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Pierluigi Terenzi

Scritture di confine�  
Verbali e registri consiliari nelle città dell’Abruzzo settentrionale 
(secoli XIV-XV)

�� Introduzione

La storia politica delle città del Regno di Napoli è sottoposta da alcuni 
anni a una revisione, che ne sta facendo emergere le caratteristiche peculiari 
rispetto al panorama italiano ed europeo, nonostante la scarsa disponibilità 
di DOcune tiSoOoJie docuPentDrie� 8no deJOi DSSrocci Si� diIIuVi Ser JOi Vtudi 
di carattere politico-istituzionale, praticato per altre aree urbane d’Italia e 
d’Europa, prevede l’analisi di scritture amministrative correnti come i ver-
EDOi deOOe DVVePEOee conViOiDri� DccDnto DOOe Ionti norPDtiYe coPe JOi VtDtuti� 
Per l’Italia meridionale continentale, sono rare le scritture di questo tipo che 
riVDOJDno D SriPD deO &inTuecento� )rDnceVco SenDtore KD DIIrontDto iO Sro-
blema non tanto in termini di dispersione e distruzione di età moderna e con-
temporanea – pure importanti – quanto piuttosto di pratiche di conservazione 
delle scritture da parte delle universitates� /D Srodu]ione docuPentDriD deOOe 
città era maggiore di quanto non lasci pensare l’attuale scarsità di fonti ma le 
coPunitj tendeYDno D conVerYDre Si� Oe Vcritture cKe DtteVtDYDno diritti �Sri-
YiOeJi� iPPunitj etc��� cKe OD docuPentD]ione conViOiDre�1 La prospettiva as-
sunta da Senatore costituisce anche uno stimolo a interrogarsi sulle esigenze 
delle universitates meridionali, per spiegare la natura e l’articolazione delle 

�� )� SenDtore� Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune 

considerazioni generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di 
$� %DrtoOi /DnJeOi� $� *iorJi� S� 0oVcDdeOOi� 5oPD ����� SS� �������� ,d�� Le scritture 

delle universitates meridionali. Produzione e conservazione, in Scritture e potere. Pratiche 

documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)� D curD di ,� 
/D]]Drini� in ©5eti 0edieYDOi ± 5iYiVtDª� ,;�� ������� eVtr� ���� SS� ���� �KttS���ZZZ�rPoMV�
uninD�it�inde[�SKS�rP�DrticOe�YieZ�������
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Vcritture Srodotte� SeJuendo TueVtD dire]ione� in TueVto contriEuto Srenderz 
in considerazione le scritture consiliari di due centri dell’Abruzzo settentrio-
nale, Atri e L’Aquila, accomunati da una storia documentaria particolare, che 
riÀette OD SecuOiDritj deOOD Ooro VtoriD SoOiticD�

Per queste due città si conservano o si possono conoscere fonti che 
per qualità, quantità e collocazione cronologica rappresentano casi ori-
JinDOi neO conteVto deO 5eJno di 1DSoOi� 3er $tri Vono diVSoniEiOi DOcuni 
YerEDOi conViOiDri redDtti IrD iO ���� e iO ����� trDPDndDtici dDi PDnoVcritti 
deOO¶erudito OocDOe 1icoOD SorriccKio ����������� e in SDrte SuEEOicDti 
dDO Vuo diVcendente /uiJi� D fine 2ttocento�� Per L’Aquila possediamo 
copie di alcuni atti del Tre-Quattrocento, ma soprattutto nove registri 
di deOiEerD]ioni ����������� con diYerVe ODcune��� In essi furono redat-
ti esclusivamente i verbali dei diversi consigli deliberativi intermedi di 
TueJOi Dnni e dei SDrODPenti cittDdini� /D Verie Iu inDuJurDtD neO ����� 
coPe KD diPoVtrDto 0DriD 5itD %erDrdi� cKe KD curDto O¶edi]ione deO Sri-
mo di questi libri reformationum�� 

Attraverso l’analisi di questo corpus trDtterz DOcune TueVtioni di 
fondo, quali l’individuazione delle esigenze che determinarono la pro-
duzione di verbali e registri consiliari, i motivi per cui essa ebbe luogo 
in determinati momenti e i fattori che concorsero a dare ai documenti 
conViOiDri Oe Ooro Vtrutture e IorPe� /e riVSoVte YerrDnno dDOOD diVDPinD di 
DOcuni DVSetti� iO rDSSorto IrD OD coVtru]ione di un DSSDrDto DPPiniVtrD-
tivo cittadino e, da un lato, la forma delle scritture, dall’altro l’adozione 
dei reJiVtri� iO ruoOo deJOi VYiOuSSi SoOitico�iVtitu]ionDOi e di IDttori SoOitici 

�� /� SorriccKio� L’organismo interno d’un Comune Abruzzese nel ’300� in ©%uOOet-
tino deOOD 'eSutD]ione DEru]]eVe di VtoriD SDtriDª� ;9,, ������� SS� ������ deVcriYe un 
reJiVtro deO ���������� ,d�� Il Comune Atriano nel XIII e XIV secolo� $tri ����� $SSendice 
II, Carte comunali� SS� �������� riSortD diYerVi YerEDOi trecenteVcKi� O¶Dutore dj noti]iD 
deOO¶eViVten]D di ©SiccoOi ErDniª di OiEri coPunDOi deO ���� e ����� di cui non conoVciDPo iO 
contenuto �S� ����� , Monumenta di Nicola Sorricchio sono stati recentemente digitalizzati 
e indici]]Dti dD un JruSSo di ODYoro cKe ID cDSo DOO¶8niYerVitj *� '¶$nnun]io di &Kieti� e 
Vono conVuOtDEiOi DOO¶indiri]]o KttS���VorriccKio�diODVV�unicK�it�� 5inJrD]io 5oVVDnD 7orOon-
tDno Ser DYerPi inIorPDto VuO SroJetto� $O PoPento deOOD redD]ione deO SreVente VDJJio OD 
Ionte non erD DncorD conVuOtDEiOe�

�� $rcKiYio di StDto de /¶$TuiOD� Archivio civico aquilano (d’ora in avanti ASA ACA), 
dD 7 � D 7 � �Dnni ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 
��������� e ����������� OD Verie SroVeJue fino DO Settecento� 8n reJiVtro ������ Vi conVer-
va in Archivio di Stato di Napoli, Museo� �� $ ���

�� Liber reformationum 1467-1469� D curD di 0�5� %erDrdi� /¶$TuiOD �����



Scritture di confine ���

eVterni neOOD trDVIorPD]ione deOOe SrDticKe di reJiVtrD]ione� OD diDOetticD 
IrD cuOturD notDriOe e cuOturD cDnceOOereVcD neOOD defini]ione deOOe Vcrittu-
re e deOOe SrDticKe di conVerYD]ione� O¶inÀuVVo deOOD ciYiOtj coPunDOe Vu 
TueVti SroceVVi� 7utto ciz VDrj inTuDdrDto in uno VcKePD cKe conVidererj 
dapprima i verbali (strutture, forme, linguaggi), poi i registri (ammini-
VtrDtiYi e conViOiDri�� infine i condi]ionDPenti deOOD PonDrcKiD Vu entrDP-
Ei� in etj DrDJoneVe�

Prima di proseguire, è opportuno fornire un orientamento sulla sto-
riD SoOitico�iVtitu]ionDOe deOOe due cittj� /¶$TuiOD erD unD civitas nova, 
IondDtD D Petj 'uecento� cKe Vi VYiOuSSz rDSidDPente diYentDndo OD Ve-
condD cittj deO reJno� PoOto dinDPicD VuO SiDno econoPico e SoOitico� 
1eO ���� nDcTue iO coViddetto 5eJJiPento Dd Drti� coPSoVto dD un Jo-
Yerno di Vei PePEri �OD &DPerD� cDPerOenJo e Quinque artium) e da un 
conViJOio deOiEerDtiYo cKe Iu PodificDto Si� YoOte�� Atri era invece una 
cittj SreroPDnD� ,n eSocD PedieYDOe Iu VottoSoVtD DO doPinio dei conti 
d’Aprutium e di /oreto� PD neO ���� diYenne cittj dePDniDOe �diSen-
dente direttDPente dDO VoYrDno�� 'oSo unD SDrenteVi coPunDOe di Petj 
'uecento ± di cui dirz ± D fine 7recento Iu YendutD dDOOD corte DnJioinD 
DOOD Sotente IDPiJOiD $cTuDYiYD� cui OD cittj Vi oSSoVe Si� YoOte neO corVo 
deO 4uDttrocento� 3er TuDnto riJuDrdD Oe iVtitu]ioni� neO 7recento ePerVe 
un doppio livello consiliare, composto dai Sei rettori e da un consiglio 
deOiEerDtiYo Si� YoOte PodificDto� $ JeVtire Oe oSerD]ioni conViOiDri e ri-
coSrire DOtri incDricKi DPPiniVtrDtiYi di riOieYo erD iO PDVVDro� un uIfi-
ciDOe IoreVtiero�� In entrambe le città era attivo anche un parlamento, i 
cui poteri furono sottoposti a riduzioni o estensioni nel corso dei secoli 
finDOi deO PedioeYo� 1eOOo VSD]io SoOitico OocDOe DJiYD inoOtre iO cDSitDno 
reJio� uIficiDOe ordinDrio� norPDOPente IoreVtiero� in cDricD Ser un Dnno 
o un VePeVtre� (JOi erD iO titoODre deOOD JiuVti]iD criPinDOe� iO reVSonVDEi-
le dell’ordine pubblico e il garante della raccolta delle tasse regie nelle 
pertinenze territoriali della città, ma come vedremo ebbe anche un ruolo 
neOOe DttiYitj conViOiDri�

�� 3er unD VinteVi di VtoriD cittDdinD Yedi $� &OePenti� Storia dell’Aquila dalle origini 

alla prima guerra mondiale� 5oPD�%Dri ����� 3er Oe trDVIorPD]ioni iVtitu]ionDOi 3� 7eren]i� 
L’Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedie-

vale� %oOoJnD�1DSoOi ����� SS� ������
�� 3er un SrofiOo Vtorico Yedi /� SorriccKio� Hatria = Atri� � YoOO�� 5oPD ����� 3eVcDrD 

����� 7erDPo �����
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�� I verbali: strutture e forme fra ibridi e modelli

