell'isola un forre flusso di immigrazione latina. Di farro i «lombardi» (l'es- 
presione indicava, genericamenre, gli iraliani del nord) affluiri massicciamenre al 
seguito degli Aleramici spezzarono in due la Sicilia, insediandosi da Randazzo a 
Nicosia, da Piazza a Burera, ed isolarono i due serrori pih profondamenre isla- 
mizzari, gli occidenrali valli di Mazara, Girgenri e Casrrogiovanni ed il val di 
Noro a sud-esr. I serrori, per inrenderci, dove piii a tungo e piii accaniramenre i 
musulmani avevano resisriro all'avanzara normanna. La presenza di questi immi- 
grari animari da forre spiriro di comunirh e che si muovevano in un'armosfera da 
crociara," era un cuneo pianraro violenremenre nel corpo delta Sicila islamica. 

Olrre che in quesre mcolonie lombardem, it grosso dell'immigrazione cristiana 
si diresse, come anche nell'orienre crociaro, verso le cirrh e le «terre» principali, se- 
guendo I'insediamenro di alcune decine di casari arisrocrarici e della sressa dinas- 
ria Alravilla a Palermo. Qui, nella grande nzadina dafl'asperro ancora orienrale ma 
il cui ressuro demografico murava inesorabilmenre. le conrraddizioni della convi- 
venza esplosero per la prima volra in maniera eclaranre. Nel 1161, durante la ri- 
volra nobiliare che aveva porraro all'arresro di Guglielmo 1, i musulmani di Pa- 
lermo vennero atraccari nelle loro case e botreghe e massacrati in gran numero, 

1 1 .  Cfr. AMARI, S ~ u r i a  dei Aiu~uImni~ 111, pp. 150-522.  
12. E d'obbligo i l  rinvio a L.R. MENAGER, In<ierz~aiie. 
13. Cfr. H .  BREsc, L?forniaiiunr p. 247; Id., El61 e[ hdb i lar  p. 166. 
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mencre i superscici erano cosrrecti a rifugiarsi nel quarriere del T r a n ~ ~ a ~ i r e t o . ' ~  
Uodio razziale parci quindi dalla capirale del regno, da1 centro sresso dell'esperi- 
mento di inserimenro e convivenza cenraro dagli Altavilla. Poco dopo, i «lom- 
bardi* dei feudi Aleramici si gectarono addosso ai musulmani che vivevano mes- 
colaci a loro o in casali ad esclusivo popolamento islamicn e ne fecero scrage. Di- 
recci iscigacori dell'actacco furono i nobili ribelli al sovrano: Tancredi di Lecce, 
I'illegitcimo Ruggero Sclavo. La feudalici in rivolta individuava nei gayti di cor- 
re musulmani o cripto-musulmani il pib forre elemenco di resiscenza alle sue pre- 
cese di maggiore potere polirico. Per i coloni «lombardi. i musulmani, sia villa- 
ni che eborgesin, erano, nltre che dei *diversin per lingua, culcura e religione, dei 
concorrenti nel commercio e nell'arcigianaco e sopraccucco un ostacolo all'accesso 
ed al pieno sfruccamenco delle cerre percinenci ai casali." La componence islami- 
ca della popolazione, dai suoi scraci pib elevati ai pih infimi, divenne quindi il 
principale bersagiio dei ribelli e delle masse popolari cristiane che essi erano in 
grado di sobillare. Le morivazioni sociali si sovrapponevano a quelle religiose con- 
ducendo verso una concrapposizione cocale contenuca dalla forza della monarchia 
che sulla popolazione islamica basava i caratceci orienrali del proprio dispocismo. 
La colleranza non sembra aver mai caracterizzaco a lungo la sroria dei rapporci fra 
gruppi umani e quando cib si verifica, conseguenza in genere della presenza di 
poteri molco forti. La Sicilia fra x i  e xrii secolo fece eccezione solo per una fase, fra 
la violenza iniziale dell'assoggeccamenco e quella ftnale della discruzione. 

L'aggressione del 1161 fu escremamente brucale e lasci6 cicatrici permanenci, 
coscringendo molti superstiti a cercare scampo nella fuga verso i tutiora sarraceno- 
imin oppidai6 della Sicilia occidencale, cioe quelle fortezze monrane come Jaco e 
Cinisi che, arresesi nell'x! secolo ai normanni a condizioni presumibilmenre piut- 
costo vancaggiose, erano rimaste cenacemente accaccate al passaro islamico. Nelle 
zone di directa immigrazione «lombarda» le comunita saracene vennero proba- 
bifmente anniencace" ed e da ricenersi che in complesso I'islarnismo della Sicilia 
orienrale fu allora ulteriormente e pesancemente ridimensionaco. Nella Sicilia oc- 
cidentale si concentra, d'altra parte, la maggioranza delle cescimonianze docu- 
mencarie relacive ai musulmani dopo il 11 61 .Is femnrraggia fu copiosa e l'af- 
flusso di profughi e fuggiaschi dalla Sicilia orienrale e cenrrale e rescirnoniaco ul- 
teriormente dai cognomi toponomascici trascritci pib rardi nelle platee dei villa- 
ni dell'arcidiocesi di Monreale: Rametta, Vaccaria, Polizzi, Modica, Cascrogio- 

14. Cfr. M. AMAR!, Slrria de; Alu~ulnzani. 111, p. 475. 
15. Su curro cfr. H .  BRESC, Lofomsíion~ p 250. 
16. Cori si erprime Falcando (p. 70). 
17. Cfr. D. Asuiniln, The 'herrrdo/Afrrilim Sirili p. 108. 
18. Cfr. M. AMARI, Slriria dei Aluiuinrani 111, p. 557. Amari, in cfferti, rcriveva che ir~st# le res- 

timanianze di musulmani dopo i l  1161 si limirano al Val di Mazara ma I'affermariane oggi non ha 
pih querra valore. 
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vanni, Mineo.I9 Di abbandoni precoci di casali musulmani perfino nella zona di 
Agrigenro e indizio un documento di data incerra (1 154-1171): e la compra, ef- 
fertuara da1 vescovo di Agrigenro Genrile, a pluribus et diversis raracenis di nzulta ca- 
salia ceduri dagli antichi proprierari quando fuerunt expulsi de Sicilia." Quesra no- 
tizia rimane isolara ma la si pocrebbe, ipotericamente, mettere in rapporro proprio 
con i rorbidi del 1161. A partire da1 pogrom di quell'anno, in ogni caso, i disrrerri 
intorno a Corleone, Jaro, Calarrasi, Cinisi andranno rrasformandosi nell'ultimo 
ridorto della resisrenza musulmana. Resistenza passiva all'acculturazione, dappri- 
ma, presto resistenza armara all'annientamento fisico: un Dar al Hidjra:' un na- 
tive homeland '' pronto a divenire, nel momento culminante dello sconrro, un emi- 
rato ribelle nel cuore del regnum Siciliae. 

