
GIULIO CIPOLLONE 

INNOCENZO 111 E ISARACENI. ATTEGGZAMENTI DIFFERENZIA- 
TI (1198-1199) 

Non sembra che il tema: Innocenzo 111 e i Saraceni, sia stato sinora affrontato 
considerando gli atteggiamenti diffeerenziah del Papa «arbiter mundi* di fronre alla 
«presenza» dei Saraceni. 

E' certo che il complesso fatto della IV crociata (1202-1204) un tema 
abbondantemente studiato, approfondito e che tratta, necessariamente, di Csarace- 
ni, pagani, inimicin, ma 6 nostra intenzione di trartare in modo diretto di Innocenzo 
111 e i Saraceni, oltre la crociata, e di evidenziare la variera dei rapporti con il mondo 
islamico, stabiliti da quesro papa. 

In verita, oltre la crociata, si scritto in merito ail'abbigliamento imposto ai 
Saraceni che vivevano in terra cristiana, in relazione ai Saraceni residenti in Sicilia e 
in Spagna; in merito ai rapporti commerciali con il mondo islamico; e, per il tempo 
posteriore, in merito alla liberta di culto. Dall'insieme di questi aspetti di rapporto 
ci sembra di vedere piu un interesse difensivo e organizzativo deila Crisrianiti, che 
un passibile criterio di differenziazione, nel necessario confronto: Sede Apostolica- 
Mondo Islamico. 

La trattazione particolare del tema 6 giustificata, evidentemente, da altre consi- 
derazioni. In primo luogo la eccezionale importanza della figura del papa Innocenzo 
111 che controlla il movimento diastatico della «ecclesia» e del icregnumw della fine 
del XII s. e gli inizi del x i i i  s. Altro particolare aspetto della liceita dello studio deriva 
da1 periodo cronico (1198-1199) preso in considerazione; si tratta dei prlmi due 
anni di ponrificato, di un pontificato cosi ricco, cosi discusso e cosi studiato. E a tutti 
noto che i primi anni di pontificato, di qualsiasi pontificato, ma particolarmente di 
quello di Innocenzo 111, di quelli che (efanno storia per tnttn un periodo* ' e lasciano 
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tracce persistenti che travalicano le angustie del erempop, sono anni di importanza 
tutta particolare. E certo che sarebbe non correcto parlare di un programma veto e 
proprio per ogni Papa come per Innocenzo 111, ma dagli interessi prioritari e delle 
prese di posizione, espressi con i decreti e con le prime lettere, si possono dedurre le 
coseche pib xstanno acuoren e il modo di attuare. Questi primi mesi e anni rivelano, 
ad un tempo, la sensibilita del pontefice e le prioritarie linee di azione. 

Evidentemente questo contributo ha dei limiti. La stessa delimirazione cronica 
(1 198-1 199) in un pontificato che giungetk al 1216, e il proporre questo contributo 
solo come una base per la trattazione del medesimo tema che ahhracci tutto il 
pontificato di Innocenzo 111. 

11 nostro studio poggia su1 rigoroso riferimento alle lettere dei primi due anni di 
pontificato di Innocenzo 111, e ci serviamo della preziosa edizione dei registri 
vaticani, di Othmar Hageneder e Anton Haidacher (1964). e dello stesso Hagene- 
der, di Werner Maleczek e AIfred Strnad (1979). Aii'occorrenza indichiamo il 
volume 1/11 dell'edizione dei registri e il numero deUa lettera. 

La vastita e la complessitk degli studi su Innocenzo 111 sono note a tutti; ma, fra 
cosi varia produzione, si deve lamentare la scarsita della bibliografia da poter 
utilizzare per il nostro tema specifico. 
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1. Duc mondi 

La geografia socio-plitico-religiosa del nostro periodo consisteva tutta in due 
grandi blocchi, per cui i'unico mondo conosciuto era di fatto un mondo duplice: da 
un lato il mondo della Cristianiti, dd'altro il mondo afuoriw della Cristianiti e piu 
particolarmente ' dell'Islam. Si pub parlare realisticamente di due mondi divenissi- 
mi e dei contatti quotidiani ed inevitabili. 

Al di la del temperamento e della personalita del giovane papa, che al momento 
dell'elezione (8 gennaio 1198) non aveva ancora compiuto i 38 anni, possiamo 
ritenere che Innocenzo 111 si «impse» subito como vertice consapevole della 
Cristianiti e quindi come l'intwlocutore pik rappresentativo di questo mondo con il 
mondo che stava fuori eche, per pib generale riduzione, diciamo con il mondo dell- 
'Islam. 

Per comprendere quindi le ragioni degli atteggiamenti del papa nei confronti 
dell'naltrov mondo, sara opporruno accennare all'idea che Innrxenzo aveva del 
pmprio mondo: la Cristianita, sino al punto che egli aveva la coscienza di essere 
narbiter mundiv, perche monarca spirituale, e che gli permetteva un «dominium 
mundiw spirituale. 

Le categorie mentali e di principio di Innocenzo 111 raccolgono gli sforzi 
compiuti nella storia passata, principalmente con Gregorio VI1 e le sisremazioni 
giurdiche d o r a  correnti. Non va dimenticata la formazione canonistica del papa, 
discepolo di Uguccio di Pisa. 11 papa e cosciente di essere nvicario di Crisrou e di 
essere stato chiamato da Dio ad assolvere questo compito. Come tale egli e il c a p  sia 
della uecdesian sia della ~christianitasw. La parola chiesa, dal t e m p  di Gregorio 
VII, e usata sempre piu con il rifermiento a due contenuti: il corpus Christi iwridicum 
che comprende clero e laicato e il corpus Cbrisri misticum. Dalla tradizione carolina in 
cui il clero e il laicato, erano giustapposti, con la dottrina gregoriana la chiesa 
universale si va identificando con la chiesa romana, da qui sarh ~connaturalew 
vedere nel romano pontefice il capo del clero e del laicato, indistintamente. Quindi il 
papa, come c a p  della chiesa romana esercita la pontificalis poteSta3 su ngnum et 
sacerdotium. 11 regnum sta dentro la Chiesa, ma, nella chiesa, il sacerdotium occupa 
il posto piu alto. 11 papa & il garante e il responsabile dell'unione, della vitalita della 
Chiesa, per cui utilizza tutti i mezzi a sua dispsizione per intervenire, consigliare, 
riprendere, scegliere. Due esempi interessanti ed illustrativi: la crociata antiereticaie 
k detta wnegotium pacisv; per influire sulla successione nell'impero tra Ottone ed 

2. Coloro che erano fuori deUa fede, anche in Livonia, vengono detti epapnin, cf. Reg. 11. 
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Enrico, si serve di poter applicare il «favor apostolicus». La Chiesa sposa di Cristo, 
per questo, come suo vicario, deve proteggerla e difenderla dagli eretici che, come 
figli snaturati, «lottano» contro la propria madre, artentano all'unita del matrimo- 
nio tra Cristo e la sua sposa. 

Come detto, la Chiesa diventa cbiesu universale e questa divenra Cristianita che 6 
molto piu che un concetto astratto, si tratta di una societa composta da popoli 
Cristiani che formano la Chiesa, e lo sforzo dei papi, sino a Bonifacio VIII, sara 
quello di mantenere salda la uniti socio-politico-religiosa del «mondo, occidentale, 
a nord del Mediterraneo. 

La Cristianita va quindi intesa come la societa di tutti i cristiani, di tutti i regni 
cristiani. Si tratta di una patria per cosi dire, dalle caratreristiche sopranazionali: un 
organismo giuridico-spirituale. Essere della Chiesa, sotto il governo della suprema 
autorira della Sede Apostolica, e il sentimento di essere Crisrianiti. Come si puo 
dedurre, la Cristianita diventa allora un mondo che da presupposti chiari di 
principio, si organizza, si srruttura, ha pianificazioni di societa, ha scelte politiche, 
ha problemi da risolvere, ha amici comuni e nemici comuni. 

