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Argomento centrale di questa antologia è la città medievale: organismo vitale e in continuo 
divenire, che viene analizzato nella sua duplice accezione di urbs e di civitas, laddove 
l’urbs è costituita dal «costruito urbano» e la civitas dalla «compagine sociale inscritta 
nell’ambito della urbs». Dall’Umbria al Meridione d’Italia, dai centri di montagna alle città 
portuali, dalle città capitali ai piccoli centri, statuti, catasti e laudationes urbis documentano 
la vivacità e la produttività di questo periodo, per molti secoli ritenuto, al contrario, buio, di 
stasi e di crisi. I saggi qui riuniti testimoniano l’impegno che Vittorio Franchetti Pardo ha 
dedicato a questo campo, affrontato sotto angolature e affondi interpretativi diversi: talvolta 
partendo dalle rappresentazioni iconografiche, talaltra dai catasti, in altri casi analizzando 
gli aspetti normativi, religiosi, politici o sociali fino a conformare un quadro articolato e 
ricco di un’Italia nell’Età di mezzo – il Medioevo – ormai troppo distante dalla grandezza 
e dall’unità dell’Impero romano e non ancora matura per assumere i grandi cambiamenti 
che l’Umanesimo e il Rinascimento comporteranno.  
Ma è forse questo trovarsi «in mezzo» che rende più autentici e originali i processi attra-
verso cui le città si evolvono: borghi e castelli, piccole signorie, istituzioni, sedi vescovili ap-
paiono perennemente in concorrenza tra di loro cercando di emergere e tentando 
operazioni egemoniche che li aiutino a sopravvivere in autonomia. 
Adoperando gli strumenti della microstoria e della storia locale, Franchetti Pardo ci tra-
smette in ognuno dei saggi una tessera di quell’enorme mosaico che è la storia italiana, 
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soffermandosi ad analizzare non solo i fatti architettonici, ma anche quelli amministrativi 
ed economici, vero motore dei meccanismi di trasformazione. In questo scenario, Impero 
e Papato si confrontano e si scontrano in un contesto in cui affiorano le nuove classi citta-
dine – soprattutto quelle artigiano-mercantili – e le Università, istituzioni che svolgono un 
ruolo trainante negli equilibri dei diversi centri. Ognuno dei luoghi scelti, pur analizzato nel 
dettaglio del singolo caso, rappresenta una regione, una cultura, un paesaggio, una realtà 
sociale, che appartiene e identifica quel territorio. 
Particolare attenzione viene posta altresì ai cambiamenti subiti da molte città europee: 
nel lasso di tempo che va dal V al XII secolo, alcuni centri antichi permangono, seppur con 
diminuita importanza – Roma, Milano –, altri acquistano inusitato rilievo – Pavia, Parigi, 
Londra – altri ancora sorgono proprio in questa fase – Venezia –, alcuni scompaiono del 
tutto o si contraggono. Mentre nascono e si sviluppano altri poli territorialmente rilevanti 
perché inseriti nella rete delle vie del commercio e perché esercitano un’influenza domi-
nante nel governo del territorio. 
Ciò per rilevare come non esista sempre una diretta relazione tra città antiche e città me-
dievali, mentre i fenomeni che catalizzano o rallentano la loro crescita dipendono da fattori 
esterni, quali gli scambi marittimi, le particolari condizioni geografiche, l’impiantarsi di 
assetti feudali, di matrice sia laica che religiosa. Oltre ai castelli e ai borghi fortificati (e ad 
altre infrastrutture territoriali), particolare rilievo assumono sia