/D Si� DnticD reJiVtrD]ione conViOiDre DtriDnD riVDOe DO ����� ed q un 
iErido IrD un YerEDOe e un Dtto notDriOe�� Il parlamento si riunì per discutere, 
fra l’altro, della richiesta di un cittadino recluso, che chiedeva l’esonero dal 
SDJDPento deO riVcDtto� /D SriPD SDrte deO teVto q coVu coPSoVtD�
1) invocatio

�� dDtD e indicD]ione deO SDSD reJnDnte�

�� tiSoOoJiD di conViJOio
�� Dutoritj conYocDnte
�� PodDOitj di conYocD]ione
�� propositio deO PDVVDro� ©inter DOiD SroSoVitDª� con iOOuVtrD]ione deOOD 

petizione del cittadino
�� SDrere IDYoreYoOe di un conViJOiere� non noPinDto� eVSreVVo contro 

quello di un altro consigliere, Zuccio Testa, non verbalizzato
�� YotD]ione ©de OeYDndo Dd VedenduPª VuO SDrere di =uccio� con eVito 

positivo
�� deOiEerD]ione

Sin qui ci troviamo di fronte a un verbale consiliare, per quanto non 
SerIetto� PDncDno iO OuoJo di riunione� JOi DOtri DrJoPenti trDttDti neOOD Ve-
dutD� iO noPe deO conViJOiere cKe SDrOz e iO SDrere di =uccio� /¶Dtto Vi con-
cOude con un eVcDtocoOOo notDriOe�

Actum in civitate Adrie […], presentibus [diverse persone nominate] et pluri-
EuV DOiMV in dicto SDrODPento e[iVtentiEuV� 4uod VcriSVi eJo %erDrduV %erDrdi 
de Amatrice autoritate regia notarius puplicus constitutus, et nunc massarius 
ciYitDtiV $drie et Dd oIficiuP reIorPDtionuP dicte ciYitDtiV Ser KoPineV iSViuV 
ciYitDtiV deSutDtuV� SredictiV oPniEuV interIui et eD fideOitDte VcriSVi� SuSOicDYi 
et PeuP ViJnuP Ieci�

/D VcritturD Iu redDttD Ser ³SuEEOicDre´ OD deciVione SreVD� DIfincKp OD 
posizione del catturato fosse resa nota e sancita giuridicamente dalla publi-

ca fides notDriOe� 0D iO redDttore oStz Ser unD IorPD coPSoVitD� cKe PoVtrD 
OD coeViVten]D deOOD cuOturD notDriOe e di TueOOD cDnceOOereVcD� 4ueVto Ieno-

�� SorriccKio� Il Comune� doc� /9�
�� *ioYDnnD , erD iPSeJnDtD neOOD OottD dinDVticD SertDnto� nonoVtDnte iO VoVteJno di 

$tri DOOD reJinD� Vi eYitz di indicDre un VoYrDno incerto Ser non riVcKiDre di inficiDre OD YD-
Oiditj IuturD deOO¶Dtto�
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Peno non erD nuoYo� eVVendoVi YerificDto Een SriPD neOO¶,tDOiD coPunDOe� 
PD Vi PDniIeVtz in un conteVto in cui OD VeSDrD]ione IrD iVtDn]D SoOiticD e 
iVtDn]D docuPentDriD non Vi erD reDOi]]DtD� ,O redDttore erD inIDtti un PDJi-
strato, il massaro, che oltre a svolgere le sue funzioni doveva produrre gli 
Dtti conneVVi� coPe IDceYD Dd eVePSio iO VindDco di &DSuD�� Essendo un 
notaio, egli poteva rendere autentiche le scritture grazie al proprio signum� 
non a caso, nel nostro “semi-verbale” egli si dichiara prima notaio, poi 
PDVVDro e infine deSutDto ad officium reformationum�

/D PDncDtD VeSDrD]ione deOOe due iVtDn]e riÀetteYD un¶DrticoOD]ione 
delle strutture amministrative della città ancora incompleta, nel senso 
deOOD diVtin]ione IrD coPSeten]e SoOiticKe e Iun]ioni redD]ionDOi��� Tutta-
via l’assenza di funzionari impiegati esclusivamente per la scrittura degli 
Dtti conViOiDri non q VuIficiente D VSieJDre Oe IorPe iEride o incoPSOete dei 
YerEDOi� /o diPoVtrD iO IDtto cKe Dd $tri Vi conIe]ionDrono DncKe YerEDOi 
veri e propri, ma anche che a L’Aquila, nonostante la separazione fra 
istanze risalisse alla prima metà del Trecento, nella seconda metà del 
VecoOo Vi SroduceYDno DncorD YerEDOi iEridi� /D cKiDYe Vi troYD dunTue in 
DOtri DVSetti� JOi VcoSi deJOi Dtti Srodotti e OD Ooro Vede di deVtinD]ione�

/D SriPD reJiVtrD]ione conViOiDre de /¶$TuiOD riVDOe DO ����� TuDndo 
esisteva un notarius reformationum dD TuDOcKe decennio� /¶Dtto Vi troYD 
negli statuti cittadini, redatti a inizio Quattrocento, ma non è una reforma-

tio in senso proprio, cioè un aggiornamento delle norme in seguito a deli-
EerD]ione�11 Il consiglio decise infatti solo l’elezione di alcuni commissari 
ad hoc ©VuSer IDcto JrDVVieª� e non deOiEerz unD diVSoVi]ione norPDtiYD� 
D’altro canto il livello di strutturazione del “verbale” è piuttosto basso e 
PDncDno DOcuni eOePenti IondDPentDOi� /¶orJDni]]D]ione deO teVto riVSon-
de DOOD VeTuen]D Ser cDSitoOi deJOi VtDtuti�

�� /D IorPD coPSoVitD ricordD TueOOD dei docuPenti DVtiJiDni dei VecoOi ;,, e SriPo 
;,,,� VtudiDti dD *�*� )iVVore� La diplomatica del documento comunale fra notariato e 

cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra 

notai e potere� in ©Studi PedieYDOiª� V� ,,,� ;,;�� ������� SS� �������� con OD diIIeren]D 
cKe iO redDttore erD un Iun]ionDrio cKe VcriYeYD Vu PDndDto deO conViJOio� 3er &DSuD Yedi 
Senatore, Gli archivi�

��� 9edi� Ser O¶,tDOiD coPunDOe� $� %DrtoOi /DnJeOi� La documentazione degli stati ita-

liani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la 

genèse de l’État moderne� $tti deOOD tDYoOD rotondD �5oPD� ����� ottoEre ������ 5oPD 
����� SS� ������ ������

��� Statuta civitatis Aquile� D curD di $� &OePenti� 5oPD ����� cDSS� ��������
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&DS� ���
1) invocatio

�� dDtD
�� OuoJo
�� Dutoritj conYocDnte
�� propositio deO cDSo deO JoYerno �cDPerOenJo� DO conViJOio �VSecificDto 

qui e non prima)
&DS� ���
1) propositio del camerlengo
�� SDrere di Ver 1iccoOz di 3etruccio
�� eOe]ione di TuDttro coPPiVVDri �VoOu]ione SroSoVtD dD 1iccoOz�
&DSS� �������� deOiEerD]ioni SreVe dDOOD coPPiVVione nei Jiorni VucceVViYi

La ripetizione della propositio, l’assenza di una votazione (qualora 
ci sia stata) e della deliberazione che ordinava l’elezione dei commissari 
Vono JOi eOePenti cKe DOOontDnDno TueVto Dtto dDOOD IorPD�YerEDOe� ,noOtre 
iO teVto� conViderDndo DncKe JOi uOtiPi tre cDSitoOi� q Si� riDVVuntiYo cKe 
indirizzato alla registrazione, pertanto risponde solo in minima parte alle 
PodDOitj cDnceOOereVcKe�

/D Vede di deVtinD]ione deOO¶Dtto deterPinz dunTue OD VceOtD IorPDOe 
del notarius reformationum, mentre per alcuni atti quattrocenteschi essa fu 
dettDtD dDOOo VcoSo� ,n DOcune reJiVtrD]ioni coPSreVe IrD iO ���� e iO ����� 
contenute sempre negli statuti, mancano quasi del tutto gli elementi e le for-
Pe dei YerEDOi� Pentre Oe SDrti deVcrittiYD e diVSoVitiYD Vono PoOto Si� eVteVe 
e dettDJOiDte� /D Iun]ione erD TueOOD di SuEEOicDre Oe deciVioni� coPe dicKiDrz 
iO notDio�cDnceOOiere $ntonio 9ioOi DO terPine deOO¶Dtto deO ������� Le ragio-
ni Iun]ionDOi Vono conIerPDte dD un Dtto notDriOe deO ����� cKe DtteVtDYD OD 
nomina del sindacus Ser trDttDre con iO nuoYo re )errDnte i cDSitoOi di oEEe-
dien]D� ,O docuPento VerYiYD DO VindDco coPe SroYD deOO¶incDrico dD SreVen-
tDre DO re� ciz Sortz D rediJere un Dtto notDriOe decOinDto coPe Dtto SuEEOico 
dell’universitas, in cui i presenti coincidevano con i membri dell’assemblea, 
PD Ven]D JOi eOePenti tiSici di un YerEDOe��� 

��� ©(t Ser Pe notDriuP $ntoniuP cDnceOODriuP de SredictiV roJDtuP et VcriStuP et 
SuEOicDtuP ut SerSetuo oStineDt roEoriV firPitDtePª� iYi� cDS� ���� /e DOtre reJiVtrD]ioni 
Vono i cDSS� ��� ������ e ��� �������

��� /¶Dtto Iu incOuVo dDO re neO SriYiOeJio cKe conteneYD Oe VuSSOicKe SreVentDte e Oe Vue 
riVSoVte� ,O teVto q diVSoniEiOe VuO Vito KttS���ZZZ�riIorPDn]eDTuiODne�orJ� Ve]ione Materiali�
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SoOo DO ���� riVDOJono i SriPi YerEDOi DTuiODni VuSerVtiti� VtrutturDti e 
coPSOeti� TueOOi dei libri reformationum� &iz non deYe indurre D credere 
cKe JOi eVePSi riSortDti� coPe Sure O¶Dtto DtriDno deO ����� IoVVero tDSSe 
di un SroceVVo OineDre cKe Sortz dD VoOu]ioni iEride Di YerEDOi Yeri e SroSri� 
3i� VePSOicePente� Ser JOi VcoSi di TueJOi Dtti non erD ritenutD neceVVDriD o 
oSSortunD OD IorPD�YerEDOe� /D deVtinD]ione in reJiVtro� riVerYDto o Peno 
alle verbalizzazioni, fu dirimente da questo punto di vista, come dimostra 
iO cDVo di $tri� , PDVVDri�notDi DdottDrono inIDtti unD VtrutturD coPSOetD e 
IorPe SienDPente cDnceOOereVcKe nei reJiVtri deO ��������� e ����� , Yer-
EDOi conViOiDri DYeYDno TuDVi VePSre JOi eOePenti VeJuenti�
1) data
�� tiSoOoJiD di conViJOio
�� OuoJo
�� Dutoritj conYocDnte
�� PodDOitj di conYocD]ione
�� SroSoVte di diVcuVVione IDtte dDO PDVVDro
�� SDreri dei conViJOieri
�� YotD]ione
�� deOiEerD]ione

Le componenti essenziali di un verbale ci sono, sebbene ne manchino 
DOcune riVSetto DOOD tiSi]]D]ione SroSoVtD dD 0DVViPo SEDrEDro Ser Oe cittj 
coPunDOi� SreSDrD]ione deOOD riunione� YerificD deO nuPero OeJDOe e riOetturD 
finDOe di TuDnto deOiEerDto��� Anche dal punto di vista formale, i verbali atriani 
riVSettDno i PodeOOi ODrJDPente DtteVtDti neOO¶,tDOiD coPunDOe� /D YerEDOi]]D-
zione del voto e della decisione presa, ad esempio, poteva rispondere al mo-
deOOo EreYe� con un ©et Vic Iuit reVoOutuPª riIerito DOO¶uOtiPo SDrere YerEDOi]-
]Dto �PD coPunTue YotDto�� 2SSure Vi DdottDYD OD IorPuOD ³OunJD´� coPe�

,n reIorPDtione cuMuV conViOiM PiVVo et IDcto SDrtito Ser Pe PDVVDriuP Dd 
bussulas et palloctas hoc modo videlicet quod quibus placet secundum quod 
dictuP et conViOiuP d� =iuctiM 7eVtD Vit unD SDrV� et PictDnt eoruP SDOOoctDV 
in bussula alba de sic, et quibus non, sit alia pars et mictant eorum palloctas 
in bussulam nigram de non� 3ODcuit oPniEuV de dicto conViOio PictentiEuV eo-
rum palloctas in bussula alba de sic� VecunduP dictuP et conViOiuP d� =uctiM� 
nePine VuDP SDOOoctDP PittenteP in EuVVuODP niJrDP de contrDrio� (t Vic 
inter eoV reIorPDtuP e[titit et oEtentuP��� 

��� 0� SEDrEDro� Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-

XIV)� 5oPD ����� S� ���
��� SorriccKio� Il Comune� doc� /;;,�
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Chiunque conosca i verbali consiliari dell’Italia comunale non troverà 
nulla di strano in questo testo, fatta salva la prima persona impiegata dal 
PDVVDro� (VVo q inYece VtrDordinDrio Ser iO 0e]]oJiorno trecenteVco� Sro-
Srio SercKp SerIettDPente VoYrDSSoniEiOe Di YerEDOi coPunDOi� &oP¶q noto� 
nell’Italia centro-settentrionale si elaborarono e trovarono ampia diffusione 
formulari e manuali, come il De ars notarie di Ranieri di Perugia, che gene-
rDOi]]Drono Vtrutture e IorPe dei YerEDOi��� Questi testi circolavano probabil-
mente anche ad Atri e nei centri di provenienza dei massari, anch’essi collo-
cDti neOO¶$Eru]]o VettentrionDOe� /D circoOD]ione doYette eVVere IDYoritD dDJOi 
VcDPEi coPPerciDOi e SoOitici IrD Oe due Dree� dD 7oVcDnD� 8PEriD e 0DrcKe 
provenivano molti mercanti attivi in Abruzzo, e in quelle zone avevano in-
tereVVi i Ooro coOOeJKi DEru]]eVi� 'DJOi VteVVi OuoJKi SroYeniYDno Soi DOcuni 
cDSitDni reJi� coVu coPe DOcuni reJnicoOi Iurono SodeVtj in ,tDOiD centrDOe� ,O 
Pondo coPunDOe Jiocz dunTue un ruoOo iPSortDnte neOO¶Ddo]ione di certe 
IorPe deOOe Vcritture conViOiDri� PD neO cDVo di $tri Vi Dndz oOtre�

�� I linguaggi: il fascino del comune di Popolo

$tri erD VtDtD ³uIficiDOPente´ un coPune� 1eO ����� doSo Oo VcKierD-
mento della città nel fronte guelfo, il legato papale Pietro Capocci le at-
tribuì quello status, richiamando esplicitamente il modello di Perugia per 
O¶uIficio SodeVtDriOe e Ser DOtri DVSetti��� /¶eVSerien]D durz unD TuindicinD 
di Dnni� SercKp O¶DrriYo deJOi $nJiz deterPinz iO SroJreVViYo riDVVorEi-
mento nei modelli istituzionali del regno, a cominciare dalla sostituzione 
deO SodeVtj con iO cDSitDno� &iz non iPSedu DOOD coPunitj di coVtruire 
Vu TueOOD eVSerien]D un Iorte eOePento identitDrio� ,O OinJuDJJio DdoSe-
rDto nei conViJOi deO ���� erD di VtDPSo IortePente coPunDOe� neOOD VuD 
decOinD]ione SoSoODre� $O di Oj deOO¶iPSieJo interPittente deO terPine 
©coPuneª��� si riscontrano alcuni usi linguistici palesemente mutuati da 
TueO Pondo� riJuDrdDnti ViD OD defini]ione deOOD coOOettiYitj� ViD i noPi di 
conViJOi e uIficiDOi� in entrDPEi JOi DPEiti� iO IuOcro erD iO populus�

��� 9edi in VinteVi /� 7Dn]ini� A consiglio. La vita politica nell’Italia dei comuni, 
5oPD�%Dri ����� SS� ������

��� SorriccKio� Il Comune� doc� ,,�
��� Su cui *� 9itoOo� L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medie-

vale� 1DSoOi ����� SS� ������
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1ei YerEDOi Vi troYDno IrDVi coPe TueVte� ©Sro JuEernDtione VtDtuV SDci-
fici et trDnTuiOOi populi ciYitDtiV $drieª� ©noPine et Yice communis et populi 
dicte ciYitDtiVª� ©SuEOico et JenerDOi 3DrODPento comunis hominum et populi 

ac universitatis ciYitDtiV $drieª etc��� Quest’ultima frase lascerebbe inten-
dere che vigeva una distinzione istituzionale o di fatto fra gli homines della 
città, l’universitas come ente giuridico collettivo e il populus come ulteriore 
JruSSo SoOitico�iVtitu]ionDOe� ,n reDOtj� YDOutDndo Oe DtteVtD]ioni neO Ooro in-
ViePe e neO conteVto di TueJOi Dnni� non erD coVu� O¶uVo di TueVto OinJuDJJio 
non riÀetteYD unD reDOtj SoOiticD confiJurDtD ³DOOD coPunDOe´� PD erD un¶oSe-
razione di rafforzamento della legittimazione del gruppo dirigente, che attri-
buiva al populus unD centrDOitj ineditD� Si� IorPDOe cKe VoVtDn]iDOe�

,O SriPo SDVVo Iu coPSiuto neO dicePEre ����� TuDndo iO conViJOio dei 
Sessantaquattro, a base territoriale, fu trasformato in consiglio dei Venti-
TuDttro� coPSoVto con criterio PiVto� � cittDdini Ser ciDVcunD ottDYD� di cui 
©unuV de PeOioriEuV� DOter de PediocriEuV et DOiuV de PinoriEuVª��� L’intro-
duzione del criterio sociale, con la maggioranza dei due terzi garantita ai 
“non migliori”, fu voluta da personaggi che troviamo spesso nei consigli 
di quegli anni, con un marcato ruolo di orientamento delle scelte politiche 
e un¶eYidente diVtin]ione VociDOe� 1on Vi trDttDYD deOO¶ePerVione di JruSSi 
popolari, già presenti nelle istituzioni, ma di una strategia adottata da un 
JruSSo di cittDdini ePinenti�

, conÀitti SoOitici e VociDOi DOOorD in corVo SotreEEero VSieJDre TueVtD 
VtrDteJiD di ³SoSoODri]]D]ione´� Si trDttDYD di Ootte cKe dD TuDOcKe decennio 
opponevano alcuni barones del contado, sostenuti da nobili cittadini, alla 
reVtDnte e conViVtente SDrte deOOD cittj� coPSoVtD di SoSoODri e noEiOi��� Le 
lotte, motivate di volta in volta da ragioni diverse, possono essere ricon-
dotte D un unico fiOone SrinciSDOe� Oo Vcontro IrD O¶DriVtocrD]iD territoriDOe 
un tempo detentrice del potere cittadino e le nuove forze sociali emerse 
neOOD VecondD Petj deO 'uecento� DncKe JrD]ie DOO¶eVSerien]D coPunDOe� 
$SSenD SriPD� inIDtti� iO ©conViOiuP uniYerVitDtiVª deO ���� erD IorPDto dD 
�� ©EDroneV et doPini nDtiYiª���

L’insistenza nel riferimento al popolo costituì il culmine di questo pro-
ceVVo� ,nIDtti Oe DtteVtD]ioni ePerJono VoOo neO ����� cioq doSo O¶enneVi-

��� $tteVtD]ioni in SorriccKio� Il Comune� IrD S� ��� e S� ���� , corViYi Vono Piei�
��� SorriccKio� L’organismo� S� ���
��� 9edi SorriccKio� Il Comune� SS� �������
��� ,Yi� doc� /,,�
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Po conÀitto con i ©EDroneV et PDJnDteVª deO ������� La popolarizzazione 
fu sancita anche da una riorganizzazione istituzionale del febbraio-marzo 
����� cKe SreYide OD SDrteciSD]ione di �� conViJOieri DJJiunti e di �� capita 

artium� cKe DVViVteVVero JOi 2tto di JoYerno��� $O contePSo Serz� D conIer-
mare che l’operazione era gestita prevalentemente da meliores, si dispose 
l’estrema limitazione delle convocazioni del parlamento, «quia periculum 
solet inducere facere parlamentum, quia sepe solent accedere et congregari 
in eo� de MuYeniEuV et PinuV VDSientiEuV� SOureV TuDP de DOiM VDSientiEuVª� 
/D ©EDO\DP et DuctoritDtePª deO SDrODPento Iu DVVeJnDtD Di nuoYi 'ue-
cento giurati, che dovevano essere «principales, bonos et idoneos homines 
diOiJenteV VtDtuP SoSuOiª e DYreEEero eVercitDto OD cDricD D YitD� rendendoOD 
Si� tDrdi SerVino ereditDriD� ,n VoVtDn]D� Vi cKiuVe O¶DcceVVo DJOi orJDni de-
OiEerDtiYi e Vi eVDutorz di IDtto iO SDrODPento�

,O Jioco OinJuiVtico cKe tentDYD di OeJittiPDre TueVte VceOte riJuDrdz 
anche il nome dei consigli, che furono ricondotti all’ambito della tutela 
deO SoSoOo� JOi 2tto Iurono detti ©conVerYDtoreV ViYe rectoreV SoSuOiª� i 
'uecento ©conViOiuP ducentoruP conViOiDrioruP coPPuniV Veu SoSuOiª 
oSSure ©ducentoruP \urDtoruP SoSuOiª e coVu YiD� 0D OD SoSoODri]]D-
zione fu talmente profonda da riguardare anche il capitano regio, che in 
un diEDttito Ser OD VuD eOe]ione Iu detto ©cDSitDneuV SoSuOiª dDO PDVVDro 
e dD un conViJOiere��� ,noOtre in un¶DOtrD VedutD un conViJOiere DIIerPz 
che il capitano doveva limitarsi a svolgere la funzione giudiziaria, senza 
VcKierDrVi nei conÀitti in corVo neO contDdo� 3er dirOo� uVz TueVte SDroOe� 
©Vit conIDOoneriuV MuVtitie et non DOiuVª��� Nonostante l’uso improprio dei 
noPi �SoicKp nei coPuni Vi trDttDYD di uIfici ³interni´ DOOD coPunitj�� 
questi modi di chiamare il capitano sono forse il massimo esempio di 
come la cultura istituzionale comunale avesse attecchito, attraverso la 
VtruPentDOi]]D]ione� in territorio DtriDno�

7utto ciz DYeYD cDrDttere VoOo SoOitico� eVVendo iPSoVViEiOe utiOi]]Dre 
TueVtD terPinoOoJiD neOOe Vcritture JiuridicKe� Si trDttDYD inIDtti di fiJure 
non riconoVciute con Tuei noPi neOOo VSD]io iVtitu]ionDOe deO reJno� 5eVtD-
YD Serz OD SoVViEiOitj di uVDre Tuei terPini� cKe PoVtrDno TuDnto IDVcino 
eVercitDVVe D Petj deO 7recento O¶eVSerien]D di 3oSoOo�

��� ,Yi� doc� /;,,�
��� ,Yi� doc� /;,9�
��� ,Yi� doc� /;,,,�
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�� I registri amministrativi

/¶inÀuVVo deOOD ciYiOtj coPunDOe Iu Peno intenVo Votto iO SrofiOo 
dell’adozione di registri separati per la verbalizzazione dell’attività consi-
OiDre� (VVD VeJuu VtrDde diIIerenti� Ser rintrDcciDre Oe TuDOi q utiOe Srendere 
le mosse dai registri amministrativi, in parte sovrapponibili a quelli delle 
cittj coPunDOi di unD SriPD IDVe� /D cuOturD deOOD reJiVtrD]ione non erD cer-
to assente nelle città meridionali del Tre-Quattrocento, ma era una pratica 
JenerDOi]]DtD VoOo Ser JOi uIfici DPPiniVtrDtiYi� ,n diYerVe cittj Vono inIDtti 
attestati registri compilati o tenuti dai diversi magistrati, soprattutto in am-
Eito fiVcDOe� $d $tri Vono citDti neO ���� i libros extime e un liber comunis, 
nel quale si registrarono le operazioni di censimento per la colletta gene-
rDOe��� $ncKe neJOi VtDtuti di 7erDPo deO ����� Ser riPDnere in $Eru]]o� Vi 
citano i quaterni di diversi magistrati, che sembrano essere già in uso e non 
introdotti in TueO PoPento �entrDte e uVcite� IuocKi� IoreVtieri etc�����

Considerata questa base, la questione è quella del rapporto fra struttu-
re amministrative e articolazione dei registri “per materia”, come fase pro-
dromica all’adozione di registri dedicati alla sola verbalizzazione consilia-
re� ,O Sunto q cKe� coPe Ser OD IorPD dei YerEDOi� OD VeSDrD]ione IrD Iun]ioni 
politiche non fu la sola a determinare l’adozione di registri esclusivamente 
conViOiDri� , reJiVtri trecenteVcKi deO PDVVDro di $tri� coPe in DOtre cittj deO 
reJno� DccoJOieYDno Vcritture di nDturD diYerVD� ,O titoOo di TueOOo deO �����
���� q eOoTuente�

Liber sive quaternus reformationum continens in se bandimenta, relata re-
IorPDtioneV� deOiEerDtioneV� noPinD et coJnoPinD conViOiDrioruP� MurDtoruP� 
privatorum, vialium et quamplures alias diversas scripturas pertinentes et 
VSectDnteV Dd oIficiuP PDVVDriDtuV IDctuV���

,O reJiVtro riÀetteYD iO YentDJOio di DttiYitj DPPiniVtrDtiYe deO PDVVDro� 
2Otre Di YerEDOi conViOiDri� in eVVo troYDYDno VSD]io DncKe TueOOi deOOe riunio-
ni di governo, i nomi degli eletti alle varie magistrature, le assegnazioni di 
DSSDOti di JDEeOOe� OD corriVSonden]D etc�� coPe DccDdeYD Ser i quaterni del 
VindDco di &DSuD��� &iz erD Ven]¶DOtro doYuto DOO¶identitj IrD uIficiDOe e re-
dDttore PD� DncorD unD YoOtD� /¶$TuiOD oIIre un DOtro Sunto di YiVtD SoicKp Ou� 

��� ,Yi� doc� /;;,�
��� Statuti del comune di Teramo del 1440� D curD di )� %DrEerini� $tri ����� passim�
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dove la separazione fra istanze era avvenuta, l’adozione di registri consiliari 
Iu tDrdD� &oPe Ko detto� DOPeno dDOOD SriPD Petj deO 7recento erD DttiYo un 
notarius reformationum� i cui coPSiti non riJuDrdDYDno Serz O¶DttiYitj conVi-
OiDre� /D TuDOificD]ione deOO¶uIficio Vi riIeriYD inIDtti DOO¶DJJiornDPento deJOi 
statuti, nel senso originario che aveva il termine reformatio� 4ueVto VtDto 
di cose fece sì che solo in seguito alla trasformazione del notaio delle rifor-
magioni in cancelliere, avvenuta nel corso del Quattrocento, si adottassero 
reJiVtri VeSDrDti Ser i YerEDOi conViOiDri� Ser i PotiYi cKe YedrePo Si� DYDnti�

D’altro canto bisogna rilevare che alla precoce articolazione ammini-
strativa (rispetto ad altre realtà del regno) corrispose a L’Aquila uno sforzo 
Si� PDrcDto Ser Srodurre reJiVtri VeSDrDti� 3riPD deOOD riIorPD deO ����� eVi-
stevano almeno sette diversi quaterni o libri tenuti dD YDri PDJiVtrDti� SoOo 
DOcuni di eVVi DccoJOieYDno unD VoOD tiSoOoJiD di reJiVtrD]ione� entrDte e uVci-
te� SroYenti deOOe PuOte inÀitte dDJOi executores capitulorum (deputati alle 
sanzioni per le effrazioni agli statuti), pagamenti e doni fatti agli esecutori e 
DO teVoriere� IoreVtieri� IuocKi� $Otri due� IorVe i Si� iPSortDnti SoOiticDPente� 
erDno di contenuto eteroJeneo� iO TuDderno deO teVoriere e iO quaternus Com-

munis� tenuti entrDPEi dDO PedeViPo PDJiVtrDto� 1eO SriPo Vi reJiVtrDYDno i 
cittadini che svolgevano certe attività economiche, le inquisizioni degli exe-

cutores e DOtro� neO Vecondo Vi coSiDYD OD corriVSonden]D con OD corte reJiD� 
i nomi degli eletti e altro, fra cui forse anche i verbali consiliari (o almeno 
DOcuni�� &on O¶iVtitu]ione deO 5eJJiPento Dd Drti neO ���� nDcTue un nuoYo 
registro, quello delle spese dei Quinque artium���

Il salto di qualità fu compiuto nel secondo Quattrocento, non solo 
con i libri reformationum ma anche con i registra DPPiniVtrDtiYi� iO Si� 
Dntico dei TuDOi riVDOe VePSre DO ������� In essi si copiavano in ordine cro-
noOoJico Oettere riceYute e inYiDte� iVtru]ioni Ser JOi DPEDVciDtori etc�� e Yi 
si registravano i provvedimenti amministrativi, come ad esempio la de-
terPinD]ione dei Sre]]i deOOD cDrne e di DOtri Jeneri DOiPentDri� (VVi riÀet-
tevano quindi l’attività del governo cittadino e non di altre magistrature, 
ed erDno JeVtiti dD un VoOo redDttore� iO cDnceOOiere� Si trDttDYD inVoPPD 
degli eredi di alcuni dei registri attestati negli statuti, la cui innovazione 

��� Statuta civitatis Aquile� cDS� ����
��� Se ne conVerYDno Vei� in $S$ $&$� dD S �� D S ��� 3er i dettDJOi Yedi 3� 7eren]i� «In 

quaterno communis»� Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L’Aquila (secoli XIV-XV), 
in ©0pODnJeV de O¶ecoOe IrDnoDiVe de 5oPe ± 0o\en ÆJeª� ����� ������� KttSV���PeIrP�
reYueV�orJ������
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consistette non tanto nella loro produzione, quanto nella cura per la loro 
conservazione, che è testimoniata dall’attribuzione di una proto-segnatu-
rD DOIDEeticD D ciDVcuno di Ooro� $ SDrtire dDO ���� TueVti reJiVtri Iurono 
inoOtre VeSDrDti in due VottoVerie� communium, dedicata ai diversi affari 
interni� regalium, dedicata a scritture riguardanti i rapporti con la monar-
cKiD e i Vuoi uIficiDOi �coPSrendente DncKe Oe iVtru]ioni diSOoPDticKe�� 
8n OiYeOOo coVu DYDn]Dto di DrticoOD]ione non Vi ritroYD in neVVun¶DOtrD 
città del regno negli stessi anni, ma d’altro canto esso non è paragonabile 
D TueOOi di DOcune cittj coPunDOi� coPe %oOoJnD e )iren]e��� 

�� Sviluppi istituzionali e scritture

$ TueVto Sunto� q neceVVDrio doPDndDrVi cKe coVD deterPinz TueVte 
innovazioni a L’Aquila, segnatamente l’inaugurazione dei libri reformatio-

num neO ����� /D SriPD YerificD dD IDre riJuDrdD JOi VYiOuSSi iVtitu]ionDOi 
e DPPiniVtrDtiYi� Ser cercDre di identificDre in TueVto cDPSo un eYentuDOe 
motore del cambiamento, in particolare nel rapporto fra gruppi sociali e 
iVtitu]ioni e neO ruoOo conViOiDre deO cDSitDno reJio�

1eO 7recento OD Si� DrticoODtD orJDni]]D]ione deOOe Vcritture non 
toccz iO cDPSo deOO¶DttiYitj conViOiDre� nonoVtDnte TueVtD IoVVe Jij coP-
SOeVVD� VtDndo DOOe Srocedure SreVcritte neJOi VtDtuti� 3er iO &onViJOio 
delle arti, l’organo deliberativo intermedio, erano infatti previste le tap-
pe ordinarie del processo decisionale, incentrate sulla triade propositio-
consilia-reformatio��� La loro attuazione è confermata dal “verbale” del 
����� 1onoVtDnte TueVtD coPSOeVVitj� O¶eViJen]D di creDre un ViVtePD di 
reJiVtrD]ione VeSDrDto Iu DYYertitD VoOo un VecoOo doSo� /¶intereVVe con-
servativo incentrato su altre tipologie documentarie fece sì che i verbali, 
redatti forse non regolarmente e in forme ibride o incomplete, non fosse-
ro deVtinDti D VuSSorti PDteriDOi conceSiti Ser OD conVerYD]ione��� 

$ TueVto SroSoVito� un conIronto con iO Pondo coPunDOe Suz riYeODrVi 
utiOe Ser eYiden]iDre PeJOio i rDSSorti IrD VYiOuSSi iVtitu]ionDOi e Vcritture� 
L’esigenza di dare forma regolare, separata e continuativa alla verbalizza-

��� 3er un eVePSio fiorentino Yedi iO contriEuto di /oren]o 7Dn]ini in TueVto YoOuPe�
��� Statuta civitatis Aquile� cDS� ��� e VJJ� Si trDttD di diYieti� dD cui Vi deducono Oe 
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zione emerse nelle città comunali nel corso del Duecento, quando ebbe luo-
Jo TueOOD cKe q VtDtD definitD ©riYoOu]ione docuPentDriDª��� Nel momento 
in cui� con O¶DIIerPD]ione deO 3oSoOo� Oo ©VtDre in conViJOioª DVVunVe ©un 
SeVo SoOitico di SriPiVViPo SiDnoª� creEEe O¶Dtten]ione Ser JOi DYYeniPenti 
in DVVePEOeD e Ser OD Ooro redD]ione� cKe troYz VSD]io in reJiVtri SriPD Ser-
JDPenDcei e Soi cDrtDcei��� Il passaggio ai registri rispondeva a necessità 
pratiche e politiche allo stesso tempo, permettendo una migliore gestione 
dei processi decisionali e soprattutto costituendo «un fondamentale ele-
Pento di JDrDn]iD Ser i PePEri deOO¶DVVePEOeD VteVVDª���

4ueVto diVcorVo non Vi Suz IDre neJOi VteVVi terPini Ser Oe universita-

tes meridionali, in cui l’ampliamento della partecipazione popolare alla po-
OiticD cittDdinD DYYenne DttrDYerVo iO riconoVciPento di VSD]i iVtitu]ionDOi� $ 
/¶$TuiOD OD riIorPD deO ���� rDSSreVentz O¶DcceVVo dei JruSSi SoSoODri DOOe 
iVtitu]ioni deOiEerDtiYe e di JoYerno� DttrDYerVo Oe corSorD]ioni� 0D� oOtre DO 
fatto che il Reggimento ad arti non era un’istituzione di Popolo,�� questo pas-
VDJJio non deterPinz un EDO]o in DYDnti neOOe SrDticKe di reJiVtrD]ione� /o 
sviluppo e la maggiore articolazione delle scritture in registro furono invece 
progressivi, toccando il culmine dopo la metà del Quattrocento, quando si era 
IorPDtD unD pOite iVtitu]ionDOe coPSoVitD� VoOo in SDrte di oriJine SoSoODre�

Nella gran parte delle altre città, la questione politica prevalente nel 
7re�4uDttrocento erD OD riSDrti]ione dei conViJOi e deJOi uIfici IrD i due 
JrDndi JruSSi iVtitu]ionDOi in cui Vi rDccoJOieYDno Oe coPSonenti VociDOi� 
l’universitas nobilium e l’universitas popularium��� , conÀitti IrD i due 
gruppi, pur motivati da abusi o indebite estensioni di potere (soprattutto 
da parte dei nobili), non portarono mai all’emersione di istituzioni paral-
OeOe� /o VtruPento Si� eIficDce Ser ottenere un¶eTuD rDSSreVentDn]D e dDre 
soddisfazione alle esigenze di gruppo era il ricorso alla monarchia, sia 
chiedendo al sovrano di riconoscere accordi raggiunti autonomamente, 
ViD DSSeOODndoVi D Oui SercKp interYeniVVe direttDPente� &iz concorreYD D 

��� -��&� 0Dire 9iJueur� Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas 

de l’Italie médiévale� in ©%iEOiotKqTue de O¶ecoOe deV cKDrteVª� ����� ������� SS� ����
���� 9edi DncKe /� 7Dn]ini� Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consi-

gli nell’Italia comunale� in ©5eti 0edieYDOi 5iYiVtDª� ���� ������� SS� ����� �KttS���ZZZ�
rPoMV�uninD�it�inde[�SKS�rP�DrticOe�YieZ�������

��� ,Yi� S� ��� 9edi DncKe %DrtoOi /DnJeOi� La documentazione� SS� ������ e SEDrEDro� 
Le delibere� SS� �������

��� 7Dn]ini� Delibere e verbali� S� ���
��� 3er i PotiYi VSieJDti in 7eren]i� L’Aquila nel Regno� SS� ������
��� 9edi 9itoOo� L’Italia� SS� ��������
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IorPDre un TuDdro ordinDto� nonoVtDnte OD diDOetticD e[trDiVtitu]ionDOe e 
JOi DEuVi SoteVVero condi]ionDre i SroceVVi iVtitu]ionDOi� 0D fino DO Vecon-
do Quattrocento non si ritenne necessario il ricorso alle verbalizzazioni 
reJoODri Ser JDrDntire OD Eontj deOOe oSerD]ioni� DncKe SercKp TueVtD do-
YeYD eVVere DVVicurDtD dDO cDSitDno reJio�

4ueVto uIficiDOe erD noPinDto dDO re� PD VeJuendo Srocedure cKe VSeV-
so coinvolgevano anche le comunità, che potevano ad esempio proporre 
cDndidDti oSSure VceJOiere un cDSitDno e VottoSorOo DOOD conIerPD reJiD� 
1eOO¶eVerci]io deOOe Vue Iun]ioni �JiuVti]iD� ordine SuEEOico� fiVco� iO cDSi-
tano doveva rispettare gli statuti o le consuetudini locali, ed era tenuto a 
firPDre DOcuni cDSitoOi cKe reJoODYDno O¶uIficio SriPD di entrDre in cDricD� 
Non si trattava insomma di un rappresentante plenipotenziario della mo-
narchia, ma di un delegato all’espletamento di funzioni pertinenti il potere 
reJio� cKe doYeYD VeJuire DOcune reJoOe OocDOi��� 0D iO cDSitDno� DOPeno in 
alcune città, aveva anche il compito di convocare e presiedere le assemblee 
deOiEerDtiYe� cioq iO SDrODPento cittDdino e TueOOe interPedie di YDrio tiSo� 
%iVoJnD DOOorD YDOutDre DncKe un eYentuDOe ruoOo di TueVtD fiJurD neOOD Vto-
riD docuPentDriD deOOe cittj� 3rendiDPo nuoYDPente iO cDVo de /¶$TuiOD� 
Vu cui ViDPo Si� inIorPDti PD cKe ± in DtteVD di uOteriori ricercKe ± non Suz 
eVVere conViderDto rDSSreVentDtiYo deOO¶interD reDOtj urEDnD PeridionDOe�

)rD OD Petj deO 7recento e OD Petj deO 4uDttrocento� Oe Iun]ioni So-
OiticKe deO cDSitDno DTuiODno VcePDrono VenViEiOPente� fino D SerderVi 
TuDVi deO tutto� 3riPD deOOD riIorPD deO ����� VePErD cKe O¶uIficiDOe non 
solo convocasse e presiedesse i consigli, ma ponesse anche le questioni 
dD diEDttere� Iun]ione Soi DcTuiVitD dDO cDPerOenJo��� La riforma riconob-
be poteri decisionali di rilievo al capitano, che doveva scegliere Quinque 

artium in carica per sei mesi da una rosa di nomi che gli veniva proposta 
dD unD coPPiVVione eOettorDOe��� 8n VecoOo doSo O¶uIficiDOe non erD Si� 
coinvolto, in nessun modo, nell’attività deliberativa dei consigli intermedi, 
np tDnto Peno neOOe eOe]ioni� 1eO SriPo liber reformationum egli risulta 
solo presente ai parlamenti cittadini, che peraltro venivano convocati qua-
Vi eVcOuViYDPente Ser OD SrocODPD]ione deJOi eOetti� 4ueVte DVVePEOee Vi 

��� 4ueOOo deO cDSitDno q un tePD cKe neceVVitD di un riSenVDPento� 3er iO PoPento 
Vi YedD iO Euon VDJJio di *� 9itDOe� «Universitates» e «officiales regii» in età aragonese nel 
regno di Napoli: un rapporto difficile� in ©Studi Vtoriciª� ���� ������� SS� ������

��� ,n PDncDn]D di DOtre Ionti� Oo Vi deduce dDO rDcconto di %uccio di 5DnDOOo� Cronica, 
D curD di &� 'e 0DtteiV� )iren]e ����� Dd eVePSio Vtr� ����

��� Statuta civitatis Aquile� cDS� ����
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tenevano nel suo palazzo, ma nei verbali non si fa cenno alla sua autorità 
di conYocDtore o di JDrDnte� $n]i� uno dei ³YerEDOi´ coSiDti neJOi VtDtuti 
cittDdini ������� dicKiDrD cKe iO SDrODPento erD VtDto conYocDto neO SDOD]]o 
deO cDSitDno� PD Vu PDndDto deO JoYerno��� Il vero consiglio deliberativo, 
detto cerna o concio, si riuniva invece nel palazzo della Camera, cioè del 
JoYerno� doYe OD SreVen]D deO cDSitDno non q PDi reJiVtrDtD�

Non sappiamo quando e come sia avvenuta l’esclusione dai processi 
deOiEerDtiYi� np Ve ViD VtDtD VDncitD dD un SriYiOeJio reJio� coPe Iu D 7erD-
Po neO ������� 3er O¶pOite DTuiODnD� O¶DVVen]D deO cDSitDno ViJnificDYD DYere 
maggiore libertà di manovra, per mettere in campo un sistema deliberativo 
Àuido� /D cerna era infatti un consiglio di numero variabile, i cui membri 
YeniYDno cKiDPDti di YoOtD in YoOtD D diVcutere Oe SroSoVte deO JoYerno� ,noO-
tre il processo decisionale veniva sottratto ad alcune procedure, in primis 
TueOOD deO Yoto� coPe YedrePo in VeJuito� 4ueVtD VituD]ione ÀuidD JDrDntiYD 
la partecipazione ricorrente dello stesso gruppo di persone, che poteva libe-
ramente gestire il coinvolgimento di altri cittadini (in ottica prevalentemente 
cOienteODre� ed eYitDre o condi]ionDre iO ricDPEio iVtitu]ionDOe���

L’assenza del capitano dai consigli contribuì a determinare questa 
VituD]ione� in cui OD PDncDtD defini]ione nuPericD deOO¶DVVePEOeD e OD 
debole strutturazione procedurale rendevano inutili le operazioni di con-
troOOo deO nuPero OeJDOe e iO conteJJio dei Yoti� di cui O¶uIficiDOe erD in 
Sreceden]D JDrDnte� 0D non Iu TueVtD DVVen]D D deterPinDre iO EiVoJno 
di fiVVDre in VcriStiV O¶DttiYitj conViOiDre� $n]i� OD coPSDtte]]D deO JruSSo 
dirigente, che emerge dall’analisi degli stessi verbali, e la semi-informa-
Oitj deOOe Srocedure deciVionDOi DndDYDno neOOD dire]ione oSSoVtD� Se i 
registri fossero stati adottati per i medesimi motivi dell’Italia comunale 
duecenteVcD� OD coPSDttD pOite iVtitu]ionDOe DTuiODnD DYreEEe deciVo di 
controOODre Ve VteVVD� iO cKe DSSDre iPSroEDEiOe�

�� Registri, politica e cancelleria

L’adozione dei registri consiliari, cioè della verbalizzazione regolare, 
SotreEEe DOOorD eVVere VSieJDtD con due cDuVe� O¶eViJen]D di controOOo deOOe 

��� ,Yi� cDS� ����
��� )� SDYini� Sugli statuti teramani del 1440� )iren]e ����� S� ���
��� Su TueVti DVSetti 7eren]i� L’Aquila nel Regno� SS� ������
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attività istituzionali dall’esterno, oppure una scelta pragmatica con risvolti 
SoOitici� 8nD SriPD iSoteVi� D Pio DYYiVo Si� deEoOe� q cKe ViD VtDtD OD Po-
nDrcKiD D decretDre O¶Ddo]ione dei reJiVtri��� Vista l’attenzione crescente 
deOOD corte DrDJoneVe Ser iO Ooro utiOi]]o neOOe cittj  Vu cui tornerePo � 
SotreEEe dDrVi cKe re )errDnte DEEiD ordinDto OD reDOi]]D]ione dei reJiVtri 
neO ���� Ser eViJen]e di controOOo a posteriori deOO¶DttiYitj conViOiDre� 'u-
rDnte OD JuerrD di VucceVVione contro *ioYDnni d¶$nJiz� inIDtti� /¶$TuiOD 
Vi erD VcKierDtD con TueVt¶uOtiPo� doSo iO rientro DOO¶oEEedien]D DrDJoneVe 
������������ iO re SotreEEe DYer tentDto di intenVificDre OD VuD SreVen]D 
condizionando l’attività politica locale attraverso la registrazione regolare 
deOO¶DttiYitj conViOiDre� 0D O¶oS]ione q indeEoOitD dD unD VePSOice conVi-
derD]ione� PDncDndo iO cDSitDno neOOe Vedute conViOiDri� OD Ooro YerEDOi]]D-
]ione erD coPSOetDPente in PDno DOO¶pOite di JoYerno� cKe DYreEEe Sotuto 
iPSedire Ven]D SroEOePi OD reJiVtrD]ione� coPe in eIIetti Iece Si� tDrdi���

La seconda ipotesi poggia su motivazioni pragmatiche, politiche e cultu-
rDOi DOOo VteVVo tePSo� D deterPinDre O¶Ddo]ione dei reJiVtri Iurono neceVVitj 
di cDnceOOeriD� unite DO EiVoJno di JeVtire PeJOio i SroceVVi SoOitici� D TueVte 
esigenze diede risposta la cultura umanistico-cancelleresca e non quella no-
tDriOe� 3roEDEiOPente Iu iO cDnceOOiere *iDnIrDnceVco $ccurVio dD 1orciD D 
SroPuoYere OD noYitj� con O¶DYDOOo deO JruSSo diriJente� (JOi erD PePEro di 
un’importante famiglia nursina, in contatto con L’Aquila da qualche decen-
nio� /D VuD IorPD]ione non erD notDriOe PD uPDniVticD� IDtto cKe contriEuu 
DOO¶Ddo]ione di IorPe SienDPente cDnceOOereVcKe nei YerEDOi conViOiDri� (JOi 
fu il responsabile dell’organizzazione di una vera e propria cancelleria nei de-
cenni finDOi deO 4uDttrocento� TuDndo O¶uIficio Vi diede unD VtrutturD Si� cKiDrD 
e PeJOio reJoODtD� /¶Ddo]ione dei reJiVtri conViOiDri� coPe Sure O¶orJDni]]D-
zione proto-archivistica dei libri reformationum e dei registra� rientrz in Tue-
Vto SroceVVo� &oPe diPoVtrDno i IreTuenti rinYii DOO¶interno deOOD VteVVD Verie 
e IrD unD Verie e O¶DOtrD� *iDnIrDnceVco DSSrontz un ViVtePD cKe SerPetteYD� 
dD un ODto� di VYoOJere iO coPSito in Podo eIficiente� dDOO¶DOtro di JeVtire i 
SroceVVi deciVionDOi con PDJJiore DJiOitj� 1on erD inIreTuente iO cDVo di con-
sigli dedicati a questioni già trattate in precedenza, che rendevano necessario 
riSDrtire dDOOe deciVioni SreVe� DncKe Ser YerificDre Oe SoVViEiOitj di DddiYenire 

��� 4uDnto VeJue inteJrD OD SriPD riÀeVVione IDttD in 7eren]i� «In quaterno communis»�
��� ,O � OuJOio ����� di Ironte DOOD riSreVD dei conÀitti di ID]ione� iO JoYerno deciVe di 

³VecretDre´ OD diVcuVVione in conViJOio Vu TuDnto erD VtDto riIerito dD un IrDte� SercKp SoteYD 
JenerDre ©VcDndDOuP tDP SuEOicuP TuDP SriYDtuPª �$S$ $&$ 7 �� I� ��r��
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D deOiEerD]ione� 7iSico q iO cDVo deOOe deciVioni SreVe dD un SDrODPento� cKe 
non SoteYDno eVVere PodificDte dD un conViJOio riVtretto� ciz ricKiedeYD unD 
YerificD SreOiPinDre� cKe VoOo i reJiVtri SerPetteYDno di eVeJuire DJeYoOPen-
te� %iVoJnD riOeYDre cKe Oo VIor]o orJDni]]DtiYo Iu DYDOODto dDO JruSSo diri-
gente, che sicuramente considerava questa pratica un’opportunità e non una 
PinDcciD� /e reJiVtrD]ioni� coPe Vi q detto� SoteYDno eVVere in oJni PoPento 
impedite e non a caso si notano lacune nelle verbalizzazioni in momenti criti-
ci� coPe TueOOo cKe Sortz DOOD dedi]ione de /¶$TuiOD D &DrOo 9,,,���

Dal punto di vista politico, dunque, non era il controllo il motore 
deOO¶innoYD]ione� 7uttDYiD Vi deYe tenere SreVente un DOtro DVSetto� SriPD 
di SDVVDre DO VerYi]io deOOD cittj� *iDnIrDnceVco erD VtDto cDnceOOiere deO 
conte di 0ontorio 3ietro /DOOe &DPSoneVcKi� cittDdino iSerePinente� OeD-
der politico e patronus de /¶$TuiOD��� Il conte partecipava ai consigli anche 
in prima persona, ma era soprattutto attraverso i suoi “fedelissimi” che 
eVSriPeYD OD SroSriD SoOiticD in Vede iVtitu]ionDOe� ,O JruSSo diriJente neO 
suo complesso, con qualche eccezione, era aderente al suo potere e a quello 
della sua pars� cKe eVercitDYD un¶eJePoniD di ID]ione� &iz conViderDto� Vi 
SotreEEe IorPuODre unD ter]D iSoteVi� 3ietro /DOOe SiD]]z iO ³Vuo´ cDnceO-
liere nel cuore delle istituzioni cittadine per attuare un migliore controllo, 
dopo che si era manifestata una certa opposizione alla sua decisione di far 
riEeOODre OD cittj D )errDnte neO ����� 0D TueVtD iSoteVi neceVVitD di conIer-
Pe docuPentDrie o OetterDrie Ser orD non diVSoniEiOi�

�� Il condizionamento della monarchia

Se SoVViDPo eVcOudere un interYento diretto di )errDnte D /¶$TuiOD ri-
spetto ai libri reformationum, dobbiamo considerarne la politica documen-
taria come fattore di condizionamento nella produzione dei verbali (e non 
VoOo�� /D corte SroPoVVe O¶Ddo]ione dei reJiVtri conViOiDri e OD YerEDOi]]D]io-
ne reJoODre neO conteVto di unD Si� DPSiD D]ione SoOiticD� $O terPine deOOD 
guerra di successione, le città e la monarchia ravvivarono il loro dialogo, che 

��� ,O VettiPo liber reformationum Vi DrreVtD DO �� JennDio ����� TuDndo due reOiJioVi 
inviati a discutere con un capitano dell’esercito francese affermarono di dover riferire qual-
coVD cKe DndDYD trDttDto VeJretDPente �$S$ $&$ 7 �� I� ��r�� ,O liber VeJuente Vi DSre iO � 
PDr]o� con OD norPDOe DttiYitj conViOiDre� PD Votto iO doPinio IrDnceVe�

��� Su 3ietro /DOOe Yedi 7eren]i� L’Aquila nel Regno� SS� ��������
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Sortz IrD O¶DOtro D unD Verie di interYenti in cDPSo iVtitu]ionDOe e DPPiniVtrD-
tiYo� )rD iO ���� e iO ����� Iurono riconfiJurDte o reJoODPentDte Oe iVtitu]ioni 
e Oe Srocedure deciVionDOi ed eOettorDOi di DOPeno �� centri� DOcuni dei TuDOi 
toccDti Si� YoOte� 8nD SDrte di TueVte ³riIorPe´ Iu YoOutD dDOOe VteVVe coPu-
nitj� DOtre dD DOcuni JruSSi VociDOi� DOtre DncorD dDOOD corte���

8no dei trDtti coPuni DOOe riIorPe erD O¶oEEOiJo di YerEDOi]]D]ione re-
JoODre deOOe DttiYitj conViOiDri� 8n cDnceOOiere DYreEEe doYuto VcriYere e te-
nere un registro delle deliberazioni dei consigli, segnare i nomi degli eletti 
e coSiDre Oe Oettere reJie� /D PonDrcKiD� DYDOODndo o SroPuoYendo TueVte 
disposizioni, vedeva nell’estensione della registrazione al campo politi-
co uno VtruPento Ser PiJOiorDre OD YitD SoOiticD OocDOe� Si trDttDYD di un 
coroOODrio dei diVSoVitiYi iVtitu]ionDOi PeVVi in cDPSo con TueOOe riIorPe� 
Esse prevedevano una ristrutturazione dei consigli, una diversa o meglio 
regolata loro ripartizione sociale o territoriale e soprattutto l’introduzione 
di procedure obbligatorie, come il voto segreto e l’estrazione a sorte dei 
magistrati, sino ad allora adottate solo da alcune comunità o solo occasio-
nDOPente� 4ueVte Srocedure� SercKp Iun]ionDVVero DO PeJOio� ricKiedeYD-
no un DccreVciPento o unD reJoODri]]D]ione deOOD Srodu]ione VcrittoriD� 
bisognava registrare gli eleggibili ai vari consigli, annotare gli eletti per 
YerificDre cKe non tornDVVero in cDricD SriPD deO tePSo� VeJnDre i Yoti ID-
YoreYoOi e contrDri etc� 1on D cDVo� in TuDVi tutte Oe riIorPe Vi SreYedeYD 
la presenza del capitano regio durante le operazioni, per controllarne la 
reJoODritj� 4ueVtD SoOiticD erD un Sunto di conYerJen]D con TueOOD eVSreVVD 
dD DOcune cittj� 2Otre Di libri reformationum DTuiODni� Vi Suz notDre cKe D 
7erDPo Vi ordinz OD YerEDOi]]D]ione deOOe DttiYitj conViOiDri neJOi VtDtuti deO 
����� doYe Serz non Vi SDrOD di un reJiVtro� ,noOtre i cDSitoOi di riIorPD Sre-
VentDti dD SuOPonD DO re neO ���� SreYedeYDno Oo VteVVo oEEOiJo� doYendo 
il cancelliere annotare le decisioni prese con voto segreto nel «libro della 
coPPunitjª �SroEDEiOPente un reJiVtro PiVto����

Che la scritturazione fosse un elemento centrale, e non solo accesso-
rio, di questa politica monarchica e cittadina è dimostrato dalla riforma de 
/¶$TuiOD� DSSrontDtD neO ���� Vu ini]iDtiYD reJiD� con iO concorVo deO JruSSo 

��� 9edi 3� 7eren]i� The Citizens and the King. Voting and Election Procedures in South-

ern Italian Towns Under the Aragonese, in Cultures of Voting in the Pre-Modern Mediterra-

nean, c. 1200-1700� D curD di S� )erente� /� .unþeYiü� 0� 3Dttenden� in corVo di VtDPSD�
��� 5iVSettiYDPente Statuti del comune di Teramo� O� ,9� ruEr� &;/9,� e Codice diplo-

matico sulmonese� D curD di 1�)� )DrDJOiD� /DnciDno ����� doc� &&/;;;� cDS� ��
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diriJente��� 8nD deOOe diVSoVi]ioni Si� intereVVDnti q TueOOD cKe YietD DO Jo-
Yerno cittDdino di ©Pettere Dd SDrtitoª e ©IDre deOiEerDtione DOcunD de Oe IDc-
cende de OD coPunitD Ven]D eO cDnceOOeriª��� Il cancelliere, presente in modo 
capillare in tutte le operazioni descritte nella riforma, diventava una parte 
imprescindibile del processo istituzionale, tanto importante da condizionar-
ne OD YDOiditj� 8no dei SortDti deOOD riIorPD Iu dunTue O¶uOteriore rDIIor]D-
Pento di TueVtD fiJurD cKe in TueJOi Dnni VtDYD Jij creVcendo�

L’esito scrittorio della riforma è mostrato dal secondo liber reforma-

tionum VuSerVtite ������������ (VVo DccoJOie un SriPo JruSSo di YerEDOi 
Sre�riIorPD� cKe VeJue iO PodeOOo deO reJiVtro deO ���������� 0D neOOD 
seconda parte, quando si riunirono i nuovi consigli e si attuarono le nuove 
procedure, i verbali furono redatti in modo completamente diverso, come 
Vi Yede dDi PodeOOi SreVentDti neOOD tDEeOOD ��

Il modello pre-riforma prevedeva le solite componenti, che si susse-
guivano normalmente in modo ordinato andando a comporre una struttura 
Een definitD� 7uttDYiD EiVoJnD notDre O¶DVVen]D di un eOePento IondDPentD-
Oe coPe OD YotD]ione� 3riPD deO ���� non c¶q trDcciD di oSerD]ioni di Yoto 
nei libri reformationum, neanche quando si fece riferimento all’unanimità, 
che veniva espressa direttamente nel testo della reformatio��� L’assenza nei 
YerEDOi riÀetteYD Oe SrDticKe PeVVe in Dtto nei conViJOi� cDrDtteri]]Dti dD 
unD Àuiditj DncKe SrocedurDOe� &iz cKe VIuJJiYD DOOD YerEDOi]]D]ione erD iO 
processo di negoziazione informale fra i consiglieri che aveva luogo dopo 
Oe DrrinJKe� /o diPoVtrD iO IDtto cKe in diYerVi cDVi Iurono eVSreVVe oSinioni 
differenti, ma si giunse comunque a una reformatio, che come sempre ven-
ne verbalizzata subito dopo le sententie� 

I verbali riguardanti le sedute del nuovo ordinamento, messo a punto 
JrDduDOPente D SDrtire dDO noYePEre ����� DVVunVero unD VtrutturD e unD 
forma strettamente legate al rispetto delle procedure e in particolare del 
Yoto� /e noYitj Si� riOeYDnti erDno inIDtti O¶indicD]ione deO nuPero di Sre-
senti o assenti, i voti espressi, l’ordine stesso di trattazione e di votazione 
degli argomenti, uno per uno, anche se talora si elencarono prima tutte le 
propositiones e Vi reJiVtrDrono Soi tutti i Yoti Vu ciDVcunD di eVVe� 8nD diIIe-

��� 9edi 3� 7eren]i� «Per libera populi suffragia». I capitoli della riforma istituzionale 

de L’Aquila del 1476: una nuova edizione, in «Annali dell’Istituto italiano per gli studi 
Vtoriciª� ;;9 ������ >PD ����@� SS� ��������

��� ,Yi� cDS� ���
��� SuOO¶unDniPitj Yedi (� 5uIfini� La ragione dei più. Ricerche sulla storia del prin-

cipio maggioritario� %oOoJnD ����� SS� ��������
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renza di non di poco conto riguarda le sententie dei conViJOieri� &on iO nuo-
Yo DVVetto OD Ooro YerEDOi]]D]ione diYentz Si� rDrD e VSeVVo DttuDtD nei cDVi 
in cui iO conViJOio riVtretto rinYiDYD Dd DVVePEOee Si� DPSie� SercKp non 
SoteYD decidere dD VoOo� ,noOtre� VuO SiDno IorPDOe� coOSiVce OD nettiVViPD 
riduzione degli aspetti “discorsivi” a favore della rigidezza e dell’essenzia-
Oitj� /e propositiones, prima piuttosto articolate, diventarono riassuntive, 
concentrandosi il cancelliere sulle procedure e sugli aspetti fondamentali, 
Si� cKe VuO reVtituire OD coPSOeVVitj di unD propositio�

7DE� �� I modelli di verbalizzazione a L’Aquila prima e dopo la riforma del 1476

Modello pre-riforma Modello post-riforma

Data Data
Luogo Luogo
Tipologia di consiglio Tipologia di consiglio
Autorità e modalità di convocazione Autorità e modalità di convocazione

- 1uPero di SreVenti o DVVenti� tDOorD eOenco
Propositiones del governo Prima propositio del governo
Sententie (pareri dei consiglieri) su tutte le 
propositiones

Eventuali sententie sulla prima propositio

- Voto sulla prima propositio, con indicazione 
dei lupini bianchi e neri

Reformatio, con eventuale registrazione di 
eletti a commissioni ad hoc

'icKiDrD]ione di eVito �©coPSroEDtuP eVtª� 
©iPSroEDtuP eVtª�

- Seconda propositio

- Terza propositio

Questa nuova modalità di registrazione non era un fatto stilistico, 
YiVto cKe iO cDnceOOiere deO ��������� erD $nJeOo )onticuODno� uPDniVtD 
aquilano, che aveva già verbalizzato diverse sedute secondo il modello 
Sre�riIorPD� /D nuoYD VtrutturD e Oe nuoYe IorPe non erDno unD VuD inter-
pretazione, ma costituivano il rispetto rigoroso dello stesso capitolo che 
prescriveva l’obbligatorietà delOD VuD SreVen]D� ,n eVVo Vi diVSoVe DncKe 
che il cancelliere

nel quaderno ad cio facto scriva el di che se mecte ad partito alcuna cosa, li 
lupini bianchi et negri ce sonno, in modo che se cognosca sel partito posto 
Ve Yence o Serde� (t DncKe KDEiD Dd DnnotDre Oo nuPero de Oe SerVone Ve 
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trovaranno ad fare el ditto partito in lo modo che de supra e dicto, et ogni 
coVD Pectere in reJiVtro�

0DncD TuDOViDVi riIeriPento DO diEDttito� cKe in DOtre riIorPe di Tue-
JOi Dnni Iu inYece reJoODPentDto� 'iEDttito cKe SroSrio Oe SocKe sententie 
verbalizzate dimostrano che si svolgeva, ma che le norme implicitamente 
non SrendeYDno in conViderD]ione coPe eOePento dD YerEDOi]]Dre� , Yer-
bali rispettavano quindi alla perfezione il dettato normativo, ma per un 
PotiYo PoOto concreto� Di conViJOi DVViVteYD iO VoVtituto deO OuoJotenente 
reJio cKe DYeYD SroSoVto e IDtto DSSroYDre OD riIorPD� 'oSo OD VuD SDr-
ten]D� Vi coPinciz Dd DSSOicDre in Podo VePSre Si� eODVtico Oe Srocedure� 
fino D riSriVtinDre Oe SrDticKe Dntecedenti OD riIorPD� /o diPoVtrD iO ter]o 
liber reformationum� cKe coSre JOi Dnni ���������� TuDndo q DtteVtDtD OD 
riSreVD di DttiYitj conViOiDri Àuide e di Vtrutture e IorPe di YerEDOi]]D]ione 
Sre�riIorPD� 5iVSetto D TueVte� Vi DJJiunVe O¶indicD]ione deO nuPero dei 
presenti o degli assenti del consiglio dei Dodici, l’unico a sopravvivere 
dei due nDti neO ����� /D PDJJiore reJoODritj e iO ricDPEio conneVVi DOOD 
creD]ione di un conViJOio D nuPero fiVVo YeniYDno PitiJDti dDOOD conYo-
cD]ione SreVVocKp coVtDnte di conViJOieri DJJiunti� cKe SerPetteYDno di 
riSriVtinDre di IDtto OD Àuiditj di un tePSo� $ncKe Ve OD ODcunD IrD i due 
libri non ci permette di stabilire il momento e le modalità della trasfor-
mazione, è chiaro che essa avvenne solo quando il vice luogotenente 
DEEDndonz OD cittj� SuO SiDno docuPentDrio� O¶interSrete deOOD ³reVtDurD-
]ione´ Iu *iDnIrDnceVco $ccurVio� tornDto DOOD JuidD deOOD cDnceOOeriD�

Il condizionamento della monarchia sulla verbalizzazione fu dunque 
iPSortDnte� PD OiPitDto neO tePSo e OeJDto DOOD SreVen]D di un Vuo uIficiD-
Oe VtrDordinDrio� /e eViJen]e OocDOi� dDO Sunto di YiVtD SoOitico e Vcrittorio� 
riPDVero SreYDOenti e Vi PDniIeVtDrono non DSSenD SoVViEiOe� Ê diIficiOe 
valutare così nel dettaglio gli effetti della politica documentaria regia in 
DOtre cittj� PD Vi Suz VeJnDODre cKe DncKe D &DSuD� D TuDnto VePErD� Iu-
rono OiPitDti� SeEEene neO ���� iO re DYeVVe SreVcritto OD reDOi]]D]ione di 
un ©OiEro de Oo DnnotDPentoª deOOe deOiEerD]ioni� neJOi Dnni VucceVViYi iO 
VindDco continuz D YerEDOi]]Dre Oe Vedute nei Vuoi quaterni, insieme alle 
DOtre Vcritture��� 0D nonoVtDnte i duEEi VuOO¶eIficDciD deOOD SoOiticD reJiD� 
resta assodato che essa andava nella direzione dell’ampliamento della 
redD]ione di Vcritture SoOiticKe�

��� SenDtore� Gli archivi� SS� ��������
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�� Conclusioni

Per concludere, ritorniamo su alcuni importanti aspetti che sono emersi 
neOOD trDttD]ione� O¶eteroJeneitj di IDttori cKe SoteYDno deterPinDre JOi eViti 
scrittori, il nesso non lineare fra articolazione amministrativa e articolazione 
docuPentDriD� iO SeVo deO SrDJPDtiVPo e O¶inÀuVVo deOOD cuOturD coPunDOe�

La produzione di verbali e di registri consiliari nell’Abruzzo settentrio-
nale fra Tre e Quattrocento rispose a esigenze diverse e fu il portato di fattori 
di cDrDttere SoOitico� iVtitu]ionDOe� cuOturDOe e SrDtico� 1eO cDVo de /¶$TuiOD 
abbiamo visto agire, in diversi momenti e per diverse ragioni, tutte queste 
istanze, che comprendevano necessità e programmi politici locali e regi, for-
mazione culturale dei professionisti della scrittura e bisogni pratici connessi 
Di SroceVVi iVtitu]ionDOi� ,O YerVDnte SrDJPDtico Vi q riYeODto centrDOe� DncKe 
nel rapporto fra forme scrittore e sedi di destinazione, ma ulteriori indagini 
Vu un Si� DPSio VSettro di Ionti ± coPe Dd eVePSio iO coVSicuo Iondo notDriOe 
deO Vecondo 4uDttrocento ± SotreEEero oIIrire nuoYi VSunti di riÀeVVione� 
1eO cDVo di $tri OD coPSreVen]D di eOePenti diYerVi riJuDrdz innDn]itutto OD 
struttura e la forma dei verbali, aderenti ai formulari messi a punto nell’Italia 
coPunDOe neO 'uecento� (VVi Iurono Serz redDtti in Tuei reJiVtri PiVti� tenuti 
da magistrati politici e non da cancellieri, che testimoniano un livello di arti-
coOD]ione DPPiniVtrDtiYD non troSSo DYDn]Dto�

/D VeSDrD]ione deOO¶iVtDn]D SoOiticD dD TueOOD VcrittoriD non Jenerz iP-
PediDtDPente reJiVtri conViOiDri VeSDrDti o IorPe di YerEDOi]]D]ione codifi-
cate (L’Aquila), così come la mancata separazione non impedì di assumere 
TueVte uOtiPe� DncKe Vu reJiVtri non dedicDti �$tri�� *Oi eViti docuPentDri erD-
no un prodotto soprattutto delle scelte consapevoli compiute in primo luo-
Jo dDi redDttori deJOi Dtti� IoVVero eVVi notDi�PDJiVtrDti o cDnceOOieri� '¶DOtro 
canto, era possibile che fattori esterni alla città condizionassero queste scelte, 
coPe diPoVtrDno i YerEDOi deO doSo riIorPD deO ���� D /¶$TuiOD� DncKe Ve 
O¶D]ione PonDrcKicD eEEe eIIetti OiPitDti neO tePSo� 0D OD SoOiticD docuPen-
tDriD di )errDnte� YoOtD D introdurre eOePenti di reJoODritj DPPiniVtrDtiYD in 
diverse aree, fu un elemento fondamentale del processo di “costruzione del 
reJno´� cKe Vi VYiOuSSz uOteriorPente neO &inTuecento�

,nfine� torniDPo VuO ruoOo deOO¶,tDOiD coPunDOe� /D Ior]D o� Ser coVu dire� 
la “chiarezza ideologica” dell’esperienza di Popolo fu tale da permettere 
un¶iPSortD]ione OinJuiVticD cKe coVtituu uno VtruPento di Sotere Dd $tri� 
Esso trovava nella verbalizzazione, aderente al linguaggio espresso nei con-
ViJOi� un IDttore di conVoOidDPento� 4ueVto DVSetto� coPe Sure iO rDSSorto IrD 
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sviluppi politico-istituzionali e scritture a L’Aquila, conferma che adottare 
l’Italia comunale come punto di riferimento per lo studio delle città meridio-
nDOi non q un PDOe in Vp� Ve Vi conViderDno i coPuni coPe unD PDniIeVtD]ione 
storica poggiata su certi presupposti e certe scelte, che non necessariamente 
doYeYDno YerificDrVi DOtroYe� &oPe eEEe D dire *ioYDnni 7DEDcco� iO con-
Ironto con O¶,tDOiD coPunDOe Vi Suz riYeODre Sroficuo Ve inteJrDto ©con unD 
Si� ODrJD coPSDrD]ione con Oe DOtre Dree deOO¶2ccidenteª� dD cui SotreEEero 
emergere «imprevisti parallelismi di sviluppo politico, utili anche a meglio 
definire O¶ecce]ionDOitj deOOe eVSerien]e OoPEDrdo�toVcDneª��� 4ueVto Suz 
valere anche per la storia documentaria, se si considera che in alcune città 
catalane o francesi, ad esempio, la cronologia dell’emersione di verbali e di 
reJiVtri �PiVti o conViOiDri� q DIfine D TueOOD deO reJno di 1DSoOi� Pentre DOtro-
Ye PDncDrono deO tutto SroceVVi ViPiOi���

Naturalmente solo un’adeguata comparazione sistematica su scala eu-
roSeD Sotrj rendere conto deOOD coPSOeVVitj di TueVti IenoPeni� 3er orD 
reVtD iO IDtto cKe� DOPeno Di confini VettentrionDOi deO reJno di 1DSoOi� O¶in-
ÀuVVo deOOD ciYiOtj coPunDOe Vi Iece Ventire neOOD cuOturD SoOiticD� Ve non 
neOOe Vtrutture iVtitu]ionDOi� dDndo YitD D TueOOe ³Vcritture di confine´ cKe 
DEEiDPo DnDOi]]Dto� Si trDttD di un tePD cKe� DncKe DOOD Ouce dei nuoYi DS-
Srocci VtorioJrDfici� PeritereEEe unD riÀeVVione Si� DPSiD� DncKe riVSetto 
alle culture politiche dei due grandi gruppi che caratterizzavano la società 
cittadina del regno, nobiles e populares�

��� *� 7DEDcco, Il potere politico nel Mezzogiorno d’Italia dalla conquista normanna 

alla dominazione aragonese, in Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo 
dopoguerra: risultati e prospettive, Atti del IV Convegno Nazionale dell’Associazione dei 
0edioeYDOiVti ,tDOiDni �$rcDYDcDtD di 5ende� ����� JiuJno ������ D curD di 3� 'e /eo� So-
YeriD 0DnneOOi ����� SS� ������� ���

��� Si YedDno i cDVi trDttDti in Pragmatic Literacy, East and West. 1200-1330, a cura 
di 5� %ritneOO� :oodEridJe �����


