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TERREMOTZ,STATZ E SOCZETA NEL MEDITERRANEO NEL xv SECOLO * 

1 .  Nel corso della seconda meta del xv secolo numerosi evenri sismici di no- 
tevole inrensira colpirono il rerrirorio di  srari che si affacciavano su1 bacino del 
Mediterraneo, lasciando sovenre considerevoli rracce di sé nella documentazione a 
noi pervenuta; rracce che consencono forse oggi di valutare meglio, sulla base di 
concreti arri amminisrrarivi, modalita e rempi delle diverse risposte che srari eso- 
cieti seppero di volra in volra dare ai terremoti che li invesrirono. 

Tali risposre, infarri, sembra siano opporrunamenre da sroricizzare. Non sempre 
né dovunque, cioe, esse appaiono univoche o uniformi, tanto da finire con il condi- 
zionare e il connorare persino la reaziones emoriva, la pauta sressa provara dalle po- 
polazioni davanri all'imporowiso disasrro; reaziones che si presenta difarri con carat- 
teristiche e risvolri differenri nelle diverse situazioni sroriche e geografiche.' 

Durazzo sicché, per esempio, forremenre colpira da1 terremoto nel 1269, 
entra in una lunga fase di decadenza dalla quale non si sarebbe a lungo ripresa, 
spopolara e ridorra a palude malaric como fu: ulteriore segno della crisi gravissima 
nella quale si dibarreva allora lo sraro bizantino, di cui la citri  albanese pure era 
parre importante.' 

* 11 presente lavaro ha I'ambirione di  analizrare turri i cerremori che abbiano lasciaco, nel pe- 
riodo in oggetro, elaquenri rracce nella documenrazione superrtire (ragion per cui, per esempio, non 
viene preso in erame il rirma lucano-salernirano del 1466. su1 quale roprawivono rolo laconiche res- 
rimonianre), con la sala ecceztone dei rerremori caralanr, rui quali da rempo va Iavorando I'amico 
Anroni Riera. Sono rtare utilictare la seguenri riegle: 

ASAq = Archivo de  Scaro de I'Aqueiu, 
ASM = Archivo de  Sraro de Milano 
ASVe = Archivo de  Sraro de Venezia 
BNF = Biblioreca Narionale de Firenzc 
BNP = Bibliorhique Natianale de Parir 
NLM = Narional Library of Mrilra 
l .  B. F I G L I U ~ L ~ ,  La panva del zareniuio rra dfeiumo r Rinnramrnto, in Storia r paure. loin8aginnrio 

rolletrivo, riti i rrapprprrntniioni della pavra i r  era rnvdwm, a cura di L. Guidi, M.R. Pellizzari e L. Va- 
lenii, Milano 1992, pp. 164-71. 

2. A. DUCEUIER, Le* Séirnz~ en W é d i t m n b  urirnralo dri XlImr arr X l l l h e  ri3de. P r u b l h e ~  & mér- 
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Analoga situazione si presenta all'indomni del sisma che devasto la Carinzia e 
il Friuli nel gennaio del 1348. Sei villaggi nei pressi di  Arnoldstein, completa- 
mente rasi al suolo, furono abbandonati dai pochi supersriti e scomparirono per 
sempre. La ricosrruzione degli alrri cenrri terremorati, complice l'indifterenza e la 
scarsiti di  mezzi tinanziari di cui disponevano le autorti pubbliche locali, procedé 
lenrissimamente, tanto che ancora rrenr'anni dopo il sisma le rovine da esso pro- 
vocate caratrerizzavano il paesaggio della regione.) 

E non diverse sono le conseguenze del terremoto che nel serrembre del succes- 
sivo 1349 funesto gran parte degli Abruzzi e del tazio, un privilegio concesso il 
28 giugno del 1352 dalla Zecca di Napoli ad alcune comuniri del giustizierato di 
Abruzzo ultra condona la m e d  delle imposte da esse dovure per quell'ano fiscale, 
con la motivazione esplicira che rali localita (tra le quali Pacile, Rocca Gilberti, 
Picinisco e Staffoli), a causa del terremoto di rre anni prima, erano tidotre in es- 
crema poverti ed erano stare abbandonare dalla aaggior parre dei loro abiranti? 

Nel 1360 la caccedrale di Veroli risulta ancora in gran parre rovinata, canco che 
le riunioni del clero e le celebrazioni liturgiche dovevano aver luogo nel dormitorio. 
L'intera diocesi appare notevolmente spopolata, sicché le rendite che se ne ricavava- 
no erano insuficienti a mantenerse i dodici canonici che soliramanre componevano 
il capitolo cattedrale. Qualche anno pih tardi allora, nel 1365, il pontefince Urgano , 

V concesse un anno e quaranta giorni di indulgenze a chi avesse visitaco il duomo 
della citra laziale e conrribuiro con elemosine alla sua ricoscruzione. Le difficolti 
economiche in cui si dibatteva il capitolo cattedrale erano infatci enormi, cid che 
spiega la lentezza delle riparazioni, er far fronte alle quali si doverte far ricorso ad . 
ogni mezzo ed especienre. Nel 1352 i canonici vendono una casupola di loro pro- 
pieti per rastrellare danaro da utilizzare nel restauro del complesso vescovile; nel 
1356 vengono saldati i conri con i inagixtrifnbricatorer che avevano nuovamenre eret- 
ta la torre campanaria, crollara ab i m i ~ ;  nel 1363 si registra un lasciro testamentario, 
esplicitamenre destinato alla fabbrica del duomo; nel 1365, per finanziare i lavori, 
viene vendura un'altra casa di proprieci vescovile. A quesra data la ricosrruzione 
dell'edificio doveva essere in gran parte g i i  avvenuta, perché risulta che i canonici 
protevano g i i  riunirse nel coro stesso delta chiesa, posro dierro I'altare maggiore. Ep- 
pure, i lavori di riprisrino duraron0 ancora a lungo, se molti anni dopo, nel 1376, 
occorre regisrrare un accenno alla necessi& di reparare altre case e ospizi di propieti 
vescoviie danneggiati dal sisma di ventisette anni prima.' 

bode ei rirdlratr pmviruirq in Arts dir XV Congris Inrnnarional d'Etudrr Byzdnrin~r (Arhknes, Seprem- 
bre 1976), IV (Hirtoirr, Ctmmuairari<inr), Arhener 1980, pp. 103-13. 

5 .  A BORST. 11 tmmoto del 1348. Contributo storiro olla r i r m  ~ulltrakzstrofi. trad. iral.. Salerno . ~.~ ~~~~~ . ~ , . 
1988 ("Spiragli, 1 a,), in partirolare pp. 38-41. 

4. Cir. in M. BONITO, Tma irmmnte, Napoli 1691 (<¡sr. an., Balogna 1980). pp. 570-71. 
5. Turti i docurnrnti rirari rono raccolri net dossier I lmmoti &11e11mbrc 1349, Pprep~~rniu &!la 

SGA di Bologm p11. onto dOll'ENEL, Dimione &//e Cúirrr~ioni, rmza ind;cazio!tr di &la, sub voce Veroli. 
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Elemenri analoghi si ricavano dall'analisi della documenrazione superstire re- 
lativa all'abbazia di Montecassino. Nel 1535 papa Innocenzo V I  concede indul- 
genze per cinque anni e duecento giorni a coloro che avessero sostenuco la rinasci- 
ta mareriale del cenobio con le loro oblazioni monerarie; e nel corso dello stesso 
anno intercede presso il sovrano, Luigi di Taranto, a favore dell'abbazia, al fine di 
far alleviare il peso fiscale che su di essa gravava. Numerosi furono anche gli inter- 
venci del suo successore, Urbano VI, esperiri arrraverso un'inrensa arriviri episto- 
lare e volri nella sressa direzione: quella, cioe, di raccogliere aiuti e fondi per la ri- 
parazione degli edifici abbaziali danneggiati da1 sisma. Ancora negli anni 1358- 
60 tutre le chiese e i monasteri siruati in diocesi di Monrecassino ortengono da1 
pontefice unaproroga per il pagamento delle decime dovure." 

Le difficotri incontrate sopratturro dalle istiruzioni ecclesiasriche nell'opera di 
ricostruzione furono comunque generali e prolungare, tanto che in qualche caso la 
sressa auroriti sovrana srarale dovetre inrervenire, como Z artesrato nel 1354, 
allorché la regina Giovanna 1 d'Angib e il consorte Luigi di Taranro concessero 
una prowigione di  12 once annue ai dominicani di Sulmona per il restauro della 
loro chiesa; provvigione confermata addirirrura quasi rrenr'anni pib tardi, nel 
1382, da1 succesore. Carlo 111 di D u r a ~ z o . ~  

Cerramenre, quindi, in una siruazione di crisi economica e demograf;ca e di de- 
bolezza dello staco, quale si registra in Europa verso la meta del xiv secolo, l'evenro 
sismico pub avere ripercussioni particolarmente gravi e durevoli su isricuzioni e in- 
sediamenri fondari su equilibri precari, colpendo forremenre I'immaginerio collerri- 
vo e I'ispirazione sressa degli uomini di lerrere. 11 rimor panico dovuro alla convin- 
zione dell'approssimarsi della fine del mondo, il senso di profonda conrrizione nei 
confronri dei propri peccari che lo accompagna e che giunge sino alla pratica diffusa 
dell'auroflagellazione, la ricerca affannosa dell'anticristo, individuato volra a volta 
nell'ñbrero o nel nemico polirico, sono senrimenti vivissimi in quegli anni, che si 
manifesrano per lo pih in occasione di evenri disastrosi, inrerprerati come segni di 
un'evoluzione escarologica. E' per esempio il caso delle manifesrazioni di devozione 
e penitenza pubblica svoltesi a Rimini subito dopo il rerremoro che semidistrusse la 
citt i  nel 1308, allorché, per circa un mese, giorno e norte, si susseguivano per le vie 
della citt i  le processioni dei batrenri e le confessioni pubbliche? 

11 tono sresso delle descrizioni del sisma abruzzese del 1349 risenre fortemen- 
re di questo clima di spavenrara artesa dell'inelutrabile. Sono i poeri a rrarre ispi- 
razione dalle terribili immagini che scorrono davanti ai loro occhi, e a coniugare 
I'icasticiti del particolare crudo o cruento con I'allusione rapida ai segni chiliasrici 
e il rimando docto alla rragiciri classica. ln specie riuescira, da quesra punto di vis- 

6.  Ivi, luh use Monrecarsino. 
7 .  Codidirp Diplomatiro Sulmonw, ed. N.F. FIIMGLIA. Lanciano 1888, pp. 208, 212 e 213. 
8. J. DALARUN, Hkirie. Comnrunt rt inguif;riom 2 R in~ in i  (/ir, Xllcd4bur X l V e  rierlo), in "Srudi 

Medievaliu, s. ¡Ir. XXIXIII (1988). pp. 641-83. a pp. 664-65 e doc. V., p. 680. 



98 BRUNO FIGLIUOLO 

ta, & la descrizione degli effetti di que1 sisma su Sulmona da parte del poeta Giov- 
vani Quatrario, tredicenne al momento della scossa distruttiva ptincipale.%a 
non dissimile nel tono 8 il racconto del medesimo evento contenuto nella celebre 
cronaca in versi dell'aquilano Buccio di Ranallo, in cui Dio, parlando direttamen- 
te agli Aquilani, ricotda loro che Egli si era g i i  mostrato benevolo nei confronti 
dei loro peccati, risparmiandoli da1 castigo della grande peste; ma che di fronte 
alla loro colpevole ostinazione si trovava costretto ad inviare loro un'alrraplaga (e 
il termine apocalittico non sembra scelto a caso): il terremoto, appunto. Gli ispidi 
versi di Buccio, che di que1 sisma fu testimone oculare, narrano in buon ordine 
cronologico e con vivezza di particolari le conseguenze dell'evento e le reazioni 
immediate suscitate, ma anche le risposte organizzate che ad esso furono date, Le 
macerie furono sgomberate dalle strade delta cirti dopo molti giorni, e solo gtazie 
al volenteroso intetvento in forze degli uomini del contado. Pero pib di due mesi, 
nell'inverno incipiente, gli Aquilani non osarono rientare nelle loro case perico- 
lanti, e dimorarono fuori dalle mura, tiparandosi sotto le tende. L'Aquila sembra- 
va una c i t t i  fantasma, rovinata e disabitata com'era, e davvero molti dei suoi abi- 
tanti intendevano abbandonarla definitivamente per trasferirsi altrove, sostenendo 
che I'abitato, evidentemente maledetto, non dovesse pih essere ricostruito. In 
questo clima di grande paura e scoraggiamenro collettivi, il conte Lalle Campo- 
neschi, signore della citti, prese allora energicamente in mano le redini della si- 
ruazione. Nel suo padiglione, erettn nell'orto della chiesa di S. Domenico, conti- 
nuava a curare gli affari di stato, stipulando accordi e cootratti anche in quei pri- 
mi, terribili giorni, e preoccupandosi di prendere le decisioni pib urgenri per il 
bene della citti. Anziturto, si pose il problema di chiuderla, dato che le sue mura 
etano in gran parte crollate. Allo scopo di fornire sicurezza agli abitanri, fece allo- 
ra erigete una stacionata di buon legname, ben inchiodato e connesso. 11 panico 
generalizzato non polté pero essere vinto tanto presto: ancora cre mesi dopo il sis- 
ma, dopo natale, entrati nell'anno del giubileo, gli Aquilani apparivano rotalmen- 
te assorbiti da1 problema di ottenere dalla diviniti la remissione dei loto peccati, 
soprattutto impegnati a recarsi in massa dai confessori per ricevetne I'indicazione 
delle rispettive penitenze da sconrare." 

9. Carme edito in G .  PANSA, Giovanni Quarrario di Sulmona (1336-1402). C<inrribriroa/Ia ~r,,r>d 
drll'llntanerimo, Sulmona 1912, pp. 305-306; nobruta Sulmo iacer, nebulir ronrexirur alrir./Exori- 
rur rrridor. rerra rubire parar./Exilimur timidi. rpario pellenre neblaquelNubifens, versar cernimur 
ante domor./Pulverulenia ruor numeras ingloria narar./Obrura de numera filia pulcra vacar;lAccesri 
dum rema rremir reperiie quierem/Neri-ir, et in Srigior rredimur ire iacur./Dum ciicum cadidanr 
cancusris menia limbis,/ln vacuum volicat rerrira turba locum.lProrpicis unde domur rolira err re 
oscendere verralln calcem er lapides rignaque rupra coir.lTunc virrur onereta malir ranrirque proce- 
IlisIObrura mugirus dar prope vicra suar.lClamabas si forre locw si forre cavernafeminecem naram 
conderer ulla ruam,llnque capur larebras infora, clamando, silendo,lAurienr an aliquid murmur habe- 
re queram. 

10. Crvnnia aguilann rimala d> Bttccie di Rannllo di Popp/ito di Aquiln. ed. V .  OE ~ARTHOLOMAEIS, 
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2. 11 quadro muta completamente quando si passi ad osservare I'imparto che 
sulle societi e le compagini starali ebbero gli evenri sismici maggiori durante la 
secnnda mera del successivo xv secolo. Emblernatico, in questo senso, appare il 
grande terremoto «napolerano» del dicembre del 1456. 

Nel regno rneridionale, infatti, in quella circostanza, le sresse immediate e na- 
turali reazioni emocive di panico e di terrore incontrollaro da parre della popola- 
zione di fronre alla cieca violenza del sisma non trovarono esca né cassa di risonan- 
za nelle istituzioni ~ubbliche oapoletane. 11 comportamento delle autoriti, pacato 
e distaccato, appare subito improncato a grande senso di responsabilirh, e risulta 
quindi rasserenante. 11 re, Alfonso d'Aragona, continua a soggiornare in Capitana- 
ra, dove si era recato nel novembre precedente per godere di una lunga partita di 
caccia. Non farh ritorno nella capitale che il 23 febbraio dell'anno successivo," 
cerro di poter intanto contare sulla pronta risposra e sull'efficace azione di un'am- 
ministrazione pubblica locale che si dimostra infatti all'altezza della situazione, in 
grado cio? di  risolvere in breve rempo e nell'ambiro stesso della normale ammi- 
nistrazione tutti i problemi pratici sollevati del sisma. E'eveco infacti che non ven- 
neto concesse agevolazioni fiscali ai centri terremorati e le tasse furono anzi esarte 
con il consueto rigore,I2 ma in pochissimi giorni, g i i  poche setrimane dopo il sis- 
ma, l'inrera citta di Napoii venne completamenre puntellata per prevenire nuovi 
~ r o l l i . ' ~  Pier Candido Decembrio, che vi si trovava in que1 periodo in missione, il 
14 gennaio scrive infatri a Cicco Sirnonerra, segretario ducale milanese, che la 
citta <<al presente e in forma d'una silva in cima d'un monte, onde non si vede se 
non petre et arberi, cossí qui non si vede se non cumuli di petrete er de ruine; tu- 
to el resto & apontilato in croce, in modo che non possire guardare per le vie, e og- 
ni d í  cum gran periculo se gireno le case a terra per sbassarle, dubitando non fa- 
ciano ruina, como farano tantakm per che sono cure rromen~ate». '~ Un anno pih car- 
di, il 31 gennaio del 1458, il sovrano approva il saldo delle spese sostenure «e la 
mercede data a' fabbricatori che inno lavorato a puntellare nelle strade e nei vicoli 

Roma 1907 (rirr. a"., ivi 1970) («Fonti Storiche Italiane, 41,,). pp. 188-91; A.L. ANTiNoP.1, Annali 
&g/¡ Abrt,zzi &!le orkiisi i~llánno 1777' riprodurione dei mrs. inediri curroditi presso la Biblioteca 
Provinciale dell'Aquiln, 26 voll.. Bologna 1972, XIIII, pp. 630-35; R. COLAPIETRA, Spirirr<alird rw- 
rienzo riviL e nenraliri crillerriua nella rrrntn dtlI'Aquild, L'Aquila 1984 (.cDepuruzione Abrurzcre di 
Sroria Parcia, Monografies). pp. 89-91. Sulla figua di Buccio e le caratrerisriche della sua opera, v. C. 
OE MATIEIS, Btzccie di Ranallo: w;iita r/?101~gin, Roma 1990 (~~Culture Regionali d'lralia. Sagsi e Ter- 
ti. 1 In); e R. COLAPIETBA, CUI~UII> c 1~iier2 all>Aqai& lra Angioini r Spagnoli, Merrina 1993 (nHiscori- 
ca. 8.). pp. 5-115. 

1 l .  B. FicLluoro, 11 reronoro del 1456, 2 voll., Alravilla Silencina 1988-89 ("Storia e Scienze 
della Teria, lu), 1. pp. 144-45. 

12. Ivi, pp. 146-48, 
13. rvi, p: 148. 
14. BNP, Ms. Iral. 1586, ff. 15-16, eironeamentecaralogara tra i documenri dell'anno 1452 e 

percib rra quelli conservaro. Ringruio Frant.esco Senatore per averrnda regnalara. 
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della citta di Napoli tutte le case che pel terremoto del mese di dicembre dell'an- 
no precedente [...] stavano in perico10 di rovinare; e per togliere via tutta la terra e 
gli altri ingombri che vi rimanevanon." Gia in uno dei primi mesi di quello stes- 
so anno, sicché, Enea Silvio Piccolomini poteva affermare con soddisfazione che la 
ricostruzione era stata compiuta, e che uhoggidi 6 quasi rifatta la citade ptr  la di- 
iigenza de' cittadini e per la liberalira de'l re,,.16 

Meno pronti ed efficaci appaiono invece, di nuovo, i provvedimenti adottati 
nella circostanza dalle isticuzioni ecclesiastiche, che si trovarono in gravi difficolck 
nell'opera di ricostruzione degli edifici di loro proprieta danneggiati; e quesro sia 
per scarsa capacica amministrativa -la maggior parte degli enti monastici era go- 
vernata da abati commendatari- sia per la disastrosa situazione finnaziaria in cui 
generalmente versavano. Tale ricostruzione procedé quindi a rilenro e sostenuta da 
mezzi di fortuna, non potendo contare su fondi certi e continui. Si dovette percib 
fare sovente ricorso alle indulgenze e alfe elemosine per raggranellare, attraverso 
l'intervento e gli appelli del pontefice, il danato necessario alle riparazioni. Questi 
appelli, affidati a bolle solenni emanate ancora tre o quattro anni dopo il sisma, 
permisero per esempio la ricostruzione della cattedrale di Calvi, presso Caserta, 
della basilica beneventana di S. Bartolomeo e delle muta della medesima cirta, che 
come 2 noto faceva allora parre dello stato della Chiesa." 

Altro metodo cui le autorita ecclesiastiche ricorsero per risolvere la difficile si- 
tuazione patrimoniale in cui vennero a trovarsi dopo il sisma molte fondazioni re- 
ligiose, fu quello di unificarle con altre piii solide e zicche. E' il caso del semiab- 
bandonato e quasi diruto monastero di S. Maria di Venticano, anneso nel 1460 
alla basilica beneventana di S. Bartolomeo.'" 

Ma. soprattutto, la Chiesa fece fronre all'emergenza economica e finanziaria 
cedenro gran parte dei propri beni a laici che mediante tali speculazioni non di ra- 
do si arricchirono. Vennero infatri venduti a prezzi enormemente vantaggiosi per 
gli acquirenti sia case o botteghe di proprieta ecclesiastica danneggiate da1 sisma 
(edifici che avrebbero quindi richiesto dei restauri giudicati troppo costosi) sia 
immobili in buono srato di conse~azione, dalla cui cessione ci si attendeva pero 
di  ricavare il necessario per provvedere alle riparazioni degli edifici di culto rerre- 
motati.lY. 

15. C. MINIERI RICCIO, A I m i f a ~ t i  di  Alfonin / d'Arugund. Dui 15 uprile 1437 a/ 31 di n~njgb" 
1458, in ~Archivio Srorico per le Province Napoteraneu. VI 11881), pp. 1-36, 231-58 e 411-68, a 
p. 458. 

16. E.S. PICCOWMINI, Ln d~wirtiona de /'Aria er Europa, Venezia 1544. p. 305r. 
17. B. Fl~uuo~o,  II rmrmuin de/ 1456, cir.. 1, pp. 151-32. Sull'opporrunir5. di  valurnie partira- 

mente e rpecifiramenre le reazioni del mondo ecclesiasrico di froronre all'evenro rirmico ha di recenre 
richiamnro I'arrenrione P. SCARAMELLA, Chifia r immoio. Le r e a i ~ ~ n i  ~ ~ i l ~ ~ i ~ s r i c b e  heal ~ J > M  del 1688 in 
Canipania. in nCampania Sacra", 23 (1792), pp. 227-74. 

18. FIGLI~OLO, IIrmmoru del 1416, cit., 1 ,  p. 152. 
17. Ib idn e pp. 186-88. 



Emblemarico dei grandi problemi finanziari che poneva il restauro degli edi- 
fici ecclesiastici -problemi per la cui risoluzione occorreva la pih ampia partecipa- 
zione di uomini ed enti- & un documento del l ' l l  aprile 1458, recentemente edi- 
to, relativo agli urgenti lavori di consolidamento statico richiesti, a seguito del 
sisma, dalla basilica barese di S. Nicola. Con esso i sindaci delie universiti dei no- 
bili e del popolo della citt i  si impegnano a versare alla chiesa danneggiata, entro 
I'anno successivo e nelle mani del suo priore, Nicola d'Amberto, 200 ducati -100 
da parte di ciascuna universiti-, da aggiungersi ad ogni altra oblazione per la 
quale si fossero gih impegnati singoli cittadini, al fine di erigere due archi di sos- 
tegno -ancor oggi esirtenti- nella navata centrale della basilica. La curia, a sua 
volta, avrebbe partecipato a queste spese con il versamento di 50 d u ~ s t i . ~ ~  

11 comportamento fermo e pacato tenuto in occasione di que1 terremoto dalle 
autorica pubbliche e if loro operoso e concreto impegno costituirono anche un freno 
efficace alle manifestazioni di massa di cordoglio e di concrizione esasperate, quali il 
protarsi delle processioni penitenziali, le pratiche di autoflagellazione, le prediche 
fiammeggianri di sapore apocalittico, le confessioni pubbliche, le spedizioni puniti- 
ve antiebraiche; manifestazioni viceversa, come si accennato, frequentemente re- 
gistratesi nel corso dei luttuosi eventi che avevano segnaco il secolo precedente e 
destinate a ricomparire su1 palcoscenico della vira pubbtica delle citta europee nel 
corso dei due secoli successivi. Dopo il sisma del 1456, insomma, I'impressione net- 
ta che abbastanza presto la vista anche emotiva della compagine sociale napoletana sia 
rientrata nei binari della normalita, senza neppure conservare nella memoria collecc- 
tiva traccia del trauma vissuto. La forza di penetrazione delle direttive e delle scelte 
politiche dello stato aragonese nei riguardi della societi civile napoletana e la capa- 
c i d  di permearne gli atteggiamenti e controliarne le reazioni appare dunque alta." 

3. La risposta data dallo stato e dalla societi al terremoto del 1456 non costi- 
tuisce comunque un'eccezione nei panorama mediterraneo di que1 periodo. Altri 
eventi sismici, verificatisi allora sotto latitudini anche lontane sembrano ricalcar- 
ne il c ~ ~ i o n e . ~ ~  

20. L pngameno araxoneri dpll'Arrhiviu d i  S. Niroln d i  Bari. 11 rezno d i  Alfgnro i l  Mnznanimi>. 
1441-1458,  ed. L. IDRA e V. SPERANZA, Bari 1992 (aMemorie e Documenci, 9n), n. 52, p.  182. 

21. B. FIGL~UOLO. Li7 pn"r6 dcl ~ m m o t o  m, cit., p. 171; ID.. 11 Immoto  del 1456, cit.. 1, pp. 
154-76. Sulla riruarione degli Ebcei del iegno in que1 periodo, v. A. SiLvEsTnl, G l i  Ebrei nrl r epu  da 
Napoli duranre 1s dominozione nrqonse, in vCampania sacias. 18 (l878), pp. 2 1-77; e V. BONA~ZOLI, 
G l i  Ehrri del re~nn d i  Napuli all'cporo delln bru upul$ione. 1: 11 periodo nrngonrrr 11456-1499), in * Archi- 
vio rrorico italiano.. CXXXVIl (1979), pp. 495-599. 

22. Si tralascia di norare. in querra sede, come analogo atteggiamento farse sovenre renuro da- 
s l i  rrati anche di fronre ad alrri e diversi cataclirmi narurali. V., comunque, pei la ferma e rerponra- 
bile p i z i o n e  renuca dalla repubblica di Veneria in occasione detl'atteso diluvio del 1524 e delle 
ruccerrive. conrinue epidemie di peste che falgellarono la cicra nel corro di que1 recolo. 0. Niccou, 
Pru/rri  popol lo nr l l ' l i~l ia  del Rinarrimeniu, Roma-Bari 1987, pp. 181-215. 



102 BRUNO FIGLIUOLO 

Nella norte di domenica 24 aprile 1491 un forre terremoto colpisce I'isola di 
Cipto, provocandovi alcune vittime e notevoli dannL2j 11 collegio canonicale e il 
clero della cattedrale di S. Sofia di Nicosia g i i  in precedenza avevano sollecirato 
I'aiuto finanziario del Senato veneziano, poiché I'edificio sacro risultava fortemen- 
te danneggiaro e minacciava r ~ v i n a . ' ~  Turra I'isola, d'altronde, appariva quasi di- 
sabitata e semiruta, spossata dalle continue operazioni belliche da cui era stara in- 
teressata nel corso degli ultirni anni, tanto che si rese allora oecessaria una richies- 
ta di legname e ferro -materie di cui essa risulrava sprovista- all'amministrazione 
centrale veneziana, per riparare molte abitazioni di Farnagosra.25 E' su quesra si- 
tuazione gia difficile che cade inopinato l'evenro sismico. 1 cittadini di Nicosia in- 
viano subito a Venezia il francescano Marco da Creta pet sollecirare aiuti finaoziari 
per la catredrale, danneggiata molto I'importanza straregica del luogo, curando un 
piii veloce ripristino delle fortificazioni della citt i  di Famagosra. Si decide percib, 
il 13 agosto del 1492, di  stanziare allo scopo 3600 ducati a biennio sui provenri 
defla Camera di Nico~ia . '~  

Le riparazioni procedevano celermente ma sui lavori gravava sempre lo spettro 
delle difficolri economiche. Per raccogliere la maggiore quantita di danaro possi- 
bile, la Carnera cipriota si gettb in una serie di arrischiate operazioni finanziarie, 
tanto da richiamare I'attenzione del Senato veneto, che il 30 agosto 1493 le invib 
una dura lettera di rirnprovero, accusandola di una gestione eccessivamenre auda- 
ce, «cum far sconri, comprar bollete, non scuoder né far i pagamenti in la Carnera 
predicta, cum molte altre confusion et desordeni>i." 11 porere cenrrale, evidenre- 
mente, delegava anche finanziariarnente all'organo amministrativo periferico pik 
prossirno -in questo caso luogotenenre e Camera- la gestione degli affari pubblici 
in sede locale ma non rinunciava cerro alla propria funzione di controllo. 

23. La resrimanianra piii r ica  e circosramiara rull'evento. giunra a Venezika arrnverso lerrere 
porrate da un cavaliere di S. Giovanni, proveniente da Rodi, e da1 parrono di una nave salpara da Ci- 
pro il piorno ruccerrivo all'evenco sirmico, e da 11 rrarmerra a Milano rramire una lerrera pervenuraci 
in copia caeva (ASM, Sforzesco 646). 8 rrata reperica recenremenre da rhi rcrive ed 5 in corso di pub- 
blicarione nel ruo Exrerpta rypriac hirrurine a6 ineditii monumentir exarara, negli acri del convegno in- 
rernacionale su Mé~hudu d'Expnnrivn ri Techniquei & Dominotien dan, Ir Monde hféditerr,zoém ( X l h e -  
XVIhii s ik lu) ,  svolrori a Tolosa da1 21 al 23 magpio del 1991. Sull'evenro sirmico cf. pure G. Htu, 
a Hirtory o/ Cyprur, 4 vall., Cambridge 1948-52, 111, pp. 819-20 e bibliogiafia ivi cit.; e Chronirn 
Byzantina Brwiaa ,  ed. P .  S C H ~ E I N E ~ ,  3 voll., Wien 1975-79 (.,Corpus Fonrium Hisroriae Byzanri- 
na, Xllll-3x), 1, p. 212, e i l  relativo commento (11, pp. 528-29). 

24. ASVe, Senaro Mar 13, f. 47v, deliberarione del 27.5.1491. 
25. Ivi, ff. 51"-60r, deliberarione del 17.5.1491. 
26. 11 documenta ivi conservaro, ff. 73"-74r, fu edito con qualche frainrendimenro in L. OE 

MAS Lnr~ie ,  Dorummtr nouvrux >manir depteuvu 2 I'hiiroin dc Chypre rurrr le rignr de* princrr de In m i -  
son de Lurifnan, in -Collecrion de Documenrr Inédirr sur I'hisroire de France. Mélanges Hiscoriquer. 
Choiv de Documenrr. IVx, Paris 1882, pp. 337-619, a p. 559. 

27. ASVe, Senato Mar 13, ff  75"-76r. 
28. Ivi, ff 93"-94r. 
29. ASVe. Senato Mar 14. f. 21". 
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La ricostruzione, in ogni caso, ando avanti, e almeno il grosso dei lavori di ris- 
trurturazione pub dirsi terminato ben prima del preventivaro termine di quatrro 
anni. Gia il 21 febbraio del 1494, infatti, iI Senato veneto, nell'inviare istruzioni 
per la difesa al suo luogotenente a Cipro, nota con compiacimento come ora, dopo 
i lavori, la citta di Famagosra appaia davvero inespugnabile. Contemporaneamen- 
te, pero, raccomanda anche al suo agente di accelerare e concludere i lavori di ri- 
pristino della maggiore almeno defle due torri «seu fortiiiciisn di Paphos, pure 
rovinate da1 terremoto; cosi come di una delle torri del castello di Kerines, fortez- 
za di somma e notissima importanza s t r a t e g i ~ a . ~ ~  

4. Una situazione per molti versi analoga vediamo presentarsi negli stessi an- 
ni a Rodi e in alcune isole limitrofe, tutte sottoposte all'amministrazione dei Ca- 
valieri di S. Giovanni. Anche in questo caso, alcuni eventi sismici di una cerca in- 
rensiri colpiscono dei territori g i i  lungamente provati dall'assedio della flotra e 
dell'armata turca, aggravandone lo stato. Tra il 15 marzo e il 20 dicembre del 
1481, appena un anno dopo che i Turchi ebbero-levato l'assedio dalle sue muta, 
I'isola di Rodi fu colpita da cinque forri scosse di terremoto, che provocarono mol- 
ro panico e qualche crollo. 11 cardinale Gran Maestro, che era allora Pierre d'Au- 
busson (in carica del 1476 al 1503), interpretando il sisma come un chiaro segnale 
dell'ira di Dio provocata dai continui peccati degli uomini, emano gia il successi- 
vo 9 di  gennaio una bolla solenne, che sanzionava molto duramente tutta una se- 
rie di delirti sopratrutto contro la morale. Pih in particolare, si inasprivano le pe- 
ne contro i blasfemi, gli usurai, gli adulreri, i concubinari, i ruffiani, i falsari, i 
giocatori d'azzardo e i sodomiti; contro chi formulasse incantesimi u sortilegi, in- 
vocasse glis spiriri maligni o provocasse volontario aborto. La ricostruzione, inizia- 
ra pochi giorni dopo l'ultima scossa, grazie al concorso generalizzato di tutri gli 
srrati sociali della popolazione, procedé con grande celerica, e le ferite provocate 
da1 sisma furono ben presto rimarginate.". 

Una dozzina d'anni pih tardi, il 18 ottobre del 1493, un'ora prima del tra- 
monto, un violentissimn terremoto colp> l'isola greca di Kos tadendo al suolo le 
abitazioni e le fortificazioni del capoluogo e dei centri castrali di Antimahia, Pilio 
e Kéfalos, e le vicine isoletre di Leros e Kalimmos, tutte soggette al dominio degli 
Ospedalieri, mietendo ovunque innumerevoli v i t ~ i m e . ~ ~  Nella scessa Rodi e nel 

30. Ivi, f.  31": =Ex duabus ruriibur reu fortiliciir Paphi, ruiniir e* rerremotu pene rarum ro- 
rruit er aliud indiger, ali quali repararime commirrarur regimini nosrro Cypri, quad reparaii et re- 
aprari faciar mniorem dicrarum rurrium, quod ex lapidibw alreriw collapre, er que nulliur erar im- 
porranre, facile et cum parva admadum impensa fieri porerir [...] Demum caprum sir, er manderur 
regimini, ancedicturn, quod quondam rurrim casreili Ceriner scindiruptam [?J inrrauraii quampri- 
mum facianr, ob summvm imporranriam illiur loci, unicuique norissimam». 

3 1 .  G .  BOSiO, Dell'lsrorio della Sacra Religiunc ct Illurrririimn Militia di inn Girivnnni Gnerolimi- 
[ano, 2 voll. in 3 romi, Roma 1594-1602,1111594), pp. 349->9,351 e 353.14. la bolla del 1481 é 
edita piU avanri, in Appendfce. 

32. Resoconro del risma ;vi. pp. 418 sr.; e in A. LurrnEu, Thi Lntw Hirrory of lhr Maurrolejon 
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castello di S. Pietro (oggi Bodrum, in Asia Minore) si lamentarono dei cr01fi.~~ La 
presenza, presso la Biblioteca Nazionale di Malta, di quasi tutti i registri delle se- 
duce del Consiglio dell'ordine di S. Giovanni in quegli anni, permette oggi di 
consultare l'intero dossier delle deliberazioni prese in occasione di quell'evento, e 
di ripercorrere giorno per giorno e voce di spesa per voce di spesa turco I'itw am- 
ministrativo della ricos~ruzione.~~ 

Fra' Tomrnaso di Provana, luogotenente del gablivo di Kos, il genovese fra' 
Edoardo da Carmandino, invib immediatamente avviso del luttuoso evento a Ro- 
di, presso il cardinale Gran Maestro -Pierre d'Aubusson- e il Consiglio, chieden- 
do pronti soccorsi e aiuti per i superstiti, che si trovavano in quel momento anco- 
ra in stato di choc. L'organo istituzionale, ricevuta la notizia del sisma, si riuni 
immediatamente, gih il giorno 22, stabilendo di ordinare al baglivo della Morea, 
fra' Reginaldo di Saint-Simon, capitano generale delle galee dell'ordine. che in 
quel momento risultava incrociare con i suoi legni al largo dell'isola di Leros di 
recarsi subito a Kos per prestare alle popolazioni terremotate i ptimi aiuti, e di 
trattenervisi finché non avesse ricevuto nuove i~truzioni.~' Identico ordine venne 
impartito alla grande nave ammiraglia della flotta dei cavalieri." 11 giorno succes- 
sivo, 11 Consiglio decise di inviare nell'isola pih colpita tutte la triremi che incro- 
ciavano nei pressi di Leros e Kalimmos, e anche una caravella biscaglina che si 
trovava allora alla fonda nel porto di Rodi, al comando di fra' Paolo di Cola, con il 
compito di trasportarvi i medici e i chirurghi dell'ordine con una buona scorta di 
medicinali; e inoltre 500 travole d'abete veneziane per erigere baracche di fortuna 
e permettere di effettuare le prime riparazioni alle rnura; alcuni mulini a trazione 
manuale e animale, per consentire la panificazione anche in condizioni di emer- 
genza; e un cerco quantitativo di vino e altre vettovaglie. Nella medesima seduta 

ond itr Utiliznliun in  rhr Hurpirizlln Cnrtle al Bodunn, parre Il di K. JEPPESE e A.  LUTTRELL. The 
Wririm Suumr and ihrir Archeologiral Background, vol. II di Tbc Maurrulrion at H~alikzrna~res. Rrpurrr of 
rbe Daniib Avcb~<~/o~irn/ ExpIdirion re Bodrum, a cura di K. Jepperen. 2 vol!.. Capenaghen-Aarhus 
1981-86 (~Jut land Archeological Socicry Publications, XVir). pp. 1 13-215, in specie a pp. 165-67. 
dove si iporirra canvincentemence che fu proprio il sisma del 1493 a provocare la definitiva rovina 
del celebre Mausoleo di Alicatnasso (Bodrum. in Aria Minore) e I'utilizzazione del suo materiale la- 
pidw da parre degli Orpedalieri, che nella citri rtavana erigendo que1 forte e grande castello che an- 
cor oggi ne caratterirza il paeraggio. 

33. D. MALIPIESO. Annali wnui. Parrr quorra. Dei rurre,si &//S nnviprione per conlo d i  rcmnmri, 
in ~Archivio rrorico italiano., VI112 (L844), pp. 613-49. a p. 627: .Quert'invernata 6 sth gran rere- 
moto su I'irola de Rhodi. e gran parre della muraglil della fortezra 6 ruini, e molre posresrion 
dell'irola 6 andae rorro aquax. Sul rastel10 di S. Pietro, v. pik avanti. 

34. 11 materiale qui utilirrato sraro quasi rutro inventaiiaro in Cntalvguc o/ {he Rerurdr ofrha 
Ordn "/SI.  John o f J n ~ ~ a l m  in rhe Roya¡ Molla Library, vol 11, parre 1 (Arrhioa 73-83), a cuca di J. 
Mi72.1, Malra 1970. Ringrario Anrhony Lurrfell che mi ha genritmenre regnalaro tale materiale, in- 
viandomene per di pik buooa parte in forocopia. 

35. NLM, Arch. 77, f. 110v. 
36. Ivi. ff. lL9v-111r. 
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si dibarté anche il problema finanziario sollevaro dall'improwisa calamita, chie- 
dendosi chi fosse tenuto a pagare le spese della ricosrruzione. Si sosrenne da parte 
del Consiglio che esse dovessero essere addebirare al Carmandino, ucui dicta pre- 
ceproria [ =  Kosl collata esr er  commendara, et non super communem thesau- 
rum.; ma Raffaele Zucca, commissario e procurarore del baglivo assente, abierto 
che non si rratrava, nel caso specifico, degli obblighi di normale manutenzione 
delle opere forrificate, cui il baglivo era effettivamenre tenuto e cui il Carmandino 
aveva del resto sempre farro fronre con encomiabile zelo e regolarirh; ma che ci si 
trovava di fronre ad un acasus qui conringir, esr inopinarus et forruirus, cui hu- 
mana facultas non sufficitn. Ogni decisione venne allora rinviara, necessitando la 
quesrione di essere maggiormente ponderara; si estabili soltando che enrrambe le 
parri si sarebbero dovure impegnare nella spesa. A rempo e luogo opportuni si sa- 
rebbe poi deliberar0 se le incombenze financiarie sarebbero dovure gravare su1 u- 
sor0 del baglivo o su quello generale dell'ordine." Conremporaneamente, furóno 
indetre pubbliche e solenni processioni nella citt i  di Rodi e in rurra I'isola per il 
successivo venerdi 25 (da rimandare alla domenica 27 in caso di malrempo), allo 
scopo di placare I'ira di Dio e impetrarne il pe~dono. '~ 

11 lunedi 26 orrobre il Gran Maestro, ricevure nuave lettere da Kos per mezzo 
delle quali lo si informava che le rovine parire dall!isala erano assai pib gravi di 
quanto si fosse immaginato in un primo momento, viinvib un'alrra nave, il &le- 
one di Raffaele Zucca, procurarore del Carmandino, su cui viaggiavano ancora 
800 ravole ~ a d  faciendum habiracula pro populo Anrimachieu, un <aprotomagister 
muratora e un numero imprecisato di muracori, inservienti e schiavi, con il com- 
pito di riedificare nel pib breve rempo possibile le case crollate nei castelli di Kos 
e di Anrimahia, appronrando intanto delle baracche nellapLaten di Kos. A dirigere 
curte le operazioni di soccorso e di ricosrruzione venivano designati il baglivo de-. 
Ila Morea e capirano delle galee, Reginaldo di Sainr-Simon, e il reverendo drape- 
riur Emerico di Spalle~. '~ 

Tre giorni pih rardi, il 29, venne deciso di dilazionare di un anno, a partue 
da1 1 ." di novembre, il pagamento delle rasse dovure dalle popolazioni colpite da1 
sisma, ande evitare che esse, scoraggiate e spavenrate, abbandonassero I'isola e si 
rrasferissero altrove. Le imposte, dunque, sia pur con rirardo, sarebbero esrate co- 

37.  Ivi, f. 1 1  l ~ .  
38. Ivi. fi. 1 11"-112r. Atle procesrioni, in onore di Dio, della Vergine e di s. Giovanni, enno te 

nuri a purrecipare rurri gli abicanri, sin quelli di rito latino che greco. Esse, prtendo dalla barilica di S. 
Giwanni, sarebbero dovute discendere sino all'oiatorio di S. Maria della Vitroria (dopo la cui demoli- 
zione non restano che alcuni archi all'ingresso del pono), dove si sarebbe celebrara la mesra da pane di 
un prelaro larina e del mecropolira greco; sarebbero dovure poi wcire dalla cirt5attraverso la porta k 
Coqino (aggi di Kwbinoi) per raggiungere la chiesa di S. Maria Hclmunirrie, alla quale si sarebbe rivol- 
ra una suplica, reguira da un sermone edificante al popolo, pronunciar0 in greco da1 venerabile Gia- 
vanni di Chio; esse sacebbero poi rienrrate in citth per terminate finalmente al castello dei cavalieri. 

39. Ivi. f. 1 1 2 ~ .  
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munque esalte. Del pari, nel documento si specifica anche che le tavole di legno 
inviate nell'isola sarebbero state pagate dalle medesime popolazioni. In un secon- 
do momento si sarebbe comunicato loro se I'importo dnvuto sarebbe stato da ver- 
sare al gran percettore del tesor dell'Ordine o al tesoriere del procuratore di Kos.~' 

Nella seduta del 4 novembre venne poi deliberato di iasciare a guardia 
dell'isola le navi inviateve non piu per un mese, come inizialmente si era pensato, 
ma per tre, sino al 17 gennaio, con el compito di fare la spola con Rodi per rifor- 
nire le popolazioni terremotate di biscotti e pesce   al ato.^' 

Alcuni giorni dopo, Reginaldo di Saint-Simon e Tommaso di Provana, coor- 
dinatori dei soccorsi, scrissero al Gran Maestro per avvisare che le fnrtificazioni 
dell'isola di Kos erano talmente danneggiate da non poter in algun modo garanti- 
re la difesa delle popolazioni dalfe incursioni di eventuali corsari e men che meno 
da un attacco della flotta turca, che si prevedeva del resto prossimo. Essi consi- 
gliavano perranto, dopo attento sopralluogo e in cio confortati da Emerico di Spa- 
lles e da fra' Costanzo de Operris, castellano di Antimahia, di ricostruire quest'ul- 
timo castello su1 colle chiamato Cochinocremo, non lontano da1 precedente insedia- 
mento ma pib adatto di quelln alla difesa per la sua pnsizinne naturale, facile da 
raggiungere anche con i pesanti carri di materiale edilizio e peri di pib ricco di ac- 
qua. 11 d3Aubusson e il Consiglio, allora, che avevano ricevuto tale lettera il 5 di- 
ciembre, nella seduta di que1 giorno e in quella successiva del giorno 12 stabiliro- 
no una drastica riduzione del modiatico, una tassa in natura dovuta allo stato dai 
parichi dell'isola a tito10 angariale; sollevarono poi da qualsiasi imposta colui che 
vi aveva in appalto I'uso dei mulini, purché lavorasse a pieno regime, senza pre- 
tendere donativi e pagamenti dai cittadini; richiesero inoltre al luogotenente del 
Carmandino di  fornire una srima delle vitrime del sisma; diedero infine mandato 
ai responsabili delle operazioni di provvedere il pib presto possibile alla riedifica- 
zione del castello di Kos. Quanto aquello di Antimahia, il cui barbacane, collega- 
ro al corpo della fortezza, era totalmente crollato, si delibero di approvare la pro- 
posta ricevuta e di farlo ricostruire su1 colle vicino, in una posizione giudicata pib 
comoda e forre; e di rifornirlo con uarma et municiones, lancee, baliste, brigantine 
et alia contenta in memoriali qui fuit datum venerando domino admirato conser- 
vatori generalin. Le spese, in ragione del «magnus pondusn dell'impresa, sarebbe- 
ro state parte a carico del Carmandino, il cui procuratore, Raffaele Zucca, avrebbe 
dovutto versare 500 fiorini di Rodi, di cui 50 al momento, traendoli dai provenri 
della sua percettoria; e parte da chiunque altro, a giudizio dello stesso Zucca, 
avesse potuto contribuire aila spesa anticipando del danaro che gli sarebbe poi sta- 
to restituito da1 tesoriere o da1 percettore generale. Nel verbale di tale decisione si 
trova pero registrata in calce propio la protesta del tesoriere general «super om- 
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nibus predictis impensis*, relativamenre alla cui deliberazione egli vedeva lesi gli 
< A r a  T h e s a ~ r i » . ~ ~  

1 lavori procedettero alacremente nei rnesi successivi, senza ulreriori interventi 
da parte del Gran Maestro, all'infuori di quelli di ordinaria amminisc~azione.~~ 
Circa un anno pih tardi, verso il declinare del 1494, trascorsa I'emergenza e ripa- 
rati i danni pih gravi, si iniziarono a tirare le somme delle operazioni di ripristino 
effettuate e a valutarne i costi. 11 6 novembre il Consiglio stabilisce di cominciare 
a discutere con il Carmandino circa la divisione delle spese sino a quel momento 
sostenute. Lo stesso giorno si riconosce pero che I'opera di ricostruzione e restauro 
delle localita terremotate non pub dirsi ancora completata, sicché il Consigiio, pur 
consapevole dell'enorme peso finanziario che si assume, decide di inviare in loco al- 
cuni viritatores e commi~sarii, tra i quali lo stesso Carmandino, per rendersi meglio 
conto della situazione e p ~ o w e d e r v i . ~ ~  La disposizione viene ribadita e specificara 
il giorno 11, allorché il Consiglio decide che la missione sara affidata al baglivo di 
Morea, Reginaldo di Saint-Simon, e al priore d'Irlanda e luogotenente del Gran 
Maestro, Giovanni d'Avalon, ai quali spetta il compito di ispezionare accurata-' 
mente tutte le localita colpite da1 sisma e di approntare un'esauriente relazione 
scritta della visita. Oltre al Carmandino, che, si specifica, agira nomine JUO, partira 
con loro un procuratore del Tesoro, «qui, nomine ipsius, jura Thesauri pergeat de- 
fendarque et agat»; un medico e un pope greco, *ratione communicacionis idio- 
matis et provisionum rerum et ad populi animos movendum et exorandum»." 

11 28 novembre del 1494 il Tesoro dell'ordine presenta i l  conto circostanzia- 
to, articolato per singole voci, delle spese sino a que1 momento sostenute per le 
operazioni di soccorso fornite alle popolazioni terremotate; spese di cui esso si di- 
chiara creditore nei confronti del baglivo dell'isola, I'ormai ben noto Edoardo da 
Carmandino, il quale, per di pih, era tenuto a versare al Tesoro 1250 fiorini 
all'anno di pensione per la commenda di Kos: una cifra che, com'era esplicira- 
mente sancito dalle costituzioni capitolari, doveva essere pagorta comunque, an- 
che in caso di guerra, devastazione, rovina o iattura di altro genere. La proprieta 
del130rdine cedute in commenda (precettorie o baliaggi) erano infatti gravate da 
tasse, che venivano versate in ciascun priorato da1 commendatario al alcuni rice- 
vitori del Tesoro. Tesoro che si proclama dunque creditore nei confronti del Car- 
rnandino anzitutto per la pensione dell'anno 1494 e per parte di quella del 1493, 
per un ammontare complessivo di 1557 fiorini, 6 asperi e 12 denari. Si ricordi 
che ogni fiorino era in quel periodo composto di 20 asperi, che a loro vnlta si di- 

~. 42. Ivi. ff. 113~-116r  e 114"-115~. 
-..43. 11 30 dicembre 1493, per erempio, egli dispone i l  prorrimo swirendamenro delle imbarca- 

zioni inviate a difesa e soccorro di Kor, i l  cui turno di rervirio, come si ricorderi. sarebbe scaduro il 
17 gennaio del 1494-fivi, f. 117rv). 

44.  Ivi, ff. 136~-L37r. 
45.  Ivi, f. 138 r. 
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videvano in 16 denari ciascuno. Al baglivo genovese vengono poi addebirare le 
500 cavole d'abete veneziane inviare a Kos il 23 novembre dell'anno precedente, 
per un rotale di 150 fiorini, pari a SO ducati veneziani (1 ducaro = 3 fiorini), in 
ragione di 10 ravole a ducaro. Egli dovri ancora restiruire 34 ducari veneziani, 
cioe a dire 102 fiorini, consegnari da1 baglivo di Morea Reginaldo di Saint-Si- 
mon al suo luogorenenre nell'isola, Tommaso di Provana, «per principiare de 
nertegiare er aplanare lo casrello et alrre reparacionen; 126 fiorini, 13 asperi e 4 
denari per vari mareriali e utensili inviari a pib riprese a Kos: ferro, acciaio, pali 
di ferro, picconi, zappe, due carrerre, alcune mazze di ferro e alrre acose minu- 
te»; 185 fiorini e 5 asperi per mareriale bellico ricevuro de Raffaele Zucca per 
mano del governarore dell'artiglierie del Tesoro (salnico, polvere da sparo per 
bombarde, filo di bale~cra;'~ e infine, como arresrato da una ricevura di mano de- 
110 stesso Zucca consegnara al medesimo governatore, 40  fiorini per 50 lance 
lunghe e 30 «lance da mano., curte al prezzo di 10 asperi I'una, 150 frorini per 
100 spade, pagare 30 asperi ciascuna, e 10 fiorini per due casse di passarori; il 
tutro, per l'ammonrare di 200 fiorini, inviaco a Kos sulla caravella di Paolo di 
Cola. 11 rocale delle cinque parrire di merci, quindi, sari di 763 fiorini, 18 asperi 
e 4 denari. 

11 lungo elenco dei credirici marurari da vari personaggi, di cui si chiede ora al 
Carmandino, continua con la lista delle sperrambe vanrare dalle imbarcazioni di 
soccorso: 1712 fiorini sono da lui dovuri a fra' Francesco Casraldo per il soldo di 
due mesi da corrispondere all'equipaggio della galea del baglivo di Morea da1 
momento in cui essa era salpata da1 porro di Rodi (17.9-17.11.1493); 588 alto 
stesso per 34 canrari di biscotro rransporraro a Kos, in ragione di 17 fiorini e 10 
asperi per canraro; 766 fiorini, 10 asperi e 4 denari a fra'Raimondo Fluviano, per 
il soldo di due mesi della gente della sua galea, a parrire del 17.9.1493, giorno 
in cui aveva levaro le ancore da Rodi; 176 fiorini allo stesso aper lo pagamento 
de li galeori a quelli che non sonno condemnari a morren; 1439 a fra'friacomo 
Aimer, che li aveva consegnari a Reginaldo di Sainr-Simon per el pagamento 
dell'equipaggio della sua galea per i due mesi successivi (da1 18.11.1493 al 
18.1.1494), specificando che nella somma nnon si comprende le spese del corpo 
dela galera né de li frari né eriam Dio li frusrramenti ma solo le spese er stipendio 
deli seculari» che vi sono imbarcari; 568 fiorini e 15 asperi per 32 canrari e mez- 
zo di biscotco forniro alla stessa galea durante que1 periodo a pib riprese, in ra- 
gione di 17 fiorini e 10 asperi a cancaro; 1563 fiorini, 6 asperi e 8 denari ancora 
a Raimondo Fluviano per il soldo della sua galea, rimasta per altri quattro mesi 
(17.1 1.1493-17.3.1494) alla fonda nel porro di Kos a presrare soccorsi; 352 fio- 

46. Pih in parricolare: Primo roroti 71 di bona polvere a florino 1 per rorolo = f.71 a,-d.-: 
Irem 300 mazi di filo di balerrra a d. 12 I'uno = f. 11 a.5 d.-; 
Irem per 4 case di parsarori a florini 5 I'una = f. 20 a,-d.-; 
Irem roroli 83 di fino ralnirco a flotino 1 per rorolo = f. 83 a,- d.. (Ivi, f. 140w.). 



TERREMOTI. STATI E SOCIETA NEL MEDITERRANEO 109 

rini per il pagamenro dei galeorti non condannari a morte imbarcari sulla mede- 
sima nave; 111 fiorini, 2 asperi e 15 denari a Giovanni di Casaro, rimborso di 
quanro da lui pagaro il 29.1 1.1493 alla genre imbarcara sulla caravella di Paolo 
di Cola, tra i quali erano anche alcuni muratori e masrri d'ascia, per 15 giorni di 
lavoro, cui sono de aggiungere 56 fiorini, 10 asperi e 8 denari spesi rper lo bis- 
corro, vino er pili alrre vicrualie per la genre de dicta caravella per lo predicro 
viagio,,; altri 205 fiorini al medesimo equipaggio per i l  pagamento di un secon- 
do viaggio, pili 159 fiorini e 10 asperi dovuti per il suo vetrovagliamento; ed in- 
fine, ancora 370 fiorini, versari i l  2 gennaio del 1494 a favore dei medesimi ma- 
rinai, salario toro dovuto per le presrazioni offerte nei due mesi successivi al 14 
dicembre 1493, cui erano da aggiungere, com di consuero, 98  fiorini pagati per 
il loro mantenimenro. 

Tutre quesre spese -il Consiglio ci reneva a farlo presente- erano state delibe- 
rare in pieno accordo con Tommaso di Provana, luogotenenre del baglivo di Kos, 
e si erano rese necessarie per evitare la fuga in massa delle popolazioni terremora- 
re, che si sentivano indifese e insicure; fuga che avreble lasciaro it  commendarari 
del curro spogliaro delle sue entrare. Si era insomma incervenuri anche nel suo in- 
reresse, e quesra era la ragione principale per la quale egli era tenuto a saldare rur- 
re le spese sostenute per organizzare i soccorsi. Pero, «per questa volra lanlutn, la 
quale non sia in consequencia. -come perentoriamenre piacque al Consigfio di es- 
primersi-, si delibero che «le spese declarire per le quarro parrire facre per dui 
mesi primi a ragione de le dicte galere., il cui ammonrare risulrava di 3249 fiori- 
ni, «siano sopra lo commune rhesoron (i 1712 fiorini pih i 588 del vettovaglia- 
mento dovuri a Francesco Casraldo per le spese della galea del baglivo di Morea e 
i 766 fiorini, 10 asperi e 4 denari, pih i 176 di vetrovaglie, dovuri a Raimondo 
Fluviano per fe spese della sua galea), le alrre spese facre per li alrri mesi se- 
quenri de dicte due galere et de la caravella», per un rotale di 4893 fiorini, 4 as- 
peri e 15 denari, vengano invece. pagare del Carmandino, il quale, in verira, risul- 
tava per varie ragioni (partiramente specificare) a sua volra credirore nei confronri 
del Tesoro dell'ordine per la somma di 1418 fiorini, 2 asperi e 15 denarL4' 

Riepilogando, Edoardo da Carmandino risulra debitore nei confronri del Te- 
soro di 1557 fiorini, 6 asperi e 12 denari dovuti a rirolo di pensione; di 763 fiori- 
ni, 18 asperi e 4 denari dovuri per il pagamento delle merci inviate nelle isole re- 
rrernotare; e di 4893 fiorini, 4 asperi e 15 denari dovuri per il rimborso delle spe- 
se vive (salario e victo dei marina;) sostenure dai capitania delle imbarcazioni de- 
putare all'opera di soccorso, per un rorale di 6214 fiorini, 9 asperi e 13 denari, cui 
si sarebbero dovuri sottrarre i 1418 fiorini, 2 asperi e 15 denari di cui egli risulta- 
va creditore nei confronti del Tesoro generate dellSOrdine. Al rirar delle somme, 
quindi, egli avrebble dovuro versare 4796 fiorini, 6 asperi e 14 denari. 
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Non meraviglia che, venuto a conoscenza delle deliberazioni el Consiglio, il 16 
dicembre del 1474 egli interponesse immediato apello al Gran Maestro e, in ulti- 
ma istanza, al Capitolo General dell'ordine, ritenendo che le cifre da lui dovute 
fossero decisamente inferiori. Appello che venne dichiarato inammissibile da1 Con- 
siglio nella seduta del 17 de diciembre, in quanto giudicato «contra formamn. Pochi 
giorni pih rardi, il 3 gennaio del 1475, il Carmandino cederte, desisrendo ufficial- 
mente e spontepropria dal proseguire nella protesta."' Evidentemente, era addivenu- 
to ad un accordo con il Consiglio, perché quest'ultimo, nella seduta tenuta il mede- 
simo giotno, in considerazione dell'impegno sempre mostrar0 del Carmandino «a 
fare le reparacione et fortificacione di essa insula et lochin (Kos, Antimahia, Leros e 
Kalimnos), intercede presso il Gran Maescro, che aveva sino a que1 momento soste- 
nuto il grosso delle spese erogate in difesa di Kos e dei suoi abitanti, minacciati dai 
Turchi e provati da1 terremoto, supplicandolo di voler la riscossione del proprio 
credito sino al successivo Capitolo Generale dell'ordina. 11 d'Aubusson accoglie be- 
nevolmente la preghiera, a parro che il Carmandino si impegni a riparare le fortifi- 
cazioni secondo le sue direttive, «e inteso che per principiare le dite reparacione et 
fortificacione lo dicto consegna et paga ex nunc» la somma di 2500 fiorini, uli qua- 
li, si dicto reverendo signor comandarore fati residencia a Langb, saranno dispesi 
per su mano, er si sari absente da Langb dicta somma sari consegnata a quello o 
quelli che ordineri e t  commerte&»; arbitri dell'orremperanza di tali disposizioni 
saranno <<li revetendi signori XVI capitulari del proximo Capitulo Generalen.19 

Sistemara in tal modo, con soddisfazione di enrrambe le parri, la quesrione fi- 
nanziaria, g i i  il 12 gennaio poté partire per le localiti terremotate la commissione 
di controllo g i i  istiruita all'uopo, e di cui facevano parte oltre al Carmandino, co- 
me si ricorderi, Reginaldo di Saint-Simon, baglivo di Morea, e Giovanni d'Ava- 
Ion, luogotenente del Gran Maestro, con il compito di sovrintendere alla ricostru- 
zione, con particolare riguardo alle opere di difesa, e di portare ovunque la solida- 
rieta delle aucoriti; solidarieti che doveva manifestarsi concretamente nell'offrire 
in dono la calcina per riedificare le case a quei sudditi cui il sisma le avesse dis- 
trutre, La loto visita avrebbe dovuro iniziare da Kos, da1 capoluogo, per prosegui- 
re con I'ispezione dei castelli di Pilios, Antimahia e Kéfalos, nella medesima isola, 
e concludersi a Kalimnos, Leros e al castello di S. Pietro (Bodrum).'" 

48, Ivi, f. 144r. L'Ordine ceneva due specie di Consigli: I'ardinario e il compito, entrambi prerie- 
duri da1 Gran Maestro o da1 iuo luogotenenre. Nel prima inrervenivana i cavalieri 'gran croci' e i capi 
delle retre lingue (i bali convenruali). 11 Consiglio compito, <-he era il Conriglio d'apello, era allargato 
ad altri due cavalieri, rcclri rra i pib anriani di ciarcuna lingua. 11 Capitolo Generale, a rua volta, era 
L'arsemblea di ulrima irtanza, nella quale ririedeva la suprema auroriri legislativa dell'ordine. 

49.  Ivi, f. 144 r-14Sr. 
50. Le parricolareggiarirrime irrrurioni (su mi v. pure G. Bosio, op. cit., 11, p. 422), redacte in 

francere, rono in NLM, Arch. 392, ff. 171r-174r. Si rrarta di uno dei regirrri conrenenti le bolle di 
cancelleria, vale a dire gli arri che i l  Gran Maestro, in ruo nome a unicamenre al Consiglio, faceva 
rpedire alla cancelleria muniti del bollo magirrrnle. 
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La relazione conclusiva della missione, redacta in francese come le istruzioni, 
fu letra e approvata in Consiglio, alla presenza degli inviati, il successivo 13 mar- 
zo." In essa si descrivevano, con estrema precisione nelle misurazioni e con dovi- 
zia di particolati tecnici, tutti i danni subiti dalle fortificazioni dei castelli visita- 
ti, e si indicavano, pure in maniera molto particolareggiata, gli interventi di ri- 
prístino o gli eventuali, parziali abbatimenti che sarebbe stato opportuno effetua- 
re prima di procedere alla ricostruzione. E' condotta in forma diaristica, dando re- 
soconto delle ispezioni svolte giorno per giorno, tra la mera di gennaio e quella di 
febbraio, in compagnia dei castellani delle rispettive localita. Si ttatta di registra- 
zioni del massimo interese da1 punto di vista storico-sismologico e soprattutto 
storico-architettonico, in quanto vengono fornite indicazioni tecniche molto pre- 
cise anche sulle concrete modalita della ricostruzione, in merito alla quale vi era la 
consapevolezza che occorresse tener conto del farro che le esigenze difensive -e 
conseguentemente i problemi che si ponevano algi ingegneri militari- proprio in 
que1 giro d'anni andavano molto velocemente mutando." 

1 lavori proseguirono quindi con rinnovata lena, secondo le direrrive indicate da- 
gli ispettori e approvate dal Consiglio, G i i  il S maggio di que110 stesso 1495 potero- 
no cosi essere ratificati nuovi accordi fiscali con gli abitanti del ~<castello novamente 
edificaron di Kalimnos, in base ai quali quei sudditi si impregnavano a pagare al com- 
mendatario di Kns, il 1 ." settembredi ogni anno, per ciascuna «dele case quale posse- 
deno, habirano et anno adesso preso ec haveranno et prenderanno in f&r.um intorno 
ala muraglia del predicto carello novo, et di quelle case che fusseno necessarie di edi- 
ficare et fare per defensione de dicta muraglia, una gallina et due asperi di Rhodi cu- 
trenti» per ogni casa possedura; un peso non certo eccessivo, e che corrispondeva a 
quanto essi etano gia tenuti a pagare per gli imrnobili posseduti nef castetlo vecchio. 

11 documento approvato in Consiglio & poi molto eloquenre nel mostrare che 
la ricostruzione non stava awenendo in maniera anarchica e disordinata ma segui- 
va un piano e delle regole precise stabilita da1 centro dello staro e non da1 baglivo, 
in quanto in esso si especificava che era si consentito a tutti gli abitanti di edificare 
nuove case all'interno del castella ma «unde parera ala Signoria pih oportuno et 
condecente ala utiliti del loco et popolo, lo quale sari a dicti habitanti consegna- 
to, distribuito et compartito per li nostri officiali in questo fare deputati, intellec- 
to che essi habitanti debiano habitare in case propinque ala muraglia d'esso caste- 
110 novo per defensione et guardia de dicto castello; et a questo fine siano costretti 
per lo castellano et officiali che saranno a venire».') 

Un paio di mesi pik tardi, il 12 settembre, in considerazione del fatto che 
persiste ancora la grande necessiti di riparare e fortificare i castelti di Kos, Leros e 

51. NLM, Arch. 77 ,  f. 11Srv. 
12.  NLM, Arch. 392,  f f  175"-179". 
13.  Ivi, f. 166rv. La decirione fu presa in seguito a una rupplica presenrata da1 pope Nicon in 

rapprerenranza degli vbiranri del carrella nuovo di Kalimor (NLM, Arch. 78, f .  22"). 
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Kalimnos, il Gran Maestro prende ancor pih decisamente I'iniziativa, sostituendo- 
si completamente al Carmandino, e ne invia nelle zone terremotate, in qualiti di 
procuratore, visitatore e commissario, il luogotenente Tommaso di Provanna, in 
quanto «commissario experto, pratico et diligente in exercitio de la dicta locum- 
tenenza er executione de le dicte fortificatione et  repararionen, con I'autoriti di 
pretendere che i lavori siano svolti secondo le sue is~ruzioni. '~ 

Edoardo di Carmandino, ormai di fatto essautorato dalle decisioni pih impor- 
tanti in merito alla ricostruzione di que centri, probabilmente perché impossibili- 
tato a far fronte alle spese crescenti necessarie allo scopo, un mese pih tardi, il 13 
ottobre, restituiri aoche formalmente il suo baliaggio nelle mani del Tesoro, e 
quindi sotto il controllo diretto del Gran Maestro. 11 Consiglio, allora, valutato lo 
stato di debolezza in cui ancora versavano i castelli di quelle isole a causa del te- 
rremoto, pregb il Gran Maestro di voler assumersene anche di diritto la cura, in 
quanto unica persona io grado di provvedere a quelle spese; cib che il d'aubusson 
accettb di fare, a pacto che I'Ordine lo aiutasse anche finanziariamente nel caso i 
Turchi avessero posto l'assedio a quelle regioni." 

Egli diede allora nuovo impulso e utteriore slancio alla ricostruzione, ammonen- 
do un'ultima volta il 30 agosto del 1496 le popolazioni di que1 baliaggio a termina- 
re in fretta di edificare le loro abitazioni all'interno del castello di Kos, por meglio 
fortificar lo.'^' l'uttima notizia relativa ai lavori svoltisi in quelle zone a seguito del 
sisma. Poco dopo quella data essi possono dirsi conctusi. Un anno pih tardi, infatti, 
il pellegrino senese Bonsignore Bonsignori, che si trovb a transitarvi, scrisse che la 
citt i  di Kos vera tutta per teremoti ruinata, che una casa sola non vi era restara in 
piedi; et di gih il Gran Maestro I'havea rifatta tutta achanto alla vechia,,." 

5. A differenza che nel corso del secolo precedente, durante la seconda meti 
del Quattrocento le compagini statali piii disparate (regno di Napoli, repubblica 
di Venezia, ordine di S. Giovanni) inrewengono com tempestiviti in caso di sisma 
che colpisca un territorio loro soggetto, prima controllando e incanalando in for- 
me ortodosse le reazioni emorive delle popolazioni e poi guidando la riconstruzio- 
ne. Si organizzano cost processioni propiziatorie e confessioni pubbtiche, si ema- 
nano provvedimenti legislativi di soleone struttura sermoneggiante e di intenso 
sapore integralisrico, come quelli di Rodi del 1481; ma soprattutto si staoziano 
fondi con i quali si provvede a ripristinare prontamente gli spazi pubblici e le for- 
tificazioni danneggiate. Tranne che nel caso della cattedrale di Nicosia, invence, 
sembra che la ricostruzione degli edifici ecclesiastici non venga mai effettuata per 
iniziativa statale né,con danaro pubblico, coso come quella della abitazioni priva- 
te; ai sudditi vien tutr'al pih concessa una proroga nell'esazione delle imposte. Lo 

54. NLM, Arch. 372. f. 164r. 
55. G. Bosio. q. d., 11, pp. 426-27. 
56. NLM. Arch. 78, f. 63". 
57. BNF, Magliabechiano XIII, 93. f. 31r 
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stato interviene pero ralvolta anche in questo campo per ragioni srrategiche e di 
sicurezza, sovrinrendendo in qualche caso -come quello di Kos- alla rapida ricos- 
rruzione dei cenrri urbani secondo piani e direttive presrabilire. 

La penerrazione dell'inrervento statale, pero, anche in quesro periodo non 
sembra essere sempre uniforme ma pub palesarsi ralvolta pih debolmente, magari 
in aree periferiche o dotate di forre autonomia amministrativa. Le conseguenze del 
terremoto aquilano del 27 novembre 1461, cosi, vengono assorbite solo con diffi- 
colta dalla societh civtle citradina, nella quasi totale assenza -e comunque nel si- 
lenzio- degli organi centrali e periferici dello sraro." 

L'evento sismico provocó nella citta abruzzese il rincaro di molti beni di pri- 
ma ncessita, in specie di quelli delle verrovaglie, delle quali si temeva prossima 
la carestia, della carne (essendo stati gli animali poco curari) e della legna da arde- 
re.'9 La ricostruzione paré lentamente iniziare dopo alcuni mesi in virrh della ge- 
nerosita di molri privati cirtadini, che si rassarono o addirirtura vendettero loro 
beni per reperire il danaro necessario a riparare chiese, mura e c a ~ r e l l i . ~ ~  Grazie 
all'impegno del vescovo, Amico Agnifili, gia nel corso del 1462 poterono essere 
ripristinate le mura esterne pericolanti della ca~tedrale;~'  ma non rutti gli edifici 
sacri cittadini danneggiati da1 sismagodertero di uguale fortuna. La basilica di S. 
Bernardinol, che era allora ancora in costruzione, sub? il crollo di due grandi co- 
lonne che soreggevano la cupola, cui si srava lavorando, e di  quatrro alrre colon- 
ne, sicché fu necessario abbarrere gran parre di quanto gia erecto. II perdurare de- 
Ile scosse sino al marzo dell'anno successivo scoraggib coloro che intendevano ri- 
prendere immediatamente i lavori, e all'opera, complici soprawenute difficolrh fi- 
nanziarie, non si rimise mano che due anni pib tardi, nel 1464." Sulle ali di un 
rinnovaro fervore religioso, la carica di depositario della fabhrica della chiesa fu 

58. Per la descrizione dei danni provocari del sirma, v. la letrera del 15 dicembre 1461 inviara 
a Francero Sforra da1 suo agente a Napoli Filippo Malombra (ASEM, Sforzesco 207, rc. 199-2001; cf. 
pure la Cmnnra delle rorr dell'Aquila dall'mnu 2436 all'annu 1485 irrirta do Frirnrexo d'Angelnrcio di 
Bazznno in L.A. MURAToni, An~iquitator Irnlirrze Medii Awi, VI. Mediolani 1742. coll. 899-903: L? 
-Chrmira riviratir Aorrilnr. di Al~rrnndru de Ririir. Naooli 1943 (errrarro dall'nhrchivio Srorico oei le 
Prnvlnrc Napolrrsnc,i. LXVI. del 1941 e L XVIII, del 1943). pp 61-64, E C ~ s r i .  Anan Ludoriro 
Anit>oarr r Ir Iur rnr.lrtpbri yni e h r i  CI >,tcJ~rp, Aqu11.l 1887, pp 1 1  1-22. dovr v e n ~ o n o  pubblicarc l e  
pagine della grande raccolra antinociana relativa vppunro a que1 simmii. 

59. E. CASTI, "p. cit., p. 122. 
60. A.L. ANTINORI, Annsli dg l i  Abrrrzzi ea . ,  cit.. XVIII. pp. 665-66. 
61. Caralo[m Punrifirr,nr Aquilanorun>porrprimnr, in L.A. MURATORI. Antiqxirnie~, eci., VI. cit., 

col. 94 1. 
62 ASAq, Arrhiuio del Comunc. S. >2  ILihro del13 Fabbrtra di S Brrn~rdino). f 156' .cErrcnda 

f3113i onne rzrcione colli mrglrrri  dr ruciu Is\,oro. nrili 1461. rdi 27 de novrmbie, 13 norrc ad 4 ore. lo 
r rcrrlmoio s i  &vande che i c t r&  in rcrr l  mulrl deficlt per rurra la cirndc De pai 3 ore fo lu Arro ccrrr- 
mor" er iertb in rerra ie dui colonde grandi. con cib che renevano sopia, er 4 alrre colonde apprerro. Fo 
de bisogno ierrarele in terca, in canco che fo rrimaro el danno della eccleria di san Bernardino durari ... ; 
er non fo reramenzaro ad lavorare per fi a dui anni de poi. cib 6 nelti 1 4 6 4 ~ .  1 punrini rorpenrivi seg- 
"alano uno spario lnsciaro bianco nell'originale. 
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allora affidata dai frati a Paqueale Santucci da Pizzoli, mercante e banchiere noto e 
importante in sede locale; irnprenditore in srretti rapporti d'affari con gli Srrozzi e 
con Firenze, il quale riusci abilmente, attraverso queste sue relazioni, a procurarsi 
i finanziarnenri necessari per riaprire i cantieri, rimettendo inoltre in moto il rnec- 
canismo delle elemosine e facendosi artribuire da1 Cornune cittadino gli introiti 
della gabella dello zafferano per dieci anni; introiti che avrebbero garanrito un 
gettito annuo di  2000 d u c a ~ i . ~ )  

La badessa del mnnastero di S. Agnese di Collebrincioni dell'Aquila, Angela 
di Poggio Picenze, invece, non potendo reperire in altro modo il danaro necessario 
alle riparazioni richiesre dalla sua abbazia, il 20 ottobre del 1465 fu cosrrarta ad 
alienare terra di proprieta rn~nastica;~' e lo stesso provvedimento venne preso 1'1 1 
novembre dell'anno successivo da frate Ambrogio da Milano, procuratore ed eco- 
norno del monastero di S. Domenico dell'Aquiia,6' e da Pietro Simel, priore fran- 
cese della celestiniana S. Maria di Collemaggio, in due ~ i ~ r e s e . ~ ~  1 problemi finan- 
ziari per gli arnminisrratori di quest'ultima basilica continuarono pero ancora ne- 
gli anni seguenti. 11 6 novernbre del 1467 papa Paolo 11 concesse licenza ai frati di  
essa di vendere algune loro case rad reparandum chorum et ecclesiam Collismadii, 
quae terraernotu conquassata extirunt, et in ea divina officia vix coelebrari pos- 
sunr, ubi cornrnuniter habitanr quadraginta fratresn. 11 14 sertembre del 1471, 
poi, i rnonaci, ~indigenres pecuniis pro reparatione capellae rnaioris olim tempnre 
terraernotus dirutae,,, dovertero vendere una loro casa con orto annesso, sita in Pa- 
ganica. Nel 1476, infine, i frati della medesima basilica, per la stessa ragione (la 
<<magna pecuniarurn quantitasn di cui neccessitavano per riparare la suddeta cap- 
pella rnaggiore della loro chiesa abbaziale), furono costretti al alienare una loro 
terra prariva.67 

63. M.R. B E R A R D ~ ,  E~igrnía ralib,iore ed egemoniio puliriche nells fabhriro di San Bernardinu 
dell'Aqirila, in Luughi rniri a ,paz¡ della Snnriti, a cura di S. Boerch Gajano e L. Scaraffia, Tocino 
1990, pp. 507-25, in rpecie a pp. 51 1-12, Colgo qui l'ocarrione pei ringraziaie la dorrorersa Be- 
rardi per averrni cornunicaro i dari delie rue r~cerche che iiguardarreio i l  rerremoto del 1461; dari 
rrarri finarñ dallo spoglio di circa un reizo de numerorissimi prorocali nararili quarrocenteschi 
custoditi nell'archivio aquelano (v., su di essi, S. PIACENTINO, 1 norai aquiloni e l'Arrhivio nofirarile~ 
in eNotizie degli Archivi di Stato-, IX (19471, pp. 91-11 1). Per un elenco dei danni provocati 
da1 sisrna ai monumenri cirradini, c f  pure M. CnlNi, Silverim Aqrrilnnri e /'arte in Aquiln nr//# I I  
meid del rrc XV, Aquila 1935, pp. 135 SS., olrre alle narrazioni cronachistiche richiamate ~upra,  
nota 58. 

64. ASAq, Natai, busca 20, val. 11, f. 289i. 
65. Ivi. vol. 111. ff. 390"-39lr. ~. ~ , . .. . 
66 I v i ,  ff 39;"-194r ( s i  decide di \rndric rern di proprirri muii~rcicr -pro rcprrariunr cap- 

prilr mliortr ccclrric-. diruta a c ~ u i ~  del crrrcnioio, r f j<)>r (un perra oi  rrrra viene venauro rd 
Anronio da hlrrrtiio. mcrranri  di Bidno. pierro L'Aqutla. p u  i ip~ i r i c  ,,duniur quin d i x r r m r  ir .{'- 

sor teneri Pirro de Camponirchisn). 
67. G. PANSA, Regerio nitriro dell'ill'inrigns nronarrcro di Cullrmogdio prmo Aquila, in -Rassegna 

Abruzzese di Sraria ed Aren, 111 (1989). pp. 248-62; e IV (l900), pp. 73-87 e 238-51, rispettiva- 
mente 111, p. 252, e IV, pp. 73-74. 



Accanto alle difficolri finanziare soprarturro deile istituzioni ecclesiastiche va 
segnalata, nel caso del terremoto aquilano del 1461, una reazione popolare emori- 
va particolarmente intensa, che, non controllaca né completamente incanalata da- 
Ile autoriri nelle forme di contrizione e di preghiera consuete -e quindi scarsa- 
mente attenuata-, ebbe libero sfogo, alimentando dicerie, superstizioni e ancestra- 
li rimori canto fortemenre da consenrire che una loro eco giugesse sino a noi. 

Nel crollo della tribuna di S. Maria di Cotlemaggio fu coperto dalle rovine un 
tabernacolo che conservara tre ostie consacrate, le quali vennero pih tardi rirrovate 
miracolosamente immacolare rra le macerie. Per accogliere degnamenre tal¡ reli- 
quie fue eretto un altare sulla piazza del duomo, per iniziariva del vescovo Amico 
Agnifili, su1 quale si cekbrarono nei giorni successivi numerose messe, durante le 
quali il domenicano Giovanni Albanese incitava al pentimento la folia atterrita, 
convinta che la terra fosse su1 punto di aprirsi e di inghiottirla a causa dei propri 
pecatti. Venne ordinata da1 presule cirradino I'astinenza per otro giorni dai piatti 
di  carne e si incito la popolazione a digiunare. 1 vecchi litigi si ricomponevano, e 
fe processioni pubbliche, frequentatissime, venivano efferruate, in segno di conrri- 
zione, a piedi scalzi e con indosso dei ruvidi citici. Tra i partecipanti, creduli e at- 
renti, si spargevano con fulminea rapidita i racconti su¡ miracoli, sulle rivelazioni 
e sugli straordinari prodigi che si sarebbero verificati prima e in concomitanza del 
sisma. Vi era chi ricordava di aver veduto una moltitudine di fanciulli biancoves- 
titi aggirarsi prima dell'evento per la citta, impetrando misericordia e annuncian- 
do il prossimo verificarsi di terremori. Secondo altri, un giovanetto quindicenne, 
di nobilissimi sentimenti, servente della cartedrale, avrebbe predetto precisamen- 
te, con qualche giorno di anricipo, le modaliti della propria morte, awenuta a se- 
guiro del sisma. Alcuni conradini, ancora, avrebbero veduro nella norre squadre di 
armati a cavallo passare gridando: «A casa di Sano!,,' e solo il mattino seguente, 
visto il centro di Sanr'Eusanio completamente raso al suolo, avrebbero compreso 
la natura diabolica di quelle apparizioni e if senso di quelle parole. 11 castellano di  
Rocca Calascio, altro centro non lontano del capoluogo, avrebbe visto un gran 
fuoco dirigersi vorricosamenre verso L'Aquila, e il terremoto sarebbe avvenuto nel 
momento esatto in cui esso raggiungeva la citti. Alrri ancora, infine, avrebbero 
udito nella nore scalpiccii di  cavalli, strascichi di catene e cozzare di armi. 1 citta- 
dini continuavano a dimorare negli orri e nelle campagne, lontano dalle loro case 
pericolanti, provati, oltre che da1 freddo, dall'impennarsi de¡ prezzi de¡ generi di 
prima necessiri. Le scosse continuarono nei mesi seguenti, sino alla fine di marzo. 
11 francescano dell'Ossetvanza Timoreo da Verona, che si rrovava di  passagio a 
I'Aquila, acquisi grande prestigio in cirri per aver puntualmente presagiro nuove 
scosse di terremoto. Egli ordino allora che ogni sera si suonasse la campana mag- 
giore della citti, ai cui rinrocchi turti avrebbero dovuto genuflettersi e pregare la 
Vergine. Organizzb poi, per la sera del 31 marzo, una generale e solennissima pro- 
cessione, aperra dalle donne vestire di bianco, seguite dagli uomini delle varie 
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ni. Larghissimo seguito, tra la pnpolazione in preda allo sbigottimento e alla 
passivita, trovava la convinzione che stesse avvicinandosi la fine del mondo e 
che in breve e ineluttabilmente la citth sarebbe sprofondara negli inferi. Grande 
timore ma anche massiccio seguito suscito l'iniziativa di alcuni frati cappuccini, 
i quali giunsero al punto di scoperchiare delle combe per trarne scheletri da por- 
tare in processione. La ricostruzione, peraltro parziale e lentissima, non ebbe 
inizio che un anno dnpo la prima scossa distruttiva, per il timore di procedere 
sotto influssi astrali sfavorevoli. Gli astrologi, infatti, che godevano di conside- 
revole credito anche presso la corte, non cessavano di almentare dicerie pessi- 
m i ~ t i c h e . ~ ~  ~ 

Non sembra quindi infondato ritenere che la durata, la quantita e l'intensita 
dei riti propiziatori siano directamente proporzionali alla paura che si prova di 
fronte all'eventualita che eventi simili a quelli appena patiti possano nuovamen- 
re verificarsi. Perché lo schema apocalittico, secondo il quale un evento sismico 
2 solo segno, annuncin di altre disgrazie, uno dei sigilli che apriranno la strada 
di  dolore verso la paruria, 6 certamente operante lungo tutti  i secoli dell'eta 
preindustriale,7D anche se con intensita e fortuna diverse nel tempo e nelln spa- 
zin. 

Soprattutto diffuso, nella varia e disparata letteratura del Rinascimento italia- 
no, 2 infatti il tema elegiaco dell'impotenza dell'uomo di fronte ai cataclismi na- 
turali, visti como lezione di morte, e quindi svelanti il pih reale, profondo signifi- 
cato dell'uomo e del suo pnsto nel mondo; laddove altro 2 il senso delle rovine 
classiche, che sono lexione di cultura." Si sviluppa certo in que1 periodo, in specie 
a cava110 tra xv e x v i  secolo, un'abbnndante trattatistica strologica, si moltiplica- 
no le previsioni di disastri e i commenti ai segni dell'Apocalisse ma raramente, 
anche in questo genere di produzione letteraria, si accenna in quegli anni al terre- 
moto come segno chiliastico; ben pih menzionate vi appaiono in questo senso le 
comete. Sismi, carestie, pestilenze sono infatti troppo frequenti e quiendi familiari 
alle popolazioni perché possano essere indicati como segni apocalittici. Esplicita- 
mente, talvnlta, si dice anzi che in queste senso tali calamitá sono interpretate so- 
lo dagli idinti. 11 terremoto, allora, al massimo pub essere visto como oggetto di 
previsione, fine a sé stesso pero, svincolato ci02 dalla serie di eventi millenaristici 
che dovranno condurre alla pienirudo tetitporurn. Cosi, essoviene previsto per il 26 
febbraio del 1464 de Giovanni Salvalaggio, povero servo di un ricco mercante ce- 
senate, il cui vaticinio, suggeritogli dall'apparizione di un serpence -animale sim- 
bolo del sisma-, viene diffuso da un venerabite frate in una Lettera fatra circolare 

69. E, GUIWBONI, Rizi di rnl#mi12: t~nmiori a Fmizm nd 1570-74, in Calaniki pcznre rirposrc, 
"Quaderni sroricia, 55 (1784). pp. 107-35. 

70. A. PrhcANicA, Sqni de¡ zmpi. 11 modeII~ <2PocrtIiico ~YIIIZ rradizi~nc oai&nr<rle, Veneria 1990. 
71. F. FERN~NDEZ MURGA, E l  ~~nrimenro de /m ruina* en d Renncimientn Iroljnno, in Aria del 11 

Cunxre~o Nnrional der Iznlianirza~ (Murcia, 1984), Salamanca 1986, pp. 123-35. 
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dalla citt i  romgnola I'ulrimo giorno del precedente di~embre;~ '  cosi, ancora, esso 
viene elencato del cronista napoletano Giovanni Albino rra i prodigi che avrebbe- 
ro preceduto I'assalto turco contro Otranto del 1480;" e cosi, infine, il frate pre- 
dicatore itinerante Barbuto lo predisse a L'Aquila nell'aprile del 1498." 

Ben diversamente il verificarse dell'evento sismico era stato interpretato talvolta 
in passato e lo sarebbe stato in qualche caso in futuro. Sempre visto como espressio- 
ne della collera divina, punizione inflitta dalla diviniti irata all'umaniti peccatrice, 
il terremoto in alcuni periodi 5 caricato di significati pib espliciti, e apertamente lo 
si individua como segno apocalittico, immediaro antecedente della fine del mondo. 
E' per esempio in quesro modo che esso viene riconosciuro tanto a Oriente quanto a 
Occidente, accompagnato da1 verificarsi di altri fenomeni acmosferici srtaordinari, 
alla vigilia della prima crociata e durante la spedizione ~tessa.~ '  Matreo di Edessa, 
nel narrare delle scosse di terremoto che erano state awertite nel 1003 o nel 1004 in 
tutta la regione mediorientale, restimoni che ala gente credeva che la fine dei secoli 
stesse per arrivare. Come ai tempi del diluvio, tutti erano piombati nella pib cupa 
costerna~ione».'~ Piu tardi, Michele il Siriano, sorpreso da1 sisma del 29 giugno 
1170 nella chiesa del convento di Mar-Anania durante la celebrazione della messa, 
racconta dell'impegno dei monaci nell'evitare che qualcuno uscisse dalla chiesa fin- 
ché non si fosse placata la collera divina. A dire il vero, pero -egli aggiunge-, enoi 
non speravamo che il terremoto si fermase, esseodo ciascuno di noi siscuro cheques- 
to orribile segno della collera celeste segnasse la fine del mondo».77 

72. Riprera da1 cronisra cassinere Angelo di Tummolillo, uomo molto sensible a questi temi: 
A. oE T u ~ o ~ i u i s  OA SANT'ELLA, Notczbilia tmporum, ed. C .  CoRvisrEni, Roma 1890 (~Fonr i  Sroriche 
Iraliane, 7a), cap. CLI, pp. 124-26. 

73. G .  ALBINO, De GaNr R ~ l z n  N~apolifanriruni a6 Aragunio qui exfani libri quatuor, in Raccolta 
di tutti i pid rinonmti ririnrni dell>l,tutia grnerolr del Regnu di Napoli, V, Napoli 1769, 1. 11 (DP BPIIo 
HydruntinuJ. p. 23: '~Prodigia aliquot sub idem tempus visa: in monte Taburno Virginir rimula- 
crum collacrymasae; lorustarum ingentem vim in Mesapiam delaram; in aliquibus lraliae locis le- 
nioiem ierremotum extitisse; et in agro lucano sacerdotern a lupo laniarumt,. 

74.  La previrione si avvetb punrualmenre il 10 aprile, al rermine della predica, ruscirando 
oc.~ndc rrnuuonr- Furono immcdi~ramcnrr orGAnizurr rrr piuirariun~ c iuruiio urdiii.it~ orto giorni 
d> didiuno. como narra i I  crunBir2 Vincrnro JI Barilin di Ci>llebitn<ioni in (; PASSA. Quuiir~ ;nw- 
ih< Ju., ,iiur>i i>i«lzrz rrlo,izr . l r  fati, rill Aouiln A l  ri; , . /<  xiii al i i < r / b  xi3iit Sulrnons 1902. 17 74 

. 
Li .rrjrrnn,!n I I J c ~  d! .rr..t.ii.z r r ~ d  iral , H u l u ~ i i ~  I.)8i' icd nrig . 2 vol1 , Parir 1914,. in iprc~c 
pp 49-60, 6-<-6'. 9ii-Y7 r 1112 0 r : i .  pero, if soprarrurro V DoLrnrl.r~L.r. I>,tni;e< <Ic Coruirr~phri 
A'~t,irill~i .i i r J t n i  lis Chr..n,yuri Jer &.x Pvoniirri Cn.r>>J<i izi ror,u J i  piil>b.ic.lriuric. Jovc runu rar- 
colre e anrologizzare rurre le rerrimoniance sull'argomenro. Sulle interpretazioni del sima in era me- 
dioevale, v. pure M. M~GUO, Catatrofi nafurali, in Uomo e ambiente nel Mozzogiurno nomiann<i-~umk. 
Arri delle orrave giornaie normanno-rveve (Bari, 20-23 ottobre 1987), Bari 1989, pp. 49-65; G. M. 
AGNELLO. Tmmot i  edwuzioni vrilranirhe nclla Siiilia mediw~~le in ~Ouaderni  Mediwaiin. 14 (diciem- . 
bre 1992). pp. 73-11 1; e, parricolarmenre cenrraro rul mondo bira'ntino. G .  DAGRON, ~ u n n d l a  f m e  
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Di nuovo I'interpretazione del sisma in chiave apocalittica appare generalizza- 
ta a meta del xrv seccolo, allorché sembra narurale collegare il grande terremoro 
friulano del 1348 con l'imperversare della pese neta, e leggere enrrambi i feno- 
meni come segni dell'immninente fine del mondo. Tra le varie testimonianze coe- 
ve che vanno in questa direzione -ad alcune delle quali si 8 del resto g i i  fatto cen- 
no-, basteri qui forse richiarnare, per I'autorevolezza del personaggio, quella di 
Giovanni Villani, mercante e scritcore di forte spirito razionale e quindi uomo 
non facilmente sospettabile di lasciarsi suggestionare da intetpretazioni fantasiose 
precostiruire. 1 terremoti che nel gennaio di quell'anno furono avvertiti in quasi 
curra 1'Italia setrenrrionale, a suo avviso, «significarono alle ditte terre danni e 
p i s r o l e n z e ~ ~ ; ' ~  chiarissimo e riconoscibile, nell'area epicentrale, apparve a turti il 
loro carartere divino. A Gemona, sconvolti dalla straordinarieri dell'evento e dalla 
paura, ui prestatori a usura della detta terra, convertiti a penitenzia, feciono ban- 
dire che ogni persona ch'avessono loro dato merito e usura andasse a lloro per essa; 
e piii d'otto di continuarono di renderlan. A villach si registro it crollo di tutte le 
case, «se non fu una d'un buono uomo, e giusto, e cariratevole per Dio»; ma anche 
alrre crnolte meraviglie v'apariro, che.lla grande piazza di quella si fesse a modo 
di croce, della quale fessura prima usci sangue e poi acqua in grande quantirin. 
Allas morte «iscamparono per divino miracolo i Latini e' forestieri e' poveri*. La 
descrizione dei danni si conclude con un avvertimento moraleggiante quanto mai 
eloquente: <<E nota, letrore -scrive il Villani-, che.lle sopraderte rovine e pericoli 
di tremuoti sono grandi segni e giudici di Dio, e non senza cagione e prernessione 
divina, e di quelli miracoli e segni che Gesh Crisro vangelizzando predisse a' suoi 
discepoli che dovieno apparire alla fine del ~ecolon. '~  

Di rado amrnonimento si rivelo piii proferico su1 piano autobiografico. Queste 
sono infatti le ultime parole vergare da1 Villani nella sua cronaca. Poco piii tardi, 
colpito dalle peste, egli mori. Nel suo caso, il terremoto aveva dawero segnato d a  
fine del secolo». 

APPENDICE 

1481, gennaio, 9 
(NLM, Arch. 76, ff. 921-961) 

11 Gran Maertro degli Ospedaiieri, Pirrre D'Auhurron, per placare Pira divina nianife~tatari con 
un terremoto, mana áeiprowedim~enti legislativi contra una ~erie di renti 

78. G.  V I W I ,  NUWM Cmnira, ed. G.  PORTA, 3 voll,, Parma 1990-91, 111, 1. XIII, cap. 122. p. 562. 
79. Ivi, cap. 123, pp. 563-66. 11 racconia dei danni provocar¡ da1 rerremoro in Friuli 8 facro 

riporrando -la copia della lerrera che di 12 ne mandaro certi nortri Fiorenrini mercarvnri e degni di 
fede., dnrata Udine, febbiaio 1348 (;vi; cap. 122, p. 563). 
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Frater (a) Petrus d'Aubusson, Dei gracia sacer Domus Hospiralis Sancti Iohannis Yhe- 
rosolimitani magister humilis ac paupetum Yhesu Christi (b) custos, Nulla cosse tanro 
provoca la ira de Dio onnipotente e la vindicra divina eterna e temporalle nel populo ch- 
ristiano quanro la pubblica, notoria e pertinace transgressione, violacione e contempto de 
li comandamenri de la lege divina e evangelica. Per te qualle cazone le adversitate, perse- 
quutione, discrimini, terremori, peste, periculi e puniciose temporale solenno contingere 
in li realme, provincie e repubiice, donde sonno varii e quamplurimi exempli nel Testa- 
mento Vechio e Novo, etiam Dio ne li tempi superiori e etate nostra, per li qualli mani- 
feste constar per la gravita e horrenda qualirh de li delicti procedere le intollerabile aversi- 
cate, flagelli e punicione. E quando li populi se reducono ala recta via e debita correctione 
e observancia de li divini commandamenti, placata la ira de Dio, cessano li flagelli, adver- 
sitare e vindicte. 

Noi adonche, ricollendo in I'animo nostro, con veto zelo de la fide cartholica, le im- 
mense, inestimabile e infinite gracie ricivute da Dio e del (c) suo benignissimo filio, 
D(omino) Nostro Yhesu Christo, per li merici e intercessione de la gloriosa Virgine Maria, 
intemerata matre sua, e Sancto Iohanne Baptista. precursore di Chrisro, patrono nostro. in 
questa era nostra per molti evidentissimi eífecti, maxime in la felice e miraculosa vicroria 
havuta in strage e confusione de li Turchi, di la qualle merito devemo essere grati e ricog- 
noscenti, remo suasi e inducti, conformando la volonta ala lege divina e canonica, predicto 
publico reducere a memoria e motore in propatulo in lo cnnspecto del nostto populo que- 
110 conviene e conduce alo zelo de Dio, honore de la fede catholica, salute de li homini. co- 
modo de la republica, correctione di vicii e quiete del populo a noi sodito tanto in la cita e 
isola di Rhodi quanto cin> li alrri certelli, lochi e iurisdicione di nostra religione in Le- 
vante e habitanti commoranti e residenti in essa. E quelli chi per zelo de Dio e di la // (f. 
92v) fede catholica no sequitenno la virtute, saltem pro formidine e timore de la pena 
temporale postponenno li vicii e iniquirate, a220 che, come Dio per soa infinita bonti, cle- 
mencia e profundissima sapienria molri anni, maxime vivente el perfidissimo dracone e ti- 
ranno turco, noi a preservato illesi de soa rirannia e pernicioso iugo, cossi nunc et in futu- 
rum di ogni infidelle noi conserva e defende a presta gracia de obtenere victoria, feliciri e 
prosperiti, E li piara per roa clemencia revocare li flagelli e dare quiete e tranquiliti in 
questa vista temporale, e demum in l'alta assequutione e fruicione di la eterna beatitudi- 
ne, per la qualle 6 creara la humana natura. 

A ogni fidele catholico no debe esser incognito come rra li precepti divini del summo 
Dio crearore, digito Eiui ordinara e scripte in doe lapidee rabuie, sonno tre li quali, posari 
in la orima tabula. concernenno la diviniri. Per la aualle cazone sonno dieniori e orestan- - 
ciori. Li altre septe, scripti ne (d) la secunda rabula, concernenno lo proximo, inferiori de 
erado. wrché cantrafacendo ali orimi se Decca immediare contra Deum. e w r  la transeres- - .. . - 
sione di secundi in proximum, contravenendo ala vera e perfectissima virtute di Carita. 
per la quale devemo amare Dio rota mente. sobre ogni cosse e noi medesime, e da poi noi 
amare e consequenter lo proximo come noi medesme; de li qualli la transgressione gra- 
vissima e provoca la ira de Dio e flagelli horrendissimi, quemadmodum le sacre scripture 
clarissime dimostmnno. 

Per tanto noi. humiliter. devore et reverenter. sotemetendo la mrte sensitiva a la razo- 
ne e conformando la parte racionalle ala divina volunta. adherendo per firma fede aii sacra- 
tissimi vestieii dela leee divina. canonica e civile. fazemo. ordinemo e statuimo. oer edicto - . . 
e preconio publico perpetuo valituro, de voluntate, consensu et assensu de nostro veneran- 
do Consiglio, le municipale constiturione sequenre.11 (f. 93 r) Primo (e), prohibemo e de- 



fendemo che inguna persona de qualumche condicione, grado o staco sepia, presuma, pa- 
lam ve1 occulte, de commirere, usare e fare incancacione, divinacione, superscicione, socci- 
legii e invocarione de spiriti maligni, havere hrevi e scripcure con observacione supersci- 
ciosa. Quello chi contrafari e li consencienri ec adhetenti sianno punici e casrigati come 
hererici in corpo e beni, perché quesco 6 grandissimo delicco, commesso contra lo primo 
precepto, deserendo lo crearore et adherendo ala creacura. 

Irem (0, che inguno, per ira o vero ioco o alcremente, presuma, clam ve1 palam, o 
blasphemare el nome di Dio o di Chrisro, di la Vergine Maria o di sancto Iohanne Baprisra 
o alrri sancri per nephandissimi, divulgati modi, li qualli per honesri se cazenno, perché 
sonno horrendissimi a lo audico, e ogniuno li deve execrare e aborire. Eriam Dio, perché 
alcuni indocri presumenno, clam ve1 palam, discucere e disputare in cosse le qualle ro- 
chenno li arciculi de la fede e concernenre quelli, unde molre volte & blasfemara la divi- 
niri, arrihuendo quello na 6 d'arcibuere a Dio e removendo da Esso quello 6 di dare e as- 
cribere, donde sorrissenno errori e percurbacione de' catholici; per la qualle cosse prohibe- 
mo che inguno, in aperro ve1 occulco, presuma dispucare o discutere de ti arciculi de la fe- 
de, concernenti quelli o scriprure divine, si non predicarori e doctori. Chi conrrafari a 
quesca noscra constirucione, eo ipso sia apprehenso e coram populo li sia perforaca la lin- 
gua d'uno ferro ardenrissimo, e decenuro in carcere VI mesi, perché lo peccaco de la blasfe- 
mia & horrendissimo, derestabite e provocario de la ira de Dio, quia in se haber gravica- 
cem, infideliracem, sicondo li sacri cheologi. 

Irem (g), che inguno, in li sancri iorni de dominica o vero de la fesce canonice, presu- 
ma comprare o vendere o exercire mercanria o vero fare o fare Fare 11 (f. 93v) privace opere 
semile e manuale, si comprare lo victo per quello di. Chi conrrafari, lo venditore perda lo 
precio de la cosse vendura, e lo comprarore la cosse comprara, applicara al fisco per disrri- 
buere in cause pie, secondo ordineremo; e quello conrrafara, facendo opere prevared sewile, 
cada per ogni volte ala pena de XXV floreni, per disrribuere in opere e cause pie, secondo 
I'ordinacione noscra; e chi non haveri da pagare, luar in Corpus de colpi XXV, perché in- 
fringere le di de festa e grave delicro, perché cunc se deve colere de nui e venerari li sancri. 

Irem fh), qualumche fitio o filiola, posrposita verecondia humana e reiecro lo cimore 
de Dio, feriri o percutera patre o marre soa, o li fari norabile iniuria, sia fusrigaro per tuc- 
rala [erra e in prisone 111 mesi, perché grandissimum peccarum consemr essere infenso ali 
parenri, li quali per corporalle generacione hanno dato 10 vivere, essere e producrione nel 
mondo come propinqui e univoci principii, ali quali, secondo li sapienri, mai no si pb co- 
rrespondere per equivalente e gracirudine. E per calli errori gravissima punicione eriam 
remporale se vendenno cadere in alchuni filioli de perdicione, no sanse gran iuidicio divino. 

lrem (i), qualunche persona chi fara o procureri fare aborrivi e perdere li filioli manco 
la nacurale nar~vici fore del urero materno, donde sequita lo incerito del corpo e de l'anima 
creara a bearirudine, e perrurba la nobilissima crearione e infusione da quella, in conrume- 
lia del crearore, essendo denegato lo bapcisimo e occasione di canco errore. con li participi 
e consencienri seanno puniti come publici e derescandi homicidiarii, perché non solum of- 
fendenno lo corpo qui in ymmno, eciam Dio i'anima racionale creara a canco exceilenre fi- 
ne.11 (f. 941) Irem (1). defendemo che inguna persona, di qualu(n) che condicione o scaro se 
sia, presuma, clam ve1 palam, quovis quesito colore, commircere e fare usure, perché ex- 
presse 6 prohibico per la lege divina evuangelica. Chi contrafari perde la principale sorce, 
hoc esc la monera o sostanza di la qualle sera facra usura, la qualle sorre sia aplicara al fisco 
per di quella usare in opere pie, secondo I'ordine noscro; e lo foenore e usura sia rescicuta a 
quello con lo qualle 6 srara commessa, si per la (k) necessiti r(anru)m talle persona haveri 
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~ i l l a t a  li dinarii a usuara e non alcremente. ché la usura 2 uno foco activissimo, lo sualle di . . 
e nocre consuma la sostancia di homini, e donde procedenno infinite iniquitade e destruc- 
tione de la re~ubiice. In alchuna Dresuma oaliare auesto neohandissimo delicto. che colori 
fraudoientinno suffiranno, perché sera facra tal investigacione che li maculati seranno ex- 
tirparti; e se alcuno pretende essere d'altro leso, per dicta cazone se fati la iusticia con ruta 
severiti.' 

Itemfm), che inguno sia hardito o presuma iugare ali dadi, alee o carte publice ve1 oc- 
culte, sntro pena de ducati XXV aplicati al fisco per ogni volta, perché ioco di sorte 6 gra- 
ve delicto e cazone di inconvenienti scandali e de blasfemia; e qui non haveri a pagar, sia 
puniro in la personafn) la discretione del iudice. 

Item(o), si alcuno, in agendo ve1 paciendo. cometteri el horendissimo peccato de so- 
domia o contra natura con homine o bestia, o veto pervenir& in acto propinquo d'esso cru- 
delissimo delicto, sia brusato e de foco consumpto vivo, e incenerato con soi participi, 
consencienti, mandatori e persuasori, conspiciente lo populo, in vindicta e punicione di 
tanta e horrendissima iniquiri, per la qualle la ira de Dio si spande 11 (f. 94v) sobre li po- 
puli e caxone di ruina e distructione con finale exterminio, perche tale delicto 8 violatore 
de Lege divina, naturale e humana, e spurcissimo nel conspecro de Dio e del mundo; per la 
qualle razone mericemente de tal fetidn corpo no debe restare vestigio in la terca, ma de- 
ve esser consumpto de elemento activissimo in lo exemplo di altri e significacione di sua 
graviti e spurcicia. 

Irem (p), perché lo sancto matrimonio e precelentissimo e dignissimo in lo conspecto 
de dio, significativo di grandi e digni misterii in la ecclesia catholica, instituito del omni- 
potente creatore, roborato de la divina lege, di la naturale, di la evangelica, di la canonica, 
de la civile constitucione e comuni consensu genrium confermatn, per la violacione del 
qualle grande iniquiti e grandissirno delicto se commetta nel conspecto de Dio e del mon- 
do, e per questa cazone etiam solenno contingere gravissimi scandali, homicidii, discnrdie 
e suhversione, como per molri exempli amplissime constat; circa le qualle corre li nosrri 
predecessori hanno facti alchuni statuti, no obstante li quali ti delicti sonno grassati e 
muftiplicati. Per tanto, a lo honore de Dio e rranquilith de' populi, se estaruisse che nmni 
persona, di qualunche condicione se asia, la qualle seti convicta de tale crimine; et ultra 
hoc debia stare tre mesi in carcere stricrissimo, ut frigescat lo ardore de sua lihidine. Et si 
talle persona non sera sufficiente al pagamenro de la pena, luat in corpus, iudicis arbitrio. 
Prererea, I'adultera femina ria stanara e reposira in monasterio, e de la dote sia facto secon- 
do la dispositione del dentro(q). Et seranno puniti quelli che seranno convicri havere doe 
moliere, recondo la // (f. 91r) dispositione del dreto cammune; o la dona dui mariti. E si 
maritn se mesleri cum femina solura corrupca, paghe al fisco ducati XXV, e si non ha da 
pagare, luag cin> corpus, arbitrio iudicis. 

Item (r), quanto sia degno e de grande merito la. virginith, la qualle e simile ali ange- 
Ili e susceptiva de divini secrete e ellevatione de mente, ti exempli sonno manifesti ne la 
scriptura sancra; la qualle violare e corrumpere S gravissimo delicto, e quelli chi sono ca- 
zone di tanto lapsu sanno degni de grande punicione. Per tanto, ogniuno chi corrumperi 
virgine cadar in penam de ducati centum al fisco e debia dorare la virgine pro qualite per- 
sone arbitrio iudicis, e (S) son essendo sufficiente al pagamento, luat in corpus, a discretio- 
ne del iudice. E se alcuno se mescleri con dona iudea o che non sia de la soa lege, cadar in 
penam mortis, e per lo simile la femina. 

Item (t), perché li rufiani e rufiane chi usano del maledicto lenocinio sonno cazone de 
molre iniquiti e sceleriti, per tanto tucti quelli che seranno convicri de lenocinio e rufia- 
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nazio sianno fuscigati ér la cerra, e da poi in publico loro si' percuzaro la lengua de una 
grossa agulia, e debia stare meisi sei in prisone e carcer; azoché la maledecca lingua amba- 
xiacrice de tanta scelerich pacisse per lo crimine commesso. Si non che li rufiani o rufiane a 
vero rufianagio fosse de tale qualich che meritasse maiore pena, che eo cunc sia remesso 
al'albitrio del iudice. E si talli persevererano in calle lenocinio, sianno perperuo banditi de 
la iurisdicione de la religione, sub pena capitis. E si seranno pacer o macre rufiani de figio- 
li, pacisseno pena de la morre; si seranno fracelli o consanguinei, loro sia taliace la lingua.11 

(f. 95v) Ice1 (u), perché lo sancco matrimonio P insriruito a procreacione de figioli per 
lo cuico divino aunumencare er fructificare in sancti ooere, e li concubinarii indirecte dis- - . . 
turberno quesro sancro conrurbernio, perché impune, havendo la concubina, repudiando lo 
matrimonio e dimoranno in loro ne~handa e infame sourcicia. Per canco. volendo obviare 
a cali inconvenienci, scaruimo che li concubinarii sianno cascigaci e punici sicondo la dis- 
posicione de la lege canonica. 

Irem (v), che tuci quelli chi falsarnenre testificheranno concra qualumche persona, se 
sia dolosemente sianno fuscicati ner cuca la cerra. e da  DO^ in~ubf ico  loro sianno Dercusaca 

v .  

la lingua con la qualle hanno sperzurato, e sceanno mesi sei in prisone. 
Icem (w), la pocissima cosse chi conserva li scaci e le republique si P la iusricia, senza La 

qualle nulla signoria p6 esser diucurna e esrabile. Per canco, scaruimo che omni iudice, 
mezano. arbitro. arbirracore. lo sualle in suo officio commeccera corru~cione, dolo o fraude . . 
in perniciem et dannum alcerius, cada in la pena de cenco ducati aplicaci a lo fisco, e sea 
privato di tutti officii publici e iudicio. E ultra di qusco, debia (x) resarcire e refirare lo 
danno ala parte leza, e si non havera da pagare, luac in Corpus, arbicrio iudicis. 

Icem (y). se alchuno concracco, publico o vero privaco, sera provato essere essere facto 
o fabricaco dolose, o rrovaco falso o ficto o simularo in danno de alcrui, che quello chi ha- 
vefa scripro lo conrracco overo facto scrivere o socte scripto o sigillaco, sia qual si volia per- 
sona o notario publico o censar0 o alcro, e similiter li mandacori, impulsori e persuasori, li 
seanno taliata la mano in publico.// (f. 96r) Icem (2). perché la moneca, sicondo li sapienti, 
& nervo di la republica, chi mantener e conserva lo corpo mistico; la qualle peccunia vioia- 
ra seguica gravissimo decrimenco e quasi exterminio, per la qualle razone quelli che adul- 
reranno essa rnoneta sonno miscici homicidiarii, per tanto, a conservacione dela republica 
nostra, ogni personna, de qualumche condicione se sia, la qualle, clam ve1 palam, in Rho- 
do e iurisdicione nosrra, quovis quesito colore, adulcereri o fabrichera monera d'oro o d'ar- 
genco o de rame o mecallo, o quella raded, minuira o tingerh o aliquanter adultererh canco 
de scampa nostra quanco d'ogni altra srampa, posito etiam che da quella no havesse usato 
ni comprato alchuna cosse, e similicer (aa) li parcicipi e consenrienci, se debianno impicha- 
re pec la golla e pacire lo suplicio de la morce, e li loro beni sianno applicari al fisco. 

Tuce quesre sobra dicre lege municipale e constirucione promulghemo, scaruimo e or- 
dinamo, no obstante qualumche sracuco e leze proclamare, preterice e futura consuecudine 
faciente al conrrario, ale qualle expresse derroghemo. In quorum tescimo bulla nosrra 
communis plumbea presencibus esc appensa. Datum Rhodi, anno ab incarnaco Chrisco 
Yhesu Domino Nostro Millesimo quadringenresimo ocruagesimo primo, die nona mensis 
ianuarii. 

(a) In vrzrrine. di mano e inrhiorrro divnri: Bulla rrarurorum facrorurn cempore rnagni rerrerno- 
rus. (b) qui e in ~eguiro, aanrhe pm alrri rari, Xpi A. (c) Curi A. (d) NI aggiunto in interlinen. (e) Iri 
ninrg'., qui a in rguito dtlla rncdeerirno mano rrrehn wgnto i l  IWO: De superrcicione. (0 I n  mnrg.: De 
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blalphemia. (6) In mrg: De obrewacione fesrorum. (h) In  marg.: De venerandis parentibus. (i) I n  
mare.: de absorrivis virandis. (i) In mar#.: De muris. (k) L roweeee o. (1) Se~ue, IIPP: in inmd  6 in "" . .. .." 
margm a5 Jlrrnu mdni. rh< u r ~  d t n r ~  >nrh,ulrru, r rhr rippun; In annb~ai,uni ~n mvry querr~ punr<, ~ i n u  
ol lo / ln< Nlcnrr de mancho. pri querra ordinarione f a c r ~  ronrra I i  urunrii. no ~c ini~ndc vaolare. m- 
rerdire o derogare a ii conrracri vendicione, emptione e commutacione. le qualle, recondo ie laudabi- 
le consuerudine e usanre mercantiulc <i> se soleno fare rra li mercandanti. (m) In m r ~ :  De ludo ra- 
xilorum. (n) Scauc uno rbaziu larridre bianro in A. (o) In ntaru.: De sodomia. (o) In  m r e , :  De adulre- 
rtu ( q ~  Cuii  A,  pruhdhzlmtnrr pn drcro (r)  I n  mor2 : De dcfloratiuiiibur vlryinum ir) Riprruro ,n A. 
( r )  I n   mar^.. Dc Icnir cr iufianir (u) l n  m a r :  Dc concubinariir í v )  l n  tnorg . dc falrn rcrribur ( w )  

I n  oinrg. Jr iudiribur (x) U n  iqno r?bhrwioiiti> ~upn/ lu i ,  ~ u l l d  a ( y ,  In "'ir8 De conrracrtbur f , lrar 
(z) In mnrg.. De fals~ficatoribur monere. (aa) Seguono, depennaic. una e s  uno r 