11 clima di  rancore ed odio reciproco era destinato a durare anche dopo la 
morre del Malo. Episodi come la fuga in Africa di un gaito di corte, Pierro, le con- 
danne per aposrasia pronunciate conrro alcuni convertiri ed ancora il processo di 
Roberto di Calabiano, amico e complice di nefandezze dei saraceni di  Palazzo, 
cosrituiscono spie dell'ulteriore deterioramento dei rapporri inrerrazziali avvenu- 
ro, g i i  all'interno dell'entourage di corte, durante la reggenza di Margherita ed il 
cancellierato di Erienne de Perche. 

Con la fondazione dell'arcidiocesi di Monreale, che fra 1174 e 1186 accorpb 
vasti territori in prevalenza demaniali e precedentemente compresi fra i vesco- 
vadi di Palermo, Mazara ed Agrigento, Guglielmo 11 tenr6 di avviare la soluzio- 
ne definitiva del problema mu~ulmano.~ j  E ci6 nel momento in cui, al di i i  del ve- 
lo di <<rolleranza* che impediva il ripetersi di fatri sanguinosi come quelli del 
1161, un osservarore acuro come I'arabo andaluso Ibn Jubayr coglieva progressi- 
vamente da vari indizi, e dalle diretre resrimonianze di correlligionari siciliani, il 
senso di precarieri, di destino incombenre che gravava sulla comuniti saracena 
dell'isola, ormai minoranza anche numerica, oltre che culturale, religiosa e poli- 
rica.24 

La fondazione dell'arcidiocesi monrealese, il cui tirolare veniva investito di 
eccezionali poteri amminisrrativi e giudiziari,"' si presta ad inrerprerazioni com- 

19. Cfr. H. BRESC, Lafornzasiui~c. p. 250; J.  JOHNS, Thr Alurlinil, p. 244. 
20. P. COLLUM. Lepiri  aririihc rartr p. 61, doc. 25. 
21. La definizione 8 di H. BRESC, Lafinnaiioitr p. 250. 
22.  J. JOHNS, Tht Alwrlivz~: p. 111. 
23. Sulla fondazione e I'organizzazione della signoria di S. Maria la Nuova di Monreale cfr. in 

parricolare J .  JOHNS, Tbr Alarlinii. p. 186 c ss. 
24. "E qui gli uomini che veggono innanri nelle cose loro, remon che avvenga alt'univerrale dei 

Murulmani di Sicilia cib che regui ne' ternpi andiiri a que' deli'irola di Creta; dove canco lavor6 la ti- 
rannide de' Cristiani e ranri farti particolaii accaddeio ruccerrivamente. oggi una cosa damani un'al- 
rra, che gli abiranri alla fine furono cosrrecti a hiri crirriani da1 primo fino ail'ulrimo; scnmpando so- 
lo que' pochi che lddio decicrb di far ralvi. Che la parola della dannazione piombi addorro agli in- 
fedeli. (IBN JUBAYR in M. AMARI, Bi l i l i ~ f e r a~  11, pp. 178-179). 

25. Cfr. J.  JOHNS, Tht AIuJI~I~Is. p. 251. 
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plesse ed arricolare. Al di 1 i  deila cerca volonri politica di conrrapporre una forre 
presenza all'arcivescovado palermirano,'G la creazione della signoria remporale su 
circa 1.200 km2, pik di 100 casali, diverse migliaia di musulmani in prevalenza 
villani, valeva senza dubbio ad inquadrare forremente quesr'area che si era anda- 
ra configurando wsponraneamenre,, come un canrone saraceno di grande pericolo- 
siri  potenziale. D'altra parte, il rerrirorio arcribuito a S. Maria la Nuova era qua- 
si privo di consisrenri sranziamenri di coloni latini ed i pericoli di conrrapposi- 
zione violenra derivanri dalla conriguiri di insediamenro porevano sembrare quin- 
di eliminari in origine. In ogni caso, quesra grande &serva» musulmana, risulcava 
sorvegiiata e strerra ai suoi «confin¡» da una carena di abitari fortificati e casrelli 
canto demaniali che f e~da l i :~ '  Vicari, Prizzi, Casrronovo, Cammarara ad esr, Cari- 
ni, Parrioico, lo sresso complesso muraro di Monreale con il Castellaccio a nord, 
a ovesr la terra recenremenre fondara su1 Monte Erice (ove anche il semplice ac- 
cesso ai musulmani era formalmente interderro) ed ancora Mazara e Sciacca sulla 
cosriera meridionale. La popolazione saracena, sebbene non avesse conrarto direr- 
ro con colonie di larini, veniva cosi a rrovarsi concenrrara e chiusa all'inrerno di un 
ridotro porenzialmenre assediaro. 

Alla fine del xii seco10 il terrirorio di Monreale rappresenrava quindi un 
frammenco del passaro orrnai pericolosamenre in bilico: una residua isola sara- 
cena la cui definitiva acculturazione, demandara ai mooaci di Monreale, poteva 
considerarsi solo questione di rempo. L'area, prevalenremenre argilfosa e colli- 
nare, separara dalla cosra serrenrrionale e da Patermo da una carena di rilievi cal- 
carei, era ancora animara da una policultura che univa agli openflelds cerealico- 
li ed al pascolo, pianragioni irrigue e specializzare: frucra, legumi, pianre ressi- 
li e coloranri, canna da zu~chero.~ '  La popolazione, in maggioranza villani cen- 
siri nelle jara'id alr-ija% i apolirrici degli ~ o m i n i > > ~ '  e sorroposri quindi ad ob- 
bligo di residenza, conrinuava a versare all'arcivescovado di Monreale, come g i i  
prima alla corre regia o ai non molri signori precedenremenre infeudar; su1 te- 
rritorio, capirazioni e canoni in denaro e prodorri agricoli. La cosrituzione del 
dominico e la corresponsione di angherie sernbrano escluse da quesra forma di 
conduzione e sfrutramenro della [erra: il solo casale d i  Qurubnish (Curbici) nel 
1171 frurcava 2.200 o 2.400 rari, pagari cerramenre. in monera d'oro, olrre a 
rendire in derrare alimencari e vino." 11 casale, il rahal o rr2anzil musulmano, 5 
quindi ancora I'uniri base di insediamenro, sfrutramenro del suolo, rassazione. 
Nel monrealese, in di cenro casali di medie e piccole (a volre piccolissime) di- 
mensioni si riparrivano negli aqalirn (distrerri) di quarrro cenrri eminenri ed 

26. Cfr. S. TRAMONTANA, La niozzarihia: pp. 639-640. 
27. Cfr. J. JOHNS, The Alurlinrr p. 4. 
28. Cfr. H. BERCHER ..., Unealhaye: pp. 527-131. 
29. Cfr. J. JOHNS, La AlorrrteleSut.vr) (1988), p. 76 .  
30. J. JOHNS, Nora $ugli iiirediame>iri p. 231 e nota 31. Sul carale di Curbici cfr. inoltre F. 

D'ANGELO, Curbiri. 
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incastellati (qila, sing. qapa): Jato (qaPatJatu), Calatrasi (qafat at tiraz), Corle- 
one (Quríun), Battalaro (Battaíaru). 

II tentativo di Guglielmo 11 era destinato ad un clamoroso fallimento. Ben po- 
co avevano infatti da guadagnare i saraceni nel passaggio dall'amministrazione 
regia, impersonata da gayti musulmani o cripco-musulmani, a quella dell'arcives- 
covado. G i i  Michele Amari ritenne che i saraceni del monrealese siano stati <<spin- 
ti a disperazione dalle avanie de' loro nuovi signori ronsurati, pik ingordi e piu 
duri al cerro degli uffiziali mezzo musulmani della corten." Pik concretamente J. 
Johns ha riscontraro nella documentazione monrealese la volonti regia, evidentis- 
sima verso il 1180, di legare pib strettamente gli uomini alla terra, riducendo an- 
che i muls, i villani aliscin o ratione tenimenti, il cui stato era conseguenza di una 
concessione di terre liberamente accettata e cessava con la cessazione del parto 
agrario, nella condizione pib dura degli hursh, i villani «ruvidi,>, o rationepevsona- 
rum, veri e propri servi della gleba.'2 Le conrraddizioni esplosero in maniera san- 
guinosamente definitiva quando, nel 1189, con la morre di Gugfielmo 11, si es- 
tinse la successione directa degli Altavilla e venne quindi meno la forza che ave- 
va in qualche modo cenuto unite la societk dei vincitori e quella dei sottomessi. 

La notizia della morte di Guglielmo 11, come era successo per quella della 
prigionia di Guglielmo 1, scaten6 nuovamente l'odio dei cristiani di Palermo con- 
tro i rnusulmani che ancora abitavano la citti. Quanri scamparono alla izulta rtra- 
ge allora r i p e t ~ t a s i ~ ~  fuggirono ad ~nontanaj~ e cioe verso le qzla del territorio di 
Monreale, [innovando I'Htjzva del 1161. 11 nuovo pogrom dovette convincere de- 
finitivamente l'aristocrazia cittadina musulmana adattatasi al servizio degli Alta- 
villa, che il tempo della possibile collaborazione era finito per sernpre. Le supers- 
tici elites saracene fornirono ora quei capi politici e milirari la cui rnancanza ave- 
va senza dubbio concribuito a contenere fino a que1 momento il malcontento dei 

31. M.  AMARI, Sreria dei Atss,r>rlnzani, 111, p. 559. 
32. Cfr.J. JOHNS. The Aliriiinz~. p. 241, pp. 317-324; id. La Alotrralerur-cey (1988), p. 76. Su1 

villanaggio nell'isola cfr. la srudio clarrico di 1. PERI, 11 tiilla>,aggiu ir? Sirilia; Palerma 1961, recen- 
rernenie iisnmpnro in 1. PERI, Villani e iawlieri. pp. 5-121 (rull'opcra di Peri si vedano perb le or- 
servarioni di J. JOHNS, The tllurlinrr pp. 232-233); cfr. inoltre 1. PERI, Uoniiizi rilrn o ranrpagi»c. pp. 71- 
93.  1 villani -lirci. o rarioire tei>imeiai in origine non ircrirri "elle plurce, rnantenevano la condiria- 
ne villanale finrhh rravano rul reireno che nvevano ricevuro e vi prestavano i rervizi rrabiliri, Erano 
quindi liberi di rporrarsi fra i vari feudi o nelle rerre di dcmanio. allv ricerca di condirioni di vira e 
lavoro di volra in volta piU favorevoli: cortituivano quindi, nella sacieri dei rarramerri, una carego- 
ria in qualche moda privilegiara, un elemento di rnabiiira socialc. 

33. Cosi gli A»t>a/ej Carir~eitret; p. 314. 
34. L'espressione olrre che dagli Artialti Caiirrenrer L. adopervra anche dn RICCARDO 01 S. GER- 

MANO (p. 64) e dai Gesta Hrrrrici rr Rirardi (p. 141). 
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ormai cristiano), i saraceni giocarono la carta dell'alleanza milirare con Markwald 
von Anweiler conrro il papato ed i prelari di Palermo. La srrana coalizione sub? nel 
luglio del 1200 un sanguinoso rovescio milirare sorto le mura di Palermo asse- 
diara4' e oei campi fra la cirth e Monreale. Nello scontro trova la morre aoche un 
tale Magded:* un gaytus. primo di una serie di atisrocratici campioni della resis- 
renza islamica per i quali H. Bresc ha mutuato dalla sroriografia sulla reconquista 
valenzana, I'espressiooe di «grandi signori pa~ r io t r i c i» .~~  

Dopo la sconfirta militare della coalizione, la diplomazia papale ebbe la possi- 
bilirh di tentare una delicarissima operazione volta ad ottenere, se non I'appoggio, 
quanto meno la neucraliti dei m ~ s u l r n a n i . ~ ~  Con questo scopo, nel sectembre del 
1206, Innocenzo 111 indirizzava una missiva che 5 un capolavoro di diplomazia e re- 
torica al qadi, ai qa'id ed a tutri i saraceni di Sicilia, invirandoli a manrenere la fe- 
delti  al loro signore, il giovane re di Sicilia Federico." 11 papa trattava quindi per 
xvia gerarchicas con i musulmani di Sicilia, costretro a considerarli un soggerto po- 
litico organizzato in azione su1 complesso teatro siciliano. Questo documento 2 
inoltre importante perche nomina esplicitamenre alcune delle localiri tenure dai 
musulmani, fino ad allora vagamente indicare dalle fonti come tutior-a sarracenorum 
oppida o semplicemenre f~zontana. Oltre Jaro ed Entella, due toponimi ancora oggi 
esisrenri e di recente resi celebri da importanti scoperre archeologiche, I'epistola di 
Innocenzo ricorda infatti anche le localiri di Platano e Celso. Altri documenti la- 
tini degli stessi anni permetrono di aggiungere alla lista delle forrezze musulma- 
ne Calatrasi (menzionata nel 1203):' il castellui~i di Corleone (occupato dai musul- 
mani nel 1208)4i e I'alrro castelIt(~~z di Guasranella, nell'agrigenrino:48 una fonce 
araba ricorda inoltre, qualche anno dopo, Cinisi ed un luogo non facilmente iden- 
tificabile, G a l l ~ . ' ~  G i i  i soli roponimi immediaramente localizzabili (oltre Jaro ed 
Encella, Calarrasi, Cinisi, Corleone, Guasranella) sono sufficienti a delimitare con 
buona approssimazione I'area occupata dai saraceni: essa comprendeva, oltre alle te- 
rre dell'arcivescovado di Monreale, dalle porre di Palermo al hacino del Belice, an- 
che il retrorerra agrigenrino, spingendosi inolrre almeno fino alla zona di Segesta, 

41. La cirrk fu asediara pez una vcntina di giorni ed 6 d a  presumere che orrnai pochirrirni 
musulmani vivesseto al suo inrerno (cfr. AHARI, SIOI~S dei Alr,s>tI~~ra>?i. 111, p. 596 nora 1). 

42. Un rcsoconro della barragliv di Monreale, combarruta nel luglio del 1200, fu redarro pr i  
Innocenzo 111 dall'aicivcscovo di Napoli, Anrelmo (H.-B.. 1, pp. 191-195). 