Si evidenziano gli interessi comuni e i sewizi comuni. Quando si taggiunge la 
consapevolezza di essere parte della Cristianita si raggiunge anche la idoneiti per 
«confrontarsi» con el mondo che sta fuori. La Cristianiti avra cosi nemici all'inter- 
no: gli eretici che disgregano la uniti, e nemici all'esterno: i sataceoi, che sono i 
nemici che aggrediscono al'insiemeu del mondo cristiano. L'interesse del papa per la 
pace della chiesa universale e del popolo cristiano sono espresse fra altro con la 
processione rogativa in Roma per la guerra dei re spagnoli contro i mori ' e con le 
preci per la pace della chiesa; un esempio si trova nella regola dei Trinitari quando 6 
ordinato di pregare «pro staru, et pace sancte romane ecclesie et totius christianita- 
tisn. 

1.2 L'naltrou mondo 

La teologia della Cristianita e molto diversa da quella dell'Islam. 11 Corano 
fonda il pensare e il praticare dei saraceni come il Vangelo fonda il pensare e il 
praticare dei Cristiani. Le differenze di principio, al di 1i della coerenza dell'applica- 
zione, sono enormi e dalle conseguenze intuibili. 

Per il nostro tema va ritenuto che il principio biblico, divenuto principio 
teologico-giuridico e di organizzazione, che risiede nel: «Tu sei Pietro e su questa 
pietra edifichero la mia chiesan ' non si riscontra minimamente nell'Islam. che ha e 
vive una propria teologia «instabile e mutevolew anche se con alcuni dommi. Cosi 
manca il presupposto teologico di un «Vicarius» al vertice di tutro I'Islam. Per 
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queste ragioni e per costituzione teologica, il mondo dell'Islam 6 piu facilmente 
ndiviso in sé». 

Il mondo musulmano si evidenzia prontamente, per la mancanza di una unita 
visibile di capo univetsale, come lo era il papa per la Cristianita. Per questo ultimo 
aspetto e con termini riduttivi, scriviamo di aaltro» mondo: occidentale (nord Africa 
e Spagna musulmana) e di mondo: orientale: Egitto e medio Oriente. Nel nostto 
periodo troviamo ditimpettai su1 Meditertaneo, come ualtro  mondo^ tre principal¡ 
dinastie. Gli Aimohadi che occupano la Spagna e il Nord Africa sino all'attuale 
Tunisia; gli Ayyubidi che occupano I'attuale Libia ed Egitto e i Selgiucidi di Rum 
che occupano I'attuale Tutchia. Tra i fatti piu recenti che scuotono la Cristianita e 
ne stimolano teazioni, si annovera la presa di Gerusalemme (lugiio 1187) da parte 
di Salaháddin; " le gravi perdite e gli scarsi successi della 111 crociata 1187-1 192, la 
sconfitta del'esercito cristiano di Alfonso VI11 di Castiglia ad Marcos (luglio 1195), 
per mano delgi Almohadi comandati de Abú Júsuf Ya 'Kab al Mansur, e la presa di 
Giaffa da parte dei Sataceni (settembte 1197). 

Altro motivo che differenzia la sensibilita di questo altto mondo per rispetto alla 
Cristianith, 6 che il mondo musulmano aveva contatti con altri nernici propri: i 
mongoli e gli abiranti dell'estremo Oriente di religione buddista. 

La realta e che i due mondi awertono di avere una controparte. Questa non 
sempre & bene conosciuta, ed esistono pochi ninteressi comuni~ .  Da questo atteggia- 
mento e conoscenza dell'altta parte va notata I'approssimazione con cui si chiama 
I'altra parte. Per la Cristianita I'altro mondo e abitato da sarraceni, mauri, agareni, 
pagani, inimici (crucis) Chtisti (nominis christiani), impii, e Philistei/Madianiti 
come irnmagine di nemici di Israel; I'altra parte definiste gli abitanti della Ctistiani- 
ta come Nasara (Nazareni), i Rum (Rornani) che abitano la Turchia, i Iftandj 
(Franchi); la Djillikiyya (Galizia) e al Andalus (penisola iberica in genetale), sono 
tette dove y vivono i Cristiani *di confinen. 

Da quanto detto, notiamo relazioni constanti ed inevitabili. Una relazione, o 
meglio una sensibilita radicara 6 lo nstate in tensionen pet la ptesenza dell'altra 
parte che, quanto meno, infastidisce oppure dichiatatamente nemica e, in qualche 
caso, usurpatrice. 

Questa tensione «esplode» innanzitutto nel modo di vedete l'altra parte, 
quindi in atteggiamenti da prendere e in azioni da ptaticare. II modo di vedere 6 
evidentemente diverso e, solo come rinvio, si pub avere presente cib che dice una 
parte dell'altra e le differenti versioni sui medesimi fatti. 1 natratoti cristiani e 
islamici offrono matetiale interessantissimo. Gii atreggiamenti che sotgono da quella 
lettura e sensibilita sono principalmente della diffidenza e della pauta teciproca che 
genera quindi I'aggressivita. Da qui la nlogica)~ deli'isolamento attivo e della guerra. 
Cib nonostante notiamo una relazione rostante ed inevitabile con I'altro mondo: il 

6. Reg. 1. 336 del 15 agosto 1198. 
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contatro stabilito per ragioni di intercambio ed interesx commerciale, e, in modo 
molto meno fesuente. m r  raeioni semolicemente mlitiche. In ranione dedi inevi- . " " 
rabili efferti delieguerre si srabilisce un rapporto a motivodi ltberuzionedove i limiti 
di difisa-offesa sono assolutamente indecifrabili per rapporto ai dirirri lesi. Questo 
rapporto di liberazioni k vissuto con grande uintimitau da1 senso della Cristianita ed 
espresso artraverso l'idea delia ureconquistar: liberazione dei territori, una volta 
cristiani, in Spagna, della ~crociatau: liberazione dei luoghi santi, e della utedemptio 
captivorumw: liberazione di cristiani caduti nelle mani del ~nemicon. 

Questa preoccupazione costante per ii uliberani e liberare)) della Cristianita, k 
stata espressa ed attuata con mezzi diversissimi che vanno dalle esortazioni d e  
censure, dalle organizzazioni della guerra alla organizzazione di opere umanitarie. 
Come vedremo, sembra che quesra ultima organizzazione sia la piu xstrettamente 
evangelica* ed proposta da Innocenzo 111, senza per questo rinunziare aiia 
liberazione con il concorso delle armi. 

2. Innocenzo III e i Saraceni (1 198-1 199) 

11 giovane Papa, per I'altissima considerazione in cui aveva I'idea di Cristianita e 
la sua indispensabile unira, per la medesima considerazione, era perfettamente 
cosciente della presenza del spericolon rapprexntato da1 mondo fuori della Cristia- 
nita. Queste due convinzioni sono radicare nel papa e si cristallizzano principalmen- 
te neli'idea di liberare cib che era patrimonio della Cristianita i luoghi santi, i 
territori di stati cristiani e, come vedremo, liberare i captivi cristiani. 

2.1 11 primo anno di pontificato (1 198 gennaio - 11 99  febbraio) 

Gia la terza lertera ' del Papa, appena eletto, fa aliusione a questa duplice realtk 
gli aitri sono detti barbari, gentili, remoti. Altre due lettere del 1-10 febbraio 1198, 
esprimono la preoccupazione e la volonta del Papa, di liberare i luoghi santi e la 
formazione di un piano di guerra per liberarli. 

In una lertera del 16 aprile 1198; indirizzata al legato Rainiero di Ponza 
(1207/09), il papa, gli da autorita per una missione in upartem Hispaniarumr. 11 
papa da la facolti ai legato di poter internenire e prendere varie decisioni su varie 
situazioni. La volonta che soggiace alla missione, ed espressa nella arenga, k uad 
pacem inter principes reformandam et dissolvendas colligationes iniquitatism. Il 
papa vuole che si faccia luce sulla evenruale congiura del re di Navarra, Sancho VI11 
(1 194-1234) d'accordo con i Saraceni «contra christianosn e specialmente contro 
Alfonso VIII, re di Castiglia (1 158-12 14); nel caso che la congiura fosse accerrata si 
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scomunichi il re di Navarra. 11 papa da facolti di stabilire cio che piu riterri 
opportuno «contra Sarracenosn e comanda agli arcivescovi e vescovi ~Hispania- 
rumn di attenersi alle disposizioni del legato. 

La lettera del 12 maggio 1198: indirizzata a Orso vescovo di Agrigento, in 
Sicilia, permette al medesimo vescovo, d'accordo con il metropolita di Palermo, di 
rientrare in possesso delle decime e di altre possessioni sui monasteri della diocesi, 
alienati al tempo aseditionis inter Christianos et Sarracenosw. 1 fatti sarebbero 
accaduti alla fina dell'x~ secolo. 

La bolla del 16 maggio 1198 ' O  che interessa I'Ordine Trinitario, e di cui 
parleremo nel prossimo paragrafo, menziona i «nemici della Croce di Cristo* 
I'opporsi (cristiano) come muro di difesa e la detenzione wbarbaricae captivitatisn. 
E' la prima volta che il papa parla di captivi cristiani e dell'opera di liberazione dalle 
mani degli infedeli." 

Con una lettera del 15 giugno dello stesso anno, indirizzata a Imberto, arcivesco- 
vo di Arles, il papa stabilisce che i monaci cistercensi siano ristabiliti nell'isola di 
Hykres dove g i i  risiedevano e dove, nel 1168, furono aa Sarracenis in captivitatem 
deductis»." Alla fine dello stesso mese,') una lettera indirizzata al vescovo di Siracu- 
sa, all'abate di Sambucina uet omnibus per Apuliam, Calabriam, Tusciam constitu- 
tisn tratta da1 tema della liberazione dei luoghi santi con la espressione delle seguenti 
idee: il popolo cristiano; I'esortazione perché «ut filios in iniurie paterne vindictam 
et fratres armaret in fraterni excidii ulrionemn; alcuni re e principi cristiani per 
I'ammonizione della Sede Apostolica eipsius arma moverint in paganos)); una 
sensibilizzazione generale uut opponant se murum pro domo Domini*. 

Una lettera dell'll agosto " 6 indirizzata all'arcivescovo di Cagliari, al vescovo 
di Sorres e all'arcivescovo di Torres, a proposito di una controversia sorra tra Giusto 
arcivescovo di Oristano e il Capitolo di Arborea. 11 Capitolo accusa I'arcivescovo di 
vari delitti ed «enormiti»: tra queste di aver dato il consenso a suo nipote di vendere 
ai Saraceni di Sicilia aecclesie sue mancipiumn. 

1 recenti insuccesi della Cristianiti e il dolorosissimo fatto che i luoghi santi sono 
profanati e sotto il potere delgi empi, fa scrivere a Innocenzo 111 che lo stesso Gesu 
Cristo k percio «quasi captivatus ab impiisw. Questa notissima lettera del 15 de 
agosto 1198," indirizzata agli arcivescovi Berengario di Narbonne, Rainaldo di 

9. Reg. 1. 180. Dal registro iisulta a livello paleografico che *Christiani/Saracenia 6 la tranifor- 
mata risoluzione di uSaraceni/Christiani>r xritto precedentemente. 

10. Reg. l .  252. 
1 1 .  Reg. 1.230. La bolla del 31 maggio 1198, indirizzata al re d'lnghilterra. accenna allacatrurs 

e d a  liberazione dello rtesso re, Riccardo 1 (1 189-1 199); cf. Res. 1. 371. 11 re fu libecato all'inizio del 
1 194; era stato carturato dal duca di Asutria tornando dalla iii crriiara. "el dicembre 1192. 

12. Reg. 1. 274. 
1 3  Reg. 1. 302. 
14. Reg. 1. 329. 
15. Reg. 1. 336. 11 papa neUo stcsw periodo espiime I'urgenza e la *n~errit&u del eobscquium 

Crucifixin virro che Cristo 6 come esule ed esiliato in Reg. 1. 343.344; cf. Reg. 11. 202. L'idea 



Lyon e Aynardo di Vienne, come anche ai suffraganei dell'arcivescovo di Narbonne e 
aUe dignitk ecclesiastiche e secolari delle tre arcidiocesi, esprime con forza rutti gii 
argomenti a dispsizione del giovane papa per raggiungere lo scopo della libetazio- 
ne. 11 dolore deUa Cristianitk per la presa di Gerusalemme (1187) e di Giaffa 
(1 197). la constatazione dei successi dei Saraceni, le disunioni e le lotte vicendevoli 
dei principi cristiani sono fatti chiarissimamente elencati. 11 papa ha a cuore la 
necessitk della liberazione dei luoghi santi e la esprime con frequenti citazioni 
bibliche. L'altra parte & descritra nella lettera di «propaganda, sensibilizzazione e 
induzione* del papa con le seguenti parole: «manu hostili; ab impiis; inimici nostri; 
paganorum barbariemt> con il solo intento della Sede Apostolica: «excitare cu- 
piens~,  di stimolare i popl i  cristiani uad prelium Christi beUandum et vindican- 
dum iniuriam Crucif~ui». La medesima relazione dei fatti e menzione dei Saraceni & 
riproposta nella lettera indirivata a Filippo, re di Francia, del 15-31 ag~s to . ' ~  

La lettera del 15-31 agosto '' inviata agli arcivescovi, vescovi, abari, priori e a 
tutti i prelati delle chiese di Francia, tipropone i fatti espressi nella lettera precedente 
e particolarmente la presa di Giaffa da parte dei Saraceni. 

La lettera del 4 novembre '' vuole indurre Raimondo VI conte di Tolosa 
(1 194-1222), perché nmilirarem valeas indusrriam in divinis obsequiis exercerer e 
perché «assumendo la crece* possa conseguite la victoria sui nemici deUa croce. 
Anche in questa letrera il papa allude all'irnpresa della conquista di Gerusalemme 
da parte di Salahaddin. 

Tra il 1" e il 10 di novembre,19 Innocenzo 111 scrive a Guglielmo, arcivescovo di 
Embrun, a Imberto, arcivescovo di Arles, e a Guido, arcivescovo di Aixen-Provence, 
e ai loro suffraganei, perché inducano il pop lo  dei fedeli all'aiuto della ~Hierosoli- 
mitane ptovincie». 11 papa con il linguaggio, gik utilizzato, di Cristo e~u le , ' ~  ora 
«spiega» che Cristo, autore della salvezza, uquasi captivum ab impiis detinerin. 

Le lettere del 2 dicembre 1198," indirizzate ad Amalrico re (1197-1205) ed 
Alicia Regina di Gerusalemme; a Boemondo conte J i  Tripoli (Libano) (1187- 
1233); a tutti gli abiranti della provincia di Gerusalemme; e a Teobaldo, vescovo di 
Accon, ribadiscono le idee della liberazione della terra orrupata e deü'esigenza di 

intererrante di Cristo cruk o raprivo in mano di nemici, 6 ancora espressa scrivendo ad Akssio 111, 
Angelo Kommeno, irnperatore di Bisanrio (1 191-1213) svenerunt gentes in herediratem Domini et 
coinquinaverint ternplum rannum eiur, immo etiam ipsum Iesum Christum quadommodo, captive- 
rint lignum sancte crucisn, Reg. 1. 353. 

16. Reg. 1. 355. 
17. Reg. 1. 345. 
18. Reg. 1. 397. Cf. Reg. 1. 407: lettera dell'l-10 novembre inviata a Giuglicmo, conte di Forcal- 
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sassiduis defensoribusn «ad vindicandam iniuriam Iesu Christin e perché i «Philis- 
te¡» non prevalgano contro i Cristiani. 

Una lettera del 3 dicembre 1198," indirizzata al Doge e al popolo di Venezia, 
ribadisce le sanzioni previste con if canone 24 del Concilio Laceranense 111 (1 179). 
contro i Cristiani che operavano scambi commerciali con in Saraceni o davano armi, 
ferro e legname per le galee o prestavano la loro esperienza e/o consulenza in fatto di 
navigazione. Queste sanzioni vanno dalla scomunica sino alla alienazione dei 
beni. 

La bolla del 17 dicembre " le il documento con cui Innocenzo 111 approva la 
Regala dei Trinitari e che esprime chiaramente un modo «diversificato» della 
Cristianita e in nome di Cristianiti per risolvere un problema umanitario e di carita: 
la «redemptio captivorum>r, esigira da1 «conratto» rra i due mondi; ma di cio 
parleremo piu avanti. 

Una lettera attorno al «problema» "l della conversione degli infedeli e del 30 
dicembre 1198. Innocenzo 111 scrive a Giosia, vescovo di Tiro (Libano) (1 186- 
1202), e al suo Capitolo a proposira del matrimonio contratto dagli infedeli prima 
del batresimo. 11 papa risponde che non si deve sciogliere. 

11 3 gennaio 1199 " il papa allude al fatto che la chiesa di Antiochia non 6 
immune dalla persecuzione del Saraceni. 

La lettera indirizzata a Lorenzo, vescovo di Siracusa (1 189-1201), e del 5 
gennaio 1199 '' e si interessa ái Saraceni per una ragione al di fuoti dell'idea della 
crociata, rna anche essa poggia sull'esigenza di fare gli interessi di Cristo: «contra 
hereticos tamquam fidei christiane relator assurgas*. 11 papa e a conoscenza che in 
Sicilia alcuni Saraceni hanno ricevuto il battesimo; quindi da nemici e pagani sono 
divenuti fedeli cristiani. Ma il fatto che stimola il papa a scrivere, e che alcuni di 
questi tornano uad ritus sarracenicos»; in questo caso non vengono pih considerati 
pagani ma eretici perche battezzati e quindi cadono sotto la egiurisdizione* del 
vicario di Cristo, per il concetro di Chiesa e Cristianita, piu sopra espresso. La lettera 
e in vista a che tornino indietro dall'errore e prarichino la fede cattolica. 

In data 10-25 gennaio 1199, " Innocenzo 111 scrive al clero, ai baroni, ai giudici, 
ai cavalieri e a rutto il polo di Capua perché obbediscano al re Federico di Sicilia e 
combattano contro Marcoaldo, margravio di Ancona e duca di Romagna e Ravenna 
(t1202). 11 papa concede a coloro che nMarcoaldi et suorum violentiam expugna- 
rent» la rnedesima remissione dei peccati concessa a coloro che si accingono alla 
difesa della provincia orientale «contra Sarracenorum perfidiam),. 

22. Reg. 1. 536. 
23. Reg. 1. 481.  
24. Reg. l .  514. 
25. Reg. 1. 503. 
26. Reg 1. 509. 
27. Reg. 1. 555. Cf. Reg. 1. 556. 557. 569  e 170: Lettere acrorno allo sresso argornenro. 
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Una controvesia e la lotta tla i Templari e i Gioaoniti a proposito di beni in 
Sitia, 6 la ragione della lettera de11'8 febbraio 1 199.28 Innocenzo 111 scrive che le loro 
mani, che una volta «acies consueverunt Sarracenicas expugnare* ora si combattono 
tra di esse, e coloro che radunavano insieme eserciti contro i nemici della fede 
cristiana, ora si danneggiano gravemente a vicenda. 

2.2 1L secondo anno di pontificato (1 199 febraio-1200 febbraio) 

La prima lettera del secondo anno di pontificato di Innocenzo 111 relativa al 
contarto con il mondo delgi infedeli, e de11'8 marzo 1 199,29 ed & inviata ad Abu Abd 
Allah Muhammad al Nassir, Emir al-Mu'minim, re del Marocco. 11 documento &d i  
eccezionale importanza, perché esprime un singolare approccio ufficiale con la 
conrroparte, sinora mai stabilito. Si tratta di una lettera utilizzata moltissimo in vari 
studi come singolare punto di riferimento tra la Sede Apostolica e il mondo fuori 
della Cristianita. Per essere particolarissima espressione della diversita degli atteg- 
giamenti di Innocenzo 111 nei confronti del mondo degli infedeli, e per interessare 
l'Ordo Trinitatis et captivorum, ne parleremo diffusamente piu avanti. 

In merito alla reale svalutazione della moneta nel suo regno, il papa scrive il 5 
aprile 1199 " a Pietro 11 di Aragooa (1 196-1213), ecoglie I'occasione di rammenta- 
re e di lodare I'aiuto offerto al re di Castiglia nadversus inimicos christianitatisn che 
per la potenza che avevano «terram Hispanie tunc temporis occupabantw. 

11 28 aprile 1199 "Innocenzo 111 invia un privilegio solenne a Marrín Martínez, 
grande maestro dell'ordine di Calatrava (1 198-1207), e ai suoi frati. 1 religiosi di 
Calatrava come veri frati hanno una «institutio» secondo cui «ut militaribus armis 
accincti contra Sarracenos pro tuitione Christiani populi fideliter dimicetisn. NeUa 
mente del papa e chiara l'idea di una areligiosita armara». Nel privilegio si allude 
ancora ai Saraceni ailorché si proibisce di costruire cappelle, oratori o chiese nelle 
circoscrizioni: nfines parrochiarumw, gik procurate o che si procureranno dai Sarace- 
ni. 

La lettera del 21 maggio 1199,)' inviata a Giacnbbe, vescovo di Avila (1195- 
1203), tratta di un fatto di economia molto pratico. 1 Cristiani che dovevano versare 
le decime al clero, preferiscono commerciare con i Saraceni che owiamente non 
versavano le decime. 11 papa invita il vescovn ad ammonire i Saraceni perché versino 
le decime; nel caso contrario di proibisca ai cristiani il commercio «rerum venaliumn 
sino a ricorrere alla censura. 

Innocenzo 111 invia una lettera estremamente precisa a Pietro, arcivescovo di 

28. Reg. 1. 561. 
29. Reg. 11. 9. 
30. Reg. 11. 28. 
31. Reg.I i .51 .  
32. Reg. 11. 67. 
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Compostela (1172-1206), e ai cinque vescovi del regno di León, in merito alía 
irregolare posizione matrimoniale di Alfonso IX, re di León (1 188-1 230). La lettera 
e databile 10-31 maggio 1199." Nella arenga il papa scrive che tra i fatti per cui 
principalmente «scandalizatur)> il popoli cristiano, c'e la persecuzione dei pagani che 
al tempo «invaluit ultra modum». La soluzione: *remedium» trovata, della unione 
dei principi cristiani, si rivela vanificata perché non hanno posto Dio «ante suum 
conspectumn. II papa cita varie «irregolatiti» di principi cristiani: la pih grave e 
I'unione incestuosa di Alfonso IX con Berengaria, figlia di Alfonso VI11 di Castiglia, 
cugino del re di León. Per quesra ragione il Papa ribadisce (matrimonio nell'ottobre 
1197) le sanzioni e I'interdetto per tutto il regno di León. A motivo dell'interdetto 
generale, I'arcivescovo di Toledo, il vescovo di Palencia anche da parte del re di 
Castigiia e il vescovo di Zamora da parte del re di León si presentano al Papa perche 
«deberemus super tam incestuosa copula dispensaren. 1 tre prelati dicono che a 
motivo dell'interdetto generale «imminebat» un triplice pericolo: dagli eretici, dai 
Saraceni e dagli stessi Cristiani. Senza dilungarci, il pericolo dai Saraceni proveniva 
dal fatto che, anteriormente all'interdetto, il popolo cristiano venia animato «ad 
expugnationem paganorum» e «debellationem serracenorumn attraverso le esorta- 
zioni e uremissionesn della chiesa di Spagna; ora invece per il silenzio del clero, il 
popolo potrebbe credersi appena interessato al problema e immune da1 pericolo, 
come anche potrebbe credere che chi cace acconsente. 11 papa condona qualcosa e 
addolcisce la severiti dell'interdetto, permettendo che si ceiebrino gli uffici divi- 
ni. 

La lettera del 2 luglio 1 199,14 indirizzata a Pietro, arcivescovo di Compostela 
(1173-1206), menziona la presa di Mérida (713) scaptivatau a motivo della 
invasione barbarica. 

La lettera del 5 luglio 1199 " & indirizzata a Martino, arcivescovo di Braga 
(1 187-1209), ed & volta a dirimere la vertenza per assegnare la sede di Zamora alla 
chiesa metropolitana di Braga o a aquella di Compostela. Con l'occasione si fa 
menzione delia caduca di Valencia aolim a paganis capta» (714) e del pericolo di 
recarsi su1 luogo scelto, perla composizione tra le due sedi metropolitane, perché uin 
Sarracenorum faucibus constitutusw e alla restituzione di Salamanca al culto cristia- 
no, dopo la persecuzione dei pagni all'inizio del secolo Xii. 

Innocenzo 111, il 14 luglio 1199 36 scrive all'arcivescovo di Compostela e fa 
ancora allusione atla attuale possessione di Mérida da parte dell'empia tirannia dei 
Saraceni e del dima di attesa «si ad potestatem christianorum Domino donante re- 
dieritn. 

Tra la fine di settembre e I'inizio di ottobre '' dello stesso anno. una lettera del 

33. Reg. 11. 72. 
34. Reg. 11. 97; cf. Reg. 11. 98, e 124-131. 
31. Reg. 11. 95. 
36. Reg. 11. 130; cf. Reg. 11. 95. 
37 .  Reg. 11. 180. 



papa e indirizzata al patriarca di Gerusalemme, al vescovo di Lidda e ai grandi 
Maestri dei Gioanniti e dei Templari. Nella lettera si fa menzione della discordia tra 
i principi cristiani e che, malgrado questa e le tregue stabilite con i Saraceni dai 
destinatari della lettera, si spera nella organiuazione per la liberazione della terra 
santa. 

La lettera del 13 novembre 1199 '' e la risposta di Innocenzo 111 ad una lettera 
del febbraio dello stesso anno di Alessio 111, imperatore di Costantinopoli. 11 tema e 
quello della liberazione/redenzione/recupero del sepolcro del Signore/terra santa/ 
provincia di Gerusalemme. E' interessante anche I'insistenza del papa su Cristo 
esule/Crocifisso esule. Come altrove, le parole Saraceni, pagani, e Agareni, vengono 
impiegate con lo stesso significato. L'invito del papa e indirizzato a che I'imperatore 
«arma moveas in paganos ad liberationem Ierosolimitane provincie~. 

Le stragi perpetrate da Marcoaldo in Sicilia sono I'occasione deiia dolorosa 
lettera del 24 novembre 1199 39 inviata ai conti, baroni e a tutti gli abitanti della 
Sicilia. 11 papa paragona Marcoaldo e un altro Saladino, fa presente che ha chiesto 
aiuto e si confederato con alcuni Saraceni di Sicilia, per lottate contro il re e i 
cristiani e che cmulieres christianas captas per violentiam, eorum exposuit volunta- 
ti». 11 papa si dice disposto a xdiligere et manuteneren i Saraceni, e ad accrescere i 
loro beni se rimarranno fedeli al re Federico, ma non e disposto a sostenere che 
aiutino Marcoaldo. 11 papa insinua che se la Sicilia «Sarracenorum potentiam 
devenire[*> si perderebbe la fiducia di poter liberare Gerusalemme. 

L'anno 1199 I'anno in cui si organizza e si radica I'idea della crociata politica, 
con occasione delle scorrerie di Marcoaldo di Anweiler. Con la lettera scritta tra il25 
di novembre e il 10 dicembre,"' Innocenzo 111 cerca di coinvolgere nella resistenza a 
Marcoaldo, anche i Saraceni di Sicilia; difatti la lettera e indirizzata a tutti i Saraceni 
di Sicilia ein devotione nostra et fidelitate permaneren. 11 papa loda la loro fedelta 
nel practicare i loro riti, li esorta a rimanere fedeii al te Federico, li invita ad imitare 
«progenitorum vestrorum constantiamn e si impegna, se lotteranno contro Marcoal- 
do, perché si mantengano, difendano e accrescano i loro beni. 

Tra il 15 e il 20 dicembre,"' Innocenzo 111 scrive a Filippo re di Francia 
(1180-1223), e a Giovanni re di Inghilterra (1199-1216), sullo stesso tema della 
liberazione della terra santa. Dopo aver accennato alla discordia esistente tra i 
Saraceni «qui se ipsos impugnantw, il papa invita i re ad immaginare di essere 
«captivi» e di poter essere liberati dai vassalli che esporrerebbero non solo i loro beni 
ma anche le loro persone per liberarli. Similmente, come si potra negligere di 

38. Reg. 11. 202. Cf. Reg. 11. 199-201. C i  Reg. 11. 209: lettera inviata a Gregoiio, Carrolicodella 
Chiera Armena (1 194-1203) e la precedente letrera di querri: Reg. 11. 210. Similmente la lettera del 
papa inviata a Leone, re di Armenia, del 24 novembre: Reg. 11. 211. 

39. Reg. 11. 212. 
40. Reg. 11. 217. 
41. Reg. 11. 241. 
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soccorrere Gesu Cristo na Sarracenis in salutifere crucis ligno quasi captivo deten- 
to»?. Questa onsiderazione su1 Cristo ucaptivusn 6 correlativa all'altra innocenzia- 
na del Cristo uexuln. 

Due lettere datate 17 dicembre 1199: una scritta circa il 17 dicembre '' e una 
scritta tra il 15 e el 17 dello estesso mese,d4 vogiiono essere una risposta inviata al 
papa verso magqio "dello estesso anno, da Leone re di Armenia (1 187-1219). Nelle 
lettere si intrecciano le necessith della liberazione deUa terra santa e la necessith di 
organizzare gli aiuti, unitamente alla esperienza della barbarie dei Saraceni. La 
Cristianith e le «barbarice nationesn sono i grandi poli debo scenario e la preoccupa- 
zione di difendere «hereditatem Dominin 6 la ragione del movimiento scenico. 

Tra i l28 dicembre 1199 e i14 gennaio 1200 Innocenzo, verso il termine del suo 
secondo anno di pontificato, scrive quattro lettere ma indirizzate ad una moltitudine 
di cristiani chierici e laici, per indurli alla partecipazione dell'opeta della liberazione 
della terra santa. Scrive alle pib importanti abbazie cistercensi e a tutti gli abati 
dell'ordine come anche a tutti gli abati premonstratensi; all'arcivescovo di Mag- 
deburgo, ai suoi suffraganei e a tutti i chierici, sia sudditi che preiati, della provincia 
di Magdeburgo; " la medesima lettera 6 inviata ai medesimi destinatari di tutta la 
Germania, Toscana, Lombardia, terra degli Slavi, Irlanda, Scozia e ai Regni di 
Francia, fnghilterra e Ungheria: a tutri i fedeli della provincia di Vienne,ds agli 
abati, priori e a tutti prelati deUe chiese esenti della provincia di Mi lan~. '~  Le idee 
ricorrenti sono quelle delle sofferenze provocate dalla oppressione saracena, la 
necessita della liberazione della terra santa; di farro, Cristo e esule e «quasi captivus 
detentus)>. 

Da1 compiesso delle lettere dei primi due anni di pontificato, emergono alcune 
cosratazioni. Anche se per convergenti motivi a livello di unecessita» di Cristianirh, 
ed espressi principalmente a livello di organizzazione di crociara di liberazione e di 
crociata polrtica con Marcoaldo, gih notiamo alcuni ~dosaggi* di espressioni del papa 
Innocenzo 111 e una certa differenziazione di atreggiamento che, com vedremo, avrh 
la sua piu «evangelica» espressione con un interesse umanitario lontano dai presup- 
posti di liberazione attraverso le armi, e di difesa-offesa. 

Brevemente rammentiamo le frasi-chiave di Innocenzo 111 per srabilire la 
sensibilita «ami-saracenaw in favore della crociata di liberazione dei luoghi santi, e 
una tal quale «differenziazioner di atteggiamenti che passano per la politica di 
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intewento contro Marcoaldo e per le attribuzioni neUa «convivenza» con i Saraceni 
sia in Spagna che in Sicilia. 

In merito alla decisione e alla volonta radicara dal papa Innocenzo 111 per 
indurre, ammonire e incoraggiare verso la partecipazione alla crociata, notiamo 
alcuni fatti che si rivelano ndominantiw del pensiero innncenziano. 

11 primo fatto e I'idea della Cristianita di Innocenzo 111, e di sentirsi vicario di 
Cristo. Per queste radicate convinzioni che implicano teologia, indirizzi socio- 
politico-economici su basi di diritto, notiamo che l'usurpazione saracena e dannosa 
per turti noi, per tutta la cristianita uimmo, potiusw: anzi di Gesu Cristo stesso. 
Quindi il uconternptumw nostro e delio stesso Redentore; i nemici della Cristianiti 
di fatto sono nemici della croce, nemici di Cristo. La necessita di liberare 6 una 
necessita postulata del bene «nostro»: di Innocenzo 111 e dei destinatari delle lettere 
della cristianita e quindi di Cristo. Una considerazione teologica che esprime forte e 
intima sensibilita spirituale del papa, & considerare Cristo esule, in terra straniera, 
nemica e Cristo stesso uquasi captivus/captivatus».'o 

Da questa base, per cosi dire teologica, Innocenzo tratta del rapporto con i 
Saraceni metodologicamente in duplice modo: ossemando il mondo dei cristiani e 
osservando il mondo dei Saraceni. Le occasioni principi sono la crociata da prngram- 
mate per la liberazinne, la resistenza da offrire a Marcoaldo, e le conseguenze del 
contatto con i Saraceni in Spagna. Le constatazioni all'inrerno della Cristianita la 
divisione dei principi cristiani; l'aiuto dei principi cristiani ai Saraceni; il commercio 
con loro; il dare materiale bellico e la consulenza tecnica ai Saraceni; I'accenno a 
precedenti invasioni dei Saraceni; le tregue con i Saraceni. ALIPslerno: lo stato di 
persecuzione dei Saraceni; la barbarie, la tirannide, I'empietk il papa si rende conto 
che sono pericolo imminente, specie dopo la presa di Gerusalmme, di Alarcos e di 
Giaffa; nota che fortunatamente sono divisi tra di loro. 

Da queste costatazioni nasce uno stato ucontraw nadversusn i Saraceni; da qui 
I'idea del ricorso alle armi per difendere, liberare, redimere: la provincia orientale/la 
provincia di Getusalemme/sepulcrum domini/la terra santa/ la sua erediti/la casa 
di Israele. 

L'invito ai religiosi di Calatrava ad armarsi, offre suggestioni attorno all'idea del 
wmonacus miles» che con le armi adifendeva-offendevaw in nome della Cristiani- 
ti." 

Oltre la crociata, specie a motivo di Marcoaldo, il papa evidenzia una certa 
pacifica convivenza con i Saraceni: gode della fedelta ai loro riti, e cosciente della loro 
fedelta al re di Sicilia; no invoca I'aiuro e promette loro I'impegno a mantenere, 
aumentare i loro beni ed 6 disposto a difenderli; si interessa dei battezzati che, come 

50. 11 tema sark ogetto di uno srudio di prossima pubblicazione. 
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infedeli, tornano ai vecchi riti; accetta che versino le decime al clero cristiano a 
motivo di beni avuti dai laici cristiani. 

Ieri, come oggi, come domani, il contatto tra popoli non amici o in guerra 
produce effetti di sopprtazione o addirittura rragici, conseguenza di un malcelaro 
clima di tensione, di attitudine alla difesa-offesa. 

Ma oltre cib, prowidenzialmente, persino la tragicita di tali contatti pub essere 
alleviata e compatita con mezzi e tentativi «umanitari» di azioni «non impegnati- 
ven. Si pensi agli approcci di ordine sportivo, culturale o umanirario -lo scambio dei 
ptogionieri-. Tutto cib lo stiamo vivendo ancora ai nostri giorni. Ieri come 
oggi. 

Turto il complesso deUa documentazione presa in esame rientra nel clima della 
difesa-offesa o quanro meno nel quadro di interessi politici (Marcoaldo) o di 
interessi economici (le decime in Spagna) o di controllo degli eretici (nel caso di 
conversione dei Saraceni di Sicilia). Tutto cib da leggere, avendo presente la realti 
della Christianitas e que1 sostrato di idee di liberazione di un Cristo nquasi capti- 
vusn a motivo della utewa natitivatis et resurrecrionis captivarar e dei rrrisriani 
incarrerati pro fide Christin. Possiamo parlare per l'idea del ucorpus Christi iuridi- 
cumn e umisticumn, di un Cristo &e continuava a soffrire nei suoi membri: 
!ndirertamente per la terra santa ucaptivatam e directamente nei cristiani ucaptivin. 
E il concetto del Cristo esiliato, in ambiente ostile e in mano di stranieri ~alienige- 
nen e del Cristo uquasi captivusn. 

Lo stato di cattiviti & stato preso in considerazione gia nel diritto romano ed .? 
uno stato molto diverso dallo staro di schiavith. 11 captivo & colui che .? stato sottratto 
con violenta (guerra/pirateria) al complesso di valori che appartengono a lui e al suo 
gruppo e societi, e che non & ancora reso uservus* asservito. 1 valori o realti che 
appartengono al captivo, sono particolarmente: religione, cultura e ucittadinanzau. 
Lo stato della cattiviti .? legato direttamente con I'inimicizia in atto, vissuta fuori dei 
valori in cui egli crede, in relazione ad un popolo o comuniri nemici." 

Con il passaggio da un impero romano ad un impero cristiano, i nemici 
dell'impero saranno, di fatto, nemici di Cristo; attraverso I'evoluzione di nemici 
della Chiesa e della Cristianita a seconda dell'evoluzione dei concetti. 

La tradizione della Chiesa esprime una grande e particolare sensibilita per i 

52. Cf. Regola r Corriruzioni [...l. Roma 1885 vi. La parola latina acaptivusn i di problematica 
traduzione italiana; per questa ragione urilizziamo la chiara ma disueta grafia *captivi*; 
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captivi; basti pensare ad Ambrogio e a Gregorio Magno. 11 diritto assumera questa 
attenzione traducendo in canoni I'eccezione di porer alienare i vasi sacri della chiesa 
solo per la ~redemptio captivorum~.'~ 

Di fatto per le guerre frequenti nel nostro periodo " e per la larga applicazione 
della pirateria, lo stato di cattivita era una piaga sociaie. 

Nell'ambito della Cristianitá, ma a livello di nrganizzazione di singole abbazie o 
chiese o di privati, gia si tentava di risolvere isolatamente questo problema. La 
Cristianiti qua tale, non si era ancora organizzata per questa opera applicara in 
nome della stessa Cristianiti e quindi a livello sopradiocesano e sopranazionale, su 
scala di Cristianita. 

11 contatto con il mondo dei Saraceni, diremmo ufficiaie -oltre la pirateria- 
produceva per forza di cose lo stato di cattiviti e ne postulava evidentemente una 
soluzione. E la Cristianita, pib unitariamente tenuta salda dall'idea evangelica del 
«vicario di Cristo», che fa il primo paso  a livello ufficiale e si serve di un Ordine 
religioso, approvato dalla Sede Apostolica, di indole evangelica e sopranazionale che 
& presentato dailo stesso papa aila contraparte in modo qualificato e rappresentativo: 
ad un re musulmana. 

Si pub realmente parlare di un contatto con il mondo fuori della fede espressa 
come la «variante» e la «differenziazione» nei rapporti stabiliti in clima di difesa- 
offesa tra la Cristianita e il mondo fuori della fede. 

3.2. <La differenzau negli atteggiamenti di lnnocenzo 111 

Al tempo di lnnocenzo 111 sorge nella Cristianita I'Ordo Trinitatis et capriuorum. 
E'stato gia scritto su1 tempo delle origini di quest'Ordine,7' qui vogiiamo solo 
evidenziare il titolo che racchiude Trinitd e captivi; I'idea della liberazione 
racchiusa tutta nel titolo cosi lontano da insinuazioni e richiami di ordine «militare» 
o *laicale» che derivano dalle'idea di imperium. Innocenzo 111 scrive nel biennio 
1198-1 199 quattro bolle '6 e un privilegio solenne " che trattano dell'ordine. 

Tre bolle interessanno prossimamente il nostro tema. La prima 6 del 16 maggio 

53. Derntum Gatiani ,  pars 11, causa XII, quaerrio 11. 
54. Per l'esempio di captivi crisriani in mano di crisdani o neile mani dei Saraceni, come sul 

pasraggio dallo stato di captiuitm allo rtata di ~ervitur si pud confrontare perquerto periado Reg. 1.26 e 
Reg. r 5 3 6 .  

51. C t  rpecialmente gli ultimi studi: G. CIPOLLONE, Srvdi intono a &+id pina rma del 
I'Ordinr Trinitono (1 198-1429), Roma 1978; Is ras# delln Santa Trinit2 di  Mar~iglia (1202-1547). 
Prima fondnrianr ,u/ niare d r l I ' M n r  Tnnitano, Citti del Vaticano 1981; 11 morairo di S. Tonmnio in 
Fomir a Roma (ra. I21OJ. Contnbuto di iranagrafia r ironalogin, Roma 1984. 

56. Reg. 1. 252.481; Reg. 11. 9. Una bolla di pcotezione apostolica per le case dell'Ordine e del 4 
gennaio 1199 e precede il privilegio solenne del 3 febbraio dello rterso anno. Questa bolla non 2 
riportata nel re istro, mentre il suo originale si trova a Parigi: Arch. Nat., L. 947, n. 1; cf.B. BARBICHE. 
ú r  nrtupontijcaux wiginavx t... 1, 10, n. 15. 

57. Parigi: Arch. Nat., L. 947, n. 2 (orig.); Reg. 1. 549. 
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1198 '' ed e indirizzata a frate Giovanni e agli altri frati della casa della Santa 
Triniti di Cerfroid e con essa il papa assume sotto la protezione apostolica le case 
dell'ordine g i i  esistenti; specialmente la casa della Triniti di Cerfroid donata 
caritatevolmente da Margherita contessa di Borgogna «pro redemptione illorum, 
qui armatura fidei communiti, pro lege Dei se murum defensionis hilatiter oppo- 
nentes, ab inimicis crucis Christi sepius detinentur et barbarice captivitatis iugum 
in fame et siti omnimodisque laboribus pro Chriso sustinere letantur*. Il papa 
stabilisce che le case presenti e le future conservino lo stato in cui per prowidente 
deliberazione sono state ordinate cvidelicet, ad redemptionem captivorum, ve1 ab 
observantia vestri Ordinis ve1 institutionis, nullius presumptione temeraria valeat 
immutari~.  

Margherita ebhe tre mariti e, al tempo, aveva il titolo di contessa di Borgogna, a 
motivo del secondn marito che era Ottone, figlio di Federico Barbarossa, conre 
palatino di Borgogna, morro il 13 gennaio 1200. 

La seconda bolla & del 17 dicembre 1 198 '"d & il documenro con cui si approva 
la Regola dell'ordine. La Regola, giova rammentarln, & stata scritta con il concorso 
dello stesso papa Innocenzo, di Odo vescovo di Parigi, di Absalon abate di S. Vittore 
di Parigi, ed evidentemente, del fondatore Giovanni de Matha. 

1 passi piu significativi per il nostro tema sano i seguenti: «Omnes res, unde- 
cumque licite veniant, in tres partes dividantur equales; et in quantum due partes 
sufficient, exequantur ex illis opera misericordie, cum sui ipsorum et eis necessario 
famulantium moderara sustentatione; tertia vero pars resewetur ad redemptionem 
captivorum, qui sunr incarceruti profide Christi a puganis, ve1 dato precio rationabili 
pro redemptione ipsorum ve1 pro redemptione paganorum captivorum, ut postea 
rationabili commutatione et bona fide redimatur christianus pro pagano secundum 
merita et statum personatum. f...] Cum vero in irinere sive peregrinatione fuerint, 
liceat eis, sed parce, vinum emere et pisces in Quadragesima, si necesse fuerit; et si 
quid eis datum fuerit, inde vivant et residuum in tres partes, dividant; tamen si 
fuerint in via profecti ad redimendos captivos, quidquid eis datum fuerit, totum 
debent ponere in redemptionem captivorum, preter expensas. f...] Capitulum si 
fieri potest, singulis dominicis diebus in singulis domibus minister cum fratrihus 
suis teneat, et de negotiis domus et domui seu fratribus datis, ut ad redemptionem 
captivorum tertia pars deputetur, fratres ministro et minister fratihus ratinnem 
fideliter reddant*. Nella Regola vi sono altri passi che esprimono I'attenzione 
primaria della «redemptio captivorum» con il particolare riferimento alla normati- 
va della sepatazione aritmetica della terza parte in favore dell'opera redentiva. 

La letrera de11'8 marzo 1199 (60) & d i  una importanza eccezionale ed & gi i  stata 

58, Reg. 1. 252. Cerfroid si trova a circa80 Kmm. ad est di Parigi; nel ooscroperiodo facevaparce 
della diocesi di Meaux, oggi di quella di Soirrons. 

59. Reg. 1. 481. 
60. Reg. 11. 9. 



citara e publicata in moltissimi studi ed 6 stata impiegata anche per esprimere 
I'attitudine missionaria della Chiesa gih nel nostro periodo. Questa lettera I'unica 
inviata da Innocenzo 111 nei suoi primi due anni di pontificato ad un re non cristia- 
no. 

~Illustri  Miramolino, regi marrochetano, et subditis eius, ad veritatis notitiam 
pervenire, et in ea salubriter permanere. Inter opera misericordie, que Iesus Chris- 
tus, dominus noster, fidelibus suis in evangelio commendavit, non minimum locum 
obtinet redemptio captiuonrm; unde personis illis, qui circa talia occupantur, favorem 
debemus apostolicum impertiri. Sane viri quidam, de quorum existunt numero 
presentium portitores, nuper divinitus inflammati regulam et ordinem invene- 
runt, per cuius instituta tertiam partem proventuum omnium, quos ve1 nunc 
habent, ve1 in futurum poterunt optinere, in redemptionem deben! expendere captivo- 
rum; et ut melius valeant suum propositum adimplere, cum sepe facilius per 
commutationem, quam per redemptionem de captivitatis ergastulo valeant liberari, 
ut paganos captivos a christianis redimant est concessum, quos pro liberandis 
christianis debeant commutare. Ceterum, quoniam opera, que premisimus, et 
christianis expediunt et paganis, huiusmodi vohis duximus per apostolicas litteras 
intimandi. Inspiret autem vobis ille qui via, veritas est et vira, ut agnita veritate, 
que Christus est, ad eam venire quantotius festinetis. Datum Laterani, VI1 Idus 
Martii, pontificatus nostci anno secundo». 

Cib che si constata, che si tocca con mano, da queste lettere, & un differente 
atteggiamento che si riscontra in Innocenzo 111 a nome della Cristianiti, che, mentre 
evidenzia aaltri aspettin della sua personalitk, caratterizza altri reali aneliti della 
Cristianiti in nome di Cristo: come tramite di contatto «assoiutamente» evangeiico 
con «I'altro mondo», come risposta ai movimenti pauperistici ereticali del tempo e 
come nuova formulazione di vira religiosa. Ma veniamo alla lettura dettagliata. 

Alcune persone «cristiane» si sono sentite «divinitus inflammati» a motivo di 
una ferma intenzione «propositum» che si crede proceda da ispirazione divina. 11 
papa, vicario di Cristo, con la sensibilitk del tempo ncristianon prende in mano 
questa esperienza: approva ed incoragolia, interviene nella redazione della regola e 
I'approva; presenta personalmente alla contraparte la finalita e i mezzi dell'opera 
come anche la reciproca convenienza. 

4. Peruliaritu della rdifferenzau. Elementi conclusiui 

Fra gli elementi che caratterizzano questo particolare tipo di contatto con i 
«pagani» noriamo I'attenzione per la  fede dei captivi christiani: 

61 Le d ~ c  O ~ C I I U ~ I  dl I ~ ~ V L C ~ L O  1 1 1  ad un fatto ~ s ~ r a o r d ~ n a ~ ~ o x  U vlrtonc abur* da Gmvanns de 
Marha. r da cui c nata queSr opera i11 mircriiordia. ronunprerre con Ic pdrulc di\inirur inflammarir 
i d  acx inqoiratilinr divina cirdiriir ni<herrirne" 11 mosaiii, di San Tornmm in borrnlr a Ruma (rn ~ - ~~~ - ~ ~ .  s ~ - - ~ - ~ -  ~ 

~ ~~ ~ . ~~~~~~~~~ -~ ~ ~~ 

12101, durante il ponrificato di lnnacenzo 111 ne un segno che esprime singolare propaganda 
iconagrafica e affida un mersaggio fruibile s Iivello iconologico; cf G. CIPOLLONE. il mornico di S. 
Tommaro i r  Fomir a Romn Ira. 2210). Contrikto di iconopaJio r ironologia, Roma 1984. 



- armatura fidei communiti - pro lege Dei se f . . . ]  hilariter opponentes 
- in fame et siti omnimodisque laboribus pro Christo sustinere letantur 
- captivorum qui sunt incarcerati pro fide Christi. 
Aitro elemento 6 la redemptio capttvwum: 
- pro redemptione illorum qui f...] sepius detinentur et barbarice captivitatis 

iugum 
- ad redemptionem captivorum 
- ad redemptionem captivorum qui sunt incarcerati [...] a paganis 
- pro redemptione ipsorum ve1 pro redemptione paganorum captivorum 
- in redemptionem captivorum 
- per redemptionem de capcivitatis ergastulo 
Quesci passaggi evidenziano I'opera della redenzione, lo stato di cattivirh e lo 

stare nelle mani di un unemicow. 
Aitto elemento consiste neiia modalita tecnica úel riscatto: 
- ve1 dato pretio rationabili f...] ve1 pro redemptione paganorum captivorum 

ut postea rationabili commutatione et bona fide redimatur christianus pro pagano 
secundum merita et statum personarum 

- et ut melius valeant suum propositum adimplere cum sepe facilius per 
commutationem quam per redemptionem [...) valeant íiberari, ut paganos captivos 
a christianis redimant est concessum, quos pro liberandis christianis debeant com- 
mutari. 

AItro elemento consiste nella base economica normativa per il riscatto: 
- tertia vero pars reservertur ad redemptionem 
- ec residuum in tres partes dividant 
- in via profecti totum debent ponere in redemptionem 
- per cuius instituta tertiam partem proventuum omnium, quos ve1 nunc 

habent, ve1 in futurum poterunt optinere in redemptione debent expendere captivo- 
rum. 

Altro elemento fuori del clima di difesa-offesa e il riferimento e I'invito a /  
Vangelo e la proposta di un'opera di misericordia comwne: 

- ad veritatis notitiam pervenire, et in ea salubriter permanere 
- inter opera misericordie, que lesus Christus dominus noster fidelibus suis in 

evangelio commendavit 
- opera, que premisimus, et christianis expediunt et paganis 
- inspiret autem vobis ilie qui via veritas, est et vira, ut agnita veritate " que 

Christus est, ad eam venire quantotius festinetis. 
Da quanto scritto sembra che si debba parlare di uatteggiamenti differenziati,, 

di Innocenzo 111 nei suoi rapporti con il mondo fuori della iede e, pih precisamente, 



dei Saraceni. Innocenzo 111, oltre la crociata da organizzare, e oltre gli interessi 
politici, ha modo, con I'Ordine trinitaria, di tentare e di srabilire un tapporto con il 
mondo dei Saraceni, tutto particolare. 

E il papa che personalmente interviene nella redazione della regola di un Ordine 
che nella Cristianita si dedica ad un'opera tanto urgente quanto umanitaria: la 
~redemptio captivorum christianorum qui sunt incarcerati pro fide Christi a paga- 
nisn. Di fatto I'Ordine nasce «pez queSta» opera di riscatto. 

La Regola, a motivo dei redattori, gode di una sensibiliti quaiificara e soprana- 
zionaie, da1 respiro di Cristianita. 

Questo Ordine nasce dalla Cristianita e per la Cristianith, per servite in un'opeta 
sopranazionale non legara a singoli prelati né a singole dignita di principi cristia- 
ni. 

Questo Ordine esclude per costituzione carismatica qualsiasi rifetimento al 
concetto di difesa-offesa e ai ricorso aile armi. 

Innocenzo 111 personalmente presenta I'Ordine e la sua opera umanitaria in 
favore deUa Cristianita ad un re fuori della fede. 

11 papa fa il primo passo saltando la tecnica dell'isolamento e scartando il 
tiferimento alla difesa-offesa. 

Su un terreno cosí squisitamente umanitario ed evangelico il papa ha la certezza 
di un contatto «totalmente» pacifico. 

La redenzione, a ragione, presentara come un'opera che offre reciproci vantag- 
gi. 

11 papa da il permesso «est concessumr di poter riscattare i prigionieri pagani; 
forse questa eccezionale prassi e stata inserita nella regola dalla stesso Innocenzo 
111. 

1 fedeli cristiani (viri quidam), religiosi trinitari, come segno di tesrimonianza 
che «merita» particolare attenzinne, pagano personalmente, investendo un terzo 
delle loro entrate per I'opera del riscatto. 

Georges Duby, a propósito di enormi novita in un tempo di simultanei, nuovi e 
prepotenti slanci, e di ancorati ritardi storici del tempo diastatico di Innocenzo 111, 
scrive: «Toutefois les mouvements de spiritualité qui suscitaient en ce temps la 
naissance de congrégations nouveiles engageaient une vie religiese qui ne fíit plus 
fondée sur le bruissement des épées et les joutes cavalieres, mais sur I'amour de Dieu 
et des hommes. Imitation de- ~ é s u s  dans son souci des pauvres, te1 ffit le style 
nouveau de I'Ordre du Saint-Esprit voué aux soins des malades, de I'Ordre des 
Trinitaites voué au rachat des captifs. 11s apportaient réponse ti l'evangélisme diffus 
patmi le peuple laique; eux seuls pouvaient affronter avec I'espoit de quelque succés 
les sectes hérétiques. Innocenr 111 le sentait bien [...1».") 



Possiamo concludere ~ r ivendo  che Innocenzo 111, offrendo per primo la mano 
alla «contraparte», ha I'opporrunita per un comprensihile invito al Vangelo di 
Criro, piu immediato e piu credihile. 

GIULIO CIPOLLONE 
Roma 

" Lo studio stato fettopresso la Facolti di Storia dell'llniuersita di Barceflona, il 27 
nouembre 1986. 