43. H. BRESC, Aludejar~. p. 56; Id., L ~ f o l t i ~ ~ z i < » l ~  p. 250. 
44. Cfr. M. AhtAni, Sluria de; Alurslmnrii 111, pp. 595-597. 
45. H.-B., 1, pp. 53-54. Cfr. inolrrc M. AMARI, Sloria dti Aiurulrriaiii, 111, p. 597. 
46. H.-B.. 1, pp. 100-102. Calariasi ed Jaco, nel 1203, vennero occupare dai monaci di Mon- 

reale, ribelli al loco abare-arcivescovo, alleari di Guglielmo Cappacone e quindi dei musulmani che 
di Jaro e Calarrasi cosriruivano la popolazione. Nei due iazrlla i monaci, secondo L'acrura di Inno- 
cenzo 111, vivevano lirxrrrio~e commetrendo rrelwa d'ogni tipo. 

47. H.-B., 1, pp. 135-137; Gerza Innorcrtrii. p. 658. 
48. Cfr. P. COLLuR.4, Lepiu anrirhe rar& p. 309 (Libellrrr de irrr~eirionr punrificum Agrigami). 
49. Si cntta del Tariq al-Aia?irur< nelta trad. di M. AAVIRI, Biblioiera; Appmdio 11, p. 17. 
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nella diocesi di Mazara, dai cui scavi proveogooo monete arabe del periodo della ri- 
vol~a. '~  Si rrattava, in prarica, di quasi tutra la Sicilia occidentale oggi compresa ne- 
Ile province di Palermo, Trapani ed Agrigenro," escluse alcune fasce costiere con i 
porti principali e i distretti incorno ai pochi castra lacinizzati precocemence a par- 
tire g i i  dall'xi secolo come Vicaci, Ptizzi, Castronovo, Cammacara, 

E' una vasca atea prevalentemente collinare e moncuosa, solcata da1 Belice e 
da1 Placani, aperra verso sud sulla costiera da Agrigenro a Mazara ma che la cate- 
na dei monti della Conca d'Oro separa, verso nord, da Palermo e dalla costa ti- 
rrenica. Era lo stesso seccore dell'isola invesriro per primo, nel ix secoto, dalla 
conquista islamica. Dalla costa meridionale, aperca ed indifendibile, i musulma- 
ni erano allora risaliti verso I'incerno lungo le vallate del Plarani e del Belice: 
Platano e Corleone, cencri della difesa bizantina prima di divenire forcezze isla- 
miche, erano state occupace gih ne11'839-840, a pochi anni dallo sbarco di Maza- 
ra." Arabizzazione precoce quindi, in confronto ad alrre aree pib tenacemence di- 
fese dai bizantini, e destinara a mettere radici profonde. Nella seconda meti dell'xi 
secolo, all'arrivo dei normaoni, I'interno della Sicilia occidentale era l'area pih 
profondamente islamizzata di tutta l'isola. Le sue forcezze avevano opposto una 
lunga resiscenza a Ruggero Altavilla come prima ai musulmani: Jaro e Cinisi, ca- 
pitolate una prima volca, si erano ribellace al giogo normanoo e vennero di nuo- 
vo costrerce, oel 1079, a chiedere l 'an~an;'~ sotto Encella aveva trovato la morte in 
un'imboscaca Ibn ac-Thumna, alleaco ed «ingaggiacore>, dei n ~ r m a n n i ; ' ~  Agri- 
genio e i casrra virini (fra cui il cronista Malaterra ricorda esplicitamente anche 
Platano e Guastanella) si erano arresi solo nel 1087." 

L'ambience esalcava quindi le aspirazioni di riscossa: la minoriti e la lunga as- 
senza del re cristiano (da1 1212 impegnato nell'avventura in terra cedesca) dilaca- 
tono a dismisura le possibiliti dei ribelli. Negli anni della reggenza di Cosranza 
d'Aragona l'intraprendenza e L'artoganza degli ancichi vitlani dilago in curra la Si- 
cilia occidentale. Palermo venne di nuovo directamente attaccata, forse nel 1216;'6 
Monreale subi pih volte molestie usque ad IIZ~I-os eccLesie;" ad Agrigenco il vescovo 
Urso venne carturaco, rinchiuso per pih d'un anno nel cascello di Guasranefla e li- 
beraco solo dopo il versamento di un forre riscacto.'%el fratcempo i musulmani 

50. Devo la correre informarione alla dorr.ssa A. Molinari dell'Universir3 di Siens. 
51. Cfr. M. AMARI, Srurin dei Alurulmani. 111, p. 588. 
52. Cfr. irii i, pp. 431-433. 
53. MALATERRA, 11, XX, p. 69. 
54. Ivi: 11, XXII, p. 36. 
55. 1r.i. IV, V, p. 88. Su curro cfr. inolrre M. Abuni, Sloriadei Al í~~ulmani:  111, p. 89, pp. 161- 

162, p. 177. 
56. Cfr. H. BnEsc, F. D'ANGELO, Slrxrturer p. 378. 
5 7 .  H.-B., V. p. 251. 
58. La vicenda, arrai nota, 2 narrara da documenri dell'archivio capirolare di Agribrenro: Cfr. P. 

C~LLURA, L c p i i n n ~ i i h ~  p. 159, pp. 165-166, p. 309 epas inz .  
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spadroneggiavano in ci t t i  e nella diocesi, saccheggiando il tesoro della chiesa, oc- 
cupando la stessa carredrale, vietando la celebrazione dei bat~esimi '~ ed impeden- 
do ai ~borgesix cristiani delle terre vicine di recarsi al lavoro in campagna.6' La ri- 
volra divenne contrapposizione rotale a1 regnum latino, la secessione si trasformo in 
creazione statale, in una escrema riesumazione dell'emirato siciliano. Un Moham- 
med ibn 'Abbad (Mirabetrus nelle fonri lacine), forse discendente di que1 Bet.naver? 
che aveva combatruco i normanni nell'xr secolo in Val di N ~ t o , ~ '  divenne capo ri- 
conosciuto di tutti i musulmani dell'isola, assunse la titolatura almoravide di a m i r  
al tiruslitizin («principe dei credentin), batte una propria moneta d'argento 62 men- 
rre le emissioni di Enrico VI e Federico 11, come g i i  prima quelle di Guglielmo 
11, venivano sfregiate con punzonature.63 Le fonti a nostra disposizione permetro- 
no di escludere compleramenre che Muhammed ibn 'Abbad fosse un avventurie- 
ro o un condottiero «spontaneo»: il suo potere era considerato dai saraceni di Si- 
cilia del curro legitrimo e derivava, oltre che dalle sue origini, dall'aver egli spo- 
sato la figlia del gayto Ibn Fakhir, precedente capo della comuniti i ~ l a m i c a . ~ ~  H. 
Bresc ha chiariro in pih occasioni la chiara porrata politica tanto dell'intitolatura 
assunta da Mubammad ibn 'Abbad che delle sue emissioni mooetali6' e non 2 
quindi il caso di insistere ulteriormente su questo punto. Di enorme interesse sa- 
rebbe invece, ma 2 purtroppo impresa quasi irnpossibile in parrenza, analizzare nel 
detraglio le speranze ed i progetri sotresi a queste autoaffermazioni ed autolegiri- 
mazioni di  potere. Concepirono i musulmani di  Sicilia, anche nei momenti a lo- 
ro pih favorevoli, un programma che poresse andare olrre la sempliceresisrenza ad 
olrranza all'inrerno dei confini della loro «marca»? Ed ancora, se 2 indubbia una 
cerca consapevolezza storica da parte dei ribelli saraceni del xiir secolo, quale ne era 
con esattezza il suo livello? Quanro si era conservato verso il 1220, nella memo- 
ria popolare, e soprattutro nella coscienza e nella cultura degli srrati pih elevati, 
il ricordo della Siqilfiya pienamente islamica? Sono brandelli di una ipotetica vi- 
sión d e  Los vencidos che resteri difficilissimo, se non impossibile, scrivere. 

59. G .  PICONE, Almwi~ pp. IX-XXII; P. COLLURA, LepiUnirtirhe: p. 159; mi permerro inolrre 
di rimandare al mia L'mzirai~~ p. 38. 

60. ... nurr audebmrr biiniirre, de ronrrrria exirc de ierrir: in qzibm habitabata wqire ad labvrs ~<>II,III vrl 
t*irils?r propter nzurrm rarrecenwzm er qua»rdqria rhrisiiarrorum (dacumenra del 1260 in P. Couunn, Lee;& 
atziirhr. p. 165). 

61.  M. AMARI, Siuria, 111, p. 609 nora 3 a c. di C.A. Nallino. 
62.  Cfr. F. D'ANGELO, La morzdazione; H.P. laER, G / i  aradi: p. 107. 
63. Cfr. F. D'ANGELO, Afpetli, pp. 60-62. 
64. Cfr. M. AMARI, 'Biblioteia arabu zirule. Apprrzdirr 11, p. 12. 
65. Cfr. H. BREK. Ur ni<ii>dp p. 15; ID., La /o>n,nxiuti~. p. 251; lo. ,  Elat a haliirat. p. 167. 
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Prima di parrire per la Germania, Federico aveva cercar0 di ramponare la ri- 
volta saracena con disposizioni che, desrinare a rimanere sulfa carta, dimostrano ul- 
reriormenre la gravita della situazione: I'arcivescnvo di Monreale Caro era staro au- 
rorizzato a far prendere, ovunque fossero, i villani di Jaro e di Celso che, peifidor 
in otnner et rebeller, rifiutavano ormai apertamenre la loro dipendenza dp jurisdiiio- 
ne ipsiur ecclpria Monfir Regaiir.66 Per la difesa milirare della carredrale guglielmi- 
na (ne ... a sei.vili pagano$-um superbia dertruatur) ií re di Sicifia aveva fin da1 121 1 in- 
giunro a quanti possedevano poderi e vigneti in que1 territorio, di fissare a Mon- 
reale la propria residenza: I'ordine era stato reso pih incisivo con ta minaccia di 
confisca ed incameramenro a favore dell'arcivescovado dei beni degli inosservan- 
~ i . ~ '  

Da quesro punro Federico, ora anche imperarore, riprese le fila del problema 
saraceno appena rienrrato nel vegnutn. Nel luglio 1220 ordinava che civitafq car- 
tella, caralia, vilias, ecclesias, posre~sioner, villanos et jura dell'arcivescovado di Mon- 
reale usurpari ed occupari, venissero re~t i tuir i .~ '  11 sovrano reirerava I'ordine nel 
marzo 1221 da Brindisi, sotrolineando il potere attribuiro a Caro di impadronir- 
si di tutri i villani caralium sorrrattisi a dotninio ecclesie e confermando alla chiesa 
rurti i honor nror e le co~tiuefudines che nell'arcidiocesi, epicentro della tivolra, vi- 
gevano al rempo di Guglielmo Con de; semplicissimi documenti Federico 11 
risrabiliva sulla carca lo rtatus quo ante; reirroduceva i1 vilfanaggio oramai in pie- 
no declino, riconduceva a casali deserci ormai da aoni uomini che da tempo non 
riconoscevano pih il valore delle jara'id. In altre parole resuscitava nei rermini 
pib duri e caregorici la formula della convivenza ineguale, confermando inolrre il 
ruolo e la porenza dell'arcivescovado di  Monreale nei termini in cui erano srati 
concepiri da Guglielmo 11. La completa resa dei saraceni ed il loro reinserimenro 
nell'anrico sistema socio-economico erano, d'alrra parre, obierrivi che Federico 
poreva ben rirenere necessari per conservare il favore ed il consenso di quei bene- 
ficiari, sopratcutto ecclesiasrici, senza il cui appoggio non sarebbe stato possibite 
avviare la lotra conrro il baronaggin recalcitranre del Mezzogiorno conrinenrale.'" 
E' chiaro che Federico non riconobbe mai, fin dall'inizio, ai suoi nemici musul- 
mani altra qualifica se non quella di villani ribelli all'ordine di recenre ristabili- 
to dalle Assise di Capua. Non per questo sarebbe pero correrto definire la grande 
insurrezione saracena come una guerra «serviler a sfondo prerramente sociale. Nel 
momento culminanre, quando l'imperatore scese personalmente in Sicilia a diri- 

66. E. WINKELMANN, A C ~ P  1, p. 93. 
67. /u< p. 94. 
68. H.-B., l, pp. 800-801. 
69. H.-B., 11, pp. 149-152. 
70. Cfr. S. TRAMONTANA, Celi ~wial i .  p. 161; F. MAURICI, Ltvi¡ri?tv. pp. 39-40. 
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gere la lorra contro Muhammed ibn 'Abbad, si tratrb di uno scontro torale, reli- 
gioso culturale politico, fra due poreri che, almeno in teoria, avevano entrambi ti- 
toli per definirsi legittimi. Occorre ripeterlo: Muhammed ibn [Abbad non fu un 
capo-popolo o peggio un capo brigante: era, per i suoi seguaci, il uprincipe dei 
credentin, la guida riconosciura di quanti, rifiutando ormai toralmenre il potere 
del re cristiano erede degli Alravilla, rifiucavano in fondo la sroria. La conrrappo- 
sizione non avrebbe potuto essere p i i  netra ed insanabile. 

1 musulmani reagirono quiodi preparandosi allo sconrro ed alla resistenza ad 
oltranza, trincerandosi nelle loro roccaforri dei valli di  Mazara e Girgenti. La Si- 
cilia occidentale era cosrellara di grandi insediamenri musulmani posri, come Ia: 
ro, Calacrasi ed Encella, su monti inaccessibili; di castelli scavati nella roccia co- 
me Guastanella, di posti di vedetta sugli accessi terrestri e marirtimi, di  siti-ri- 
fugio per uomini ed animali. Controquesro territorio ropograficamente difficile ed 
irto di  forrezze scese in campo Federico 11 fin dall'estare 1221. Tempi, luoghi e 
particolari della repressione sono noti solo atrraverso una documenrazione poco 
consistente, sicuramenre non adeguara alla gravita dei fatti. Le operazioni del 
1221, in particolare, rimangono poco chiare: fra maggio ed i primi di  luglio I'im- 
peratore si mosse fra Messina e Carania; a luglio lo rroviamo a Calragirone e Pa- 
lermo, quindi, in agosto, a Piazza Armerina fin rastris prope Platiaiatiz), il 25 set- 
tembre presso Trapani e, a novembre, ad Agrigenro." Sembra quasi che Federico 
abbia compiuro una ricognizione generale intorno al terreno dello scontro, prima 
di sferrare I'attacco in grande srile. L'offensiva milirare 6 pero in pieno svolgi- 
mento I'estate successiva (1222).72 Da giugno ad agosto l'imperarore 6 personal- 
mente in rastrir in obsidione J ~ r i , ~ ~  con un esercito che una fonre araba srima in 
2.000 cavalieri e 60.000 f an~ i : ' ~  le cifre sono cerramente esagerate ma rendono be- 
ne I'idea dello sforzo militare in atto. Non di operazione di polizia si tratrb, come 
pur si 6 scritto, madi  atracco in grande arile conrro una non rrascurabile porenza 
nemica o, secondo i punri di vista, ribetle. Non credo sia fuori luogo o azzardato 
parlare di  questi fatti come di una vera e propria i.econquista dell'interno della Si- 
cilia occidentale che dopo il 1189 si era rrasformato da Dar-al Hidjira in un ab- 
bozzo di  realta srarale. 

E' probabile che insieme alle manifestazioni di potere militare Federico abbia 
avviaro rentativi di intavolare tratrative. Le diverse versioni dei farri tramandate 

71. Sull'irinerario di Federico I I  nell'esrare-aurunno 1221, cfr. le dare ropiche dei documcnti 
allora emanari (H.-B., 11, p. 178 (1221 mag., Messina), p. 182 (mag., Caranin), p. 188 @u. 13, Mes- 
rina), p.  195 (@u. 30, Carania) p.  195 (!ug,, Calcagirone). pp. 197-199 (lug., ago. 15, Palermo), p. 
204 (ser. 25 Trapani), p. 214 (orr., Palermo), p. 222 (nov., Agrigenro). Per la presenza a Piazza 
(ago. 10); cfr. J. BOEHMER .... Regula Jmperii. 

72. Sullo svolgimenro dei farri da1 1221 al 1225 cfr. M. AA~ARI, Slvria dei Alusulmani 111, pp. 
601-620: mi sia roncerro rimandare inalrre a F. MnuRrl. L'enziraro. UD. 39-46. . .. 

73. 'H.-B., 11, p. 255, p. 258. p. 265. 
74. Cfr. T a r i q  al-Alnriruri. in M, AAIARI. B i b l i o l ~ n ~  Appertdice, p. 12. 
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rispettivamente da1 Tariq al-A{ansuri, da Ibn Sa'id " e dalla compilazione srorico- 
geografica del x i v  secolo di al-Himyari," non permerrono pero di accertare con si- 
curezza in che maniera I'imperarore riuscisse alla fine ad avere nelle sue mani 
I'arnir ribelle. Neanche sulle circostanze della morre di Muhammed ibn 'Abbad le 
fonti danno una versione unica: secondo al-Himyari I'emiro venne annegaro in 
mare dopo che Federico infranse la promessa di farlo portare sano e salvo in Afri- 
ca;" il Tariq al-Afanruri parla invece di un'esecuzione capitale in piena regola7' e 
di impiccagione parlano esplicitamenre alcune fonti l a t i t ~ e . ~ ~  In efferri, la morre 
infame e pubblica sulla forca sembra la fine pih probabile per uno sconfitto cui Fe- 
derico non poteva che attribuire unicamente la qualifica di  ribelle e rraditore. 

La morte di Mohammed ibn 'Abbad non significo in ogni caso la fine della ri- 
volta. Nel serrembre del 1222 (probabilmenre ancor prima dell'esecuzione di Mi- 
rabettus) rroviamo Federico a Calatrasixu e nell'agosto del 1223 l'imperarore & di 
nuovo all'assedio di Jaco:" la forte qafa o non era mai capitolata nonostanre la car- 
cura e la morte di Mohammed ibn 'Abbad o era stata persa e quindi rioccupata dai 
saraceni. Nessuna fonte cristiana parla per questa falle dello sconrro di operazio- 
ni anche contro Encella ma sull'assedio di quest'ultima fortezza, anche mediante 
la costruzione di un riege cartle, si dilunga, con ulteriori particolari tomanzeschi o 
romanzati, il tesro di al-Himyari,82 Una figlia di  Muhammed ibn 'Abbad sateb- 
be rimasta asserragliata ad Entella, continuando la resistenza anche dopo I'ucci- 
sione a tradimento del padre che secondo questa fonte, como gia visto, sarebbe sta- 
to annegato durante il viaggio che avrebbe dovuro portarlo in Africa. Sembra 
frutco di  elaborazione letteraria il racconro delle profferre amorose che Federico 11 
avrebbe fatto a questa energica donzella, ammiraro dall'astuzia con cui essa aveva 
parato i suoi attacchi, riuscendo anche ad attirare in un rranello e massacrare una 
schiera di cavalieri cristiani. E un brano di letrerarura, che esprime come meglio 
non si protrebbe la siruazione disperata degli ulcimi saraceni di Sicilia, 5 la ris- 
posta che la figlia di Muhammed ibn <Abbad avrebbe inviara a Federico: -C'& ... 
da stupirsi del rapporto fra me e te: io sono come una donna senza figli, riscrerta 
su un colle di tera, priva di qualsiasi soccorso, menrre tu sei re d'un territorio che 
ci vuole mezzo mese a percorrere, bai eserciti di cui 2 piena la rerra, tesori, dena- 
ri, fidi consiglieri. Quesro ruo soffermarri (ad assediarmi) ri ha preso e distratto dai 

75. Cfr. B. MoRra, 16" Sa'id berchteibrn>o. 
76. Cfi. E. LEVI-PROVENCAL, Linr h&oit>r. pp. 286-287. 
77 lhiA . . . 
78. Tariq-al Afair~uri: in M. Ari~Rl, Biblio~era. Appeiidire. p. 12. 
79. Cosi gli Attrraler Siriili, p. 117 e la Chruriica Albwiri Tvirrtinz Fviltiunr p. 894. 
80. Un documenro 2 darrto da Cnlarrasi i l  10 ser. 1222. Cfr. Rlccn~no OA SAN GERAIANO, Ch- 

mnira priora p. 108. 
81. Cfr. E. WINKELMANN, Aria Iniperii p p  233-235 doc. 257. 
82. Cfr. E. LEVY-PROVENCAL. (irre heruirre 
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tuoi pik alti affari polirici. lo  ti ho arrecato maggiori danni di quanti tu ne hai 
arrecato a me, ti ho inflirto perdire maggiori di quante tu a me ... Ora non dispero 
di averti un giorno nelle mie mani, sinche mi resta Gato in corpo. Ti combatrero 
e ti tendero insidie sino alla consumazione di ogni provvista in questa rocca, e si- 
no a che i miei difensori non ce la facciano pik,>."3 Secondo il racconto di al-Him- 
yari, veririero o ramanzesco che sia, una dose letale di veleno avrebbe posto fine 
volontatiamente alla vita della figlia di ibn [Abbad. 

Indeboliri da quatrro o cinque anni di guerra e dalla perdira del capo caris- 
matico del jihad, i saraceni di Sicilia (una fonte ricorda in particolare quelli di Pla- 
rano) fin dall'inverno 1224 inviarono dei rappresenranti per trartare la sotromis- 
si0ne.8~ Federico uso la guerra musulmana in Sicilia anche come preresto per pren- 
dere ternpo nei confronri del papa che premeva per la crociata in Terrasanta e nel 
luglio 1224 egli era di  nuovo, per il terzo anno consecutivo, all'assedio di Jaro:" 
nello sresso anno parte almeno della popolazione musulmana di Malta veniva es- 
pulsa e rimpiazzara con abiranri di Celano spediri all'esilio,Hb menrre la flotta irn- 
periale effettuava inolrre un vitcorioso raid su Gerba."' Un grande sforzo bellico 
venne infine realizzato nel 1225, quando Federico chiamo al servizio militare ba- 
rones onznes et infeudatos regni sui e nomino alcuni capitanei al comando delle opera- 
zioni per far descenderr de montanir n~lentes.~"e notizie provenienri dalla Sicilia 
non mancarono di esser registrate da crooisti di varie parti d'Europa le cui testi- 
mnnianze permettono di fissare in quell'anno un netro successo de l l ' impera to~e .~~ 
1 saraceni sorrornessi in parre vennero sdradicati dalla Sicilia e trasferiri a Lucera,go 
formando il nucleo originario della celebre colonia militare, parte rornarono for- 
se ai c a~a l i .~ '  

Nel 1225 si concludeva quindi la prima fase dello sconrro con la disrruzione 
dell'emirato siciliano riesumaro da Muhhamed ibn 'Abbad. Cimperatore aveva 
inizialmenre sviluppato la sua azione mirando ad un ristabilimento delle .buone 

83. Tradurione iraliana di F. GAsniELI, in Enrr/la: ulrinta lurta; supplemenro a F .  MAURICI, 
L'Eniiraro. pp. 18-20. 

84. H.-B., 11, p. 411 (marzo, 5); cfr. M. AMARI. Storia dei AlusaIn~=ni. 111, pp. 615-616. 11 par- 
cicolaie riguardarire i sarnceni di Placano & forniro dagli A»rrnlor Colonir,rrer Alnxinii p. 837. 

85. Cfr. E. WINKELMANN, Acta Impn?i. pp. 243-244 doc. 267: 1224 lug. 8 .  
86. La spedirione su Malra & arceirara da IBN KHALDUN, in M. A ~ I A R I ,  Bibli~tern~ 11, p. 213. 
87. Cfr. M. A ~ I A R I ,  Storie dci Af~,u/rnal>i~ 111, p. 618. 
88. Riccardo da SAN GERLIANO, p. 115; M. AMAR], Sroria de¡ Al~fi~lnzazri~ 111, p. 619. 
89. La Chro~ziia Alheriri (p. 916) narra che Fvidwi~u~ inzpwaror de ri~rr~~ceriir qzi nturiravar irneb#ha>~r 

iij S i d l k  nobiliter tritmrphavir. L'aurore del Chmr>iroir S. Atnrie de Fevario (p. 38) afferma che i sarai-e- 
ni fanz coarti dcsrendprur~c la Chmriira Potrrifict~m CI Inrpwnturun, ha (p. 2 19): Frcdcriruj ... Sarrr?<c~rur iu 
Sirilin pwdomuir. Accenni anchc in Bmhsrdi e: Corirndi Uripc~genrium Chrrii~iriiri, p. 380; negli Amn- 
les S. lurtitrr p. 152. Cfr. inolrre M. A&IARI, S:oria dci Alr,su/mai~i. 111, p. 617; mi si permerra anche 
il rimando a F. MAURICI, L'rmirato, p. 46. 

90. Cfr. M.  AMAR^, Sr& de; AlirrzLmani; 111. pp. 613-614. 
91. Cfr. Al~naI~r Uiuli, pp. 117-119. 
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usanze. del rempo di Guglielmo 11, cercando cio2 di far tornare i saraceni alla con- 
dizione villanale ed ai vincoli di residenza sulla rerra, nei casali. La gravita del pro- 
blema aveva pero reso obbligatorio quasi subito un drasrico cambio di strategia: 
I'obiettivo divenne dichiaratamente extertlzinare de insulaY2 i saraceni, ad ogni cos- 
to, giustiziando i capi e gli irreducibili, trasferendo coarramenre in Puglia quan- 
ri cedevano o erano costretti alla resa. Non sari mai possibile dire quanri saraceni 
casaliutn siano poruri tornare dopo la fine delle ostilita alle proprie residenze, 
quanti siano state le vittime della guerra, quanti dei pih di 100 casali regisrrari 
nell'arcidiocesi di Monreale nel 1182 esistessero ancora nel 1225. In ogni caso, a 
quel punto della contrapposizione, il ritorno al passaro si era dimostrato sempli- 
cemente impossibile: l'annullamento completo e definitivo della minoranza mu- 
sulmana, ormai realmente sparura su1 piano nurnerico, era quindi solo quesrione 
di tempo. 

Alcuni anni dopo, nel 1229-30, le fortezze di Jato, Entella, Cinisi e Gallo ed 
alcune alrre erano ancora teatro di rivoltag3 ma non abbiamo particolari su questa 
sollevazione. Intorno al 1239 la residua popolazione saracena di Sicilia era di nuo- 
vo in subbuglio. 1 pastori che avevano preso in gabella le greggi della corte, non 
potendo pagare quanto pattuito, erano minacciati di lavori forzati nei castelli di 
Lentini e Siracu~a;~' altri raraceni casalium trasferirisi (o pih probabitmente trasfe- 
riti) a Palermo, nell'antico quartiere islamico del Seralcadi (il Transpapirero) non 
manifestavano alguna volonta di stabilirvisi e Federico si sforzavaper bona verba di 
convincerli promertendo loro fauo~m et gi-atiam." Alcuni saraceni di Puglia cerca- 
vano poi l'ocassione propizzia per lasciare le nuove residenze e rornare in S i ~ i f i a , ~ ~  
spingendo Federico ad emanare un nuovo ordine di concentrazione a Lu~era.~'  Era- 
no le ultime manifestazioni disperate di insofferenza, sfociate nel 1243 in rivolta 
aperta, secondo I'antico copione: fuga ed asserragliamento ad Jato ed Entella,9u gia 
teatro della resistenza di  Muhammed ibn 'Abbad e dei suoi. La nuova insurrezio- 
ne coincise con il momenro pih drammatico dello sconrro fra Federico ed il papa- 
to di cui i musulmani divennero obierrivamente alleari. Pel quel poco che le fonti 
permettono di sapere e soprartutro per quello che esse non dicono, quest'ultima so- 
llevazione sembrerebbe esser stata un gesto totalmente disperato, privo della con- 
sapevolezza e della valenza polirica che aveva animato la resistenza di Muhammed 

92. Cosi si erprime RICCARDO OA SAN GERMANO (p. 11 1). 11 \,erbo, in origine, ha il significa- 
ro giuridico di nrnandare olrrc i confinin. 

93. Tatiq al-Alatzirri p. 17. 
94. H.-B., V. p. 505 (1239, nov. 7); p. 509 (nov. 17). 
95. h i :  V. p. 427 (1239, oct. 6 o 7). 
96. h#il V, p. 590 (1239, dic. 16). 
97. I t i .  V, p. 626 (1239, dic. 25). 
98. Gli Arz$mler Siorli riferiscono che nel 124 3 unzz~e~ Snrmtli da Sirilin tamgunnr rP6dIef i?ice!>de- 

runt ;ir nrozriaiza CI C ~ ~ I I U ~ ~ I  Jdtum ct Eri~ellnnz (p. 118 i l  cesto riporra AIiratam ma & chiaro crarrarsi di 
1~z;rriri faiilior per Airtellani o Entcll.em). 
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ibn (Abbad. La documentazione non ha tramandato il nome di nessun condottiero 
legittimato e carisrnarico: soprarturro, pero, & forrissima la rentazione di vedere 
dietro i fatti un diretto e decisivo inrervento esterno. Senza questo sembra diffici- 
le che gli sparuti gruppi supersriri di saraceni, ormai ombra e larva di una societk 
islamica organizzata quale ancora esisteva invece verso il 1220, abbiano avviato un 
nuovo moto di resisrenza totalmente privo di qualsiasi possibile sbocco. 

Gli ultirni saraceni di  Sicilia, in ogni caso, riuscirono a distrarre e tenere im- 
pegnate fotze imperiali non indifferenri. Nel 1245 Federico spedj conrro i ribelli 
il conte di Casertag9 che mise il blocco aJato costruendo contto la fortezza un rie- 
ge cat le .  Nell'estate 1246 I'imperatore invib un'ulrimatum ai guerriglieri non es- 
cludendo di tratrare con una certa indutgenza quanti si fossero immediaramenre 
sortomessi, scendendo de montanis ad planitietn.'f10 Nel luglio Federico poteva co- 
municarse al primogeniro del re di Casriglia l'avvenura resa en la discesa dei sa- 
raceni dai castelli m ~ n t a n i . ' ~ '  L'imperarore peccb allora di presunzione o vi fu for- 
se un estremo episodio di resistenza: nel novembre 1246 egli scrisse pero ad Ez- 
zelino da Romano annunziandogli trionfalmenre che anche gli ultimi ribelli era- 
no finatmenre discesi al piano tirizore n0Jfr.e potentieper-teiriti, necfoi-tune Cesaree volen- 
ter ultr.iur, quin potius valenter, ob~irter+.'"~ Jaro ed Encella vennero definitivamente 
abbandonare, come mostrano drammaticamente gli scavi: gli ultimi esponenti 
della resistenza musulmana furono spediti anch'essi a Lucera e quanti poterono res- 
tare in Sicilia si nascosero fra le pieghe di  un cessuto demografico sempre pih 
compattamenre latino e cartolico, venendo presto totalmente assimilati. Era la fi- 
ne, quesra votta per sempre. 

11 grande processo di mutamento awiato in Sicilia a partire da1 1061 subi, do- 
po il 1189, una fortissima ed irreversibile accelerazione. La convivenza basara su 
uno staruro diseguale fra indigeni (musulmani ma anche greci) e conquistarori la- 
tini si rrasformb alla fine del XII secoto in contrapposizione e lotta senza quarcie- 
re. La minaccia di  distruzione rotale cornpartb la societa islamica ed il lungo vuo- 
to di  porere durante la rninorita e l'assenza di Federico 11 permise una anacronis- 
rica ed effimera riesumazione detl'emiraro siciliano, a pih d'un secolo di distanza 
dalla fine delta conquista norrnanna. La disrruzione finale e completa della mino- 

99 1 1 ,  p 119 11 ~ r q e  rnrrlr crrrro dzi iunrc dt C;a,ccrs v ~ n n r  v i i ru  d., TAILLLO (1. X, 5 ,  p 620) 
r porrebbr crrcrc i 1  foirilizso i i n r c . u ~ > r o  .Ir J Jolinr. N Moml;liano r da chi  rcrive rul h$onrr P q -  
n o ~ o ,  2 km isrcr id crr di Jl io  in linrl d ' i r i a  ( c i r  F A ~ A I J R I C I .  L r n a r r ~ r ~  pp 61-62) 

100. H.-B., VI, p. 416. 
101. E. WINKELMANN, Acta lnzpmii 1, p. 339. 
102. H-B., VI, p. 472. 
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ranza saracena, dopo una resistenza armara protrattasi per mezzo secolo, conferma 
la Sicilia come <<[erra di soluzioni radicalin:'" al «mudejarismo>r non succederi in- 
fatri nell'isola un'esperienza «morisca», come in Spagna. 

Le conseguenze delle guerre «sterminatrici» di Federico 11, su cui piii volte ha 
insisrito H. Bresc, furono di enorme portata: spinta decisiva all'unificazione lin- 
guistica, religiosa, culturale della Sicilia, crisi e fine di un modello di sfrutta- 
mento del suolo e di insediamento, avanzara della cerealicoltura estensiva e del 
pascolo, decadenza e rramonro di coltute specializzate, quindi trionfo del latifon- 
do classico siciliano. La fine dell'emirato tibelle chiude in Sicilia I'eti dellafion- 
tima ed elimina fisicamente le frontiere terrestri, salvo un loro effimero ritorno ne- 
Ile guerre baronali de1'300. Val la pena di riflettere un attimo su questo dato: 
per pih di quattro secoli, da11'827 al 1246, la Sicilia vede passare al suo interno la 
frontiera mediterranea: frontiera militare prima, esclusivamente culturale dopo e 
di  nuovo milirare in occasione dell'ultima resistenza musulmana. A parrire da1 
1250, le frontiere siciliane corrisponderanno ai limiti geografici, dell'isola, alle 
coste degli sbarchi angioini e delle scorrerie barbaresche che dalla fine del '300 e 
per lunghi secoli rrasformeranno le spiagge, quelle meridionale in particolare, ne- 
1lafiunter.a di mor-1. 

E' quindi una Sicilia «chiusa» quella che entra definitivamente nel corso del 
x111 secolo nell'Europa nchiusas. Ed 8 una Sicilia il cui sorgere con cararreri nuo- 
vi ed otiginali era dovuto necessariamente passare atcraverso la fine della Siqilli- 
ya islamica. 

D. ABULAFIA, Tbe end of Alwlim Sicily, in Murli>m undet. Latin Rule 1100-1300, 
J.M. Powell ed., Princenton 1770, pp. 103-133. 
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to arabo, 2.' ed. a c. di U. Rizzitano, 2 voll., Palermo 1988. Appendice, Tori- 
no 1887. 
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AA~ATO DA MONTECASSINO, Stovia de' norirzanni volgarizzata in anticofianrere, a c. di 
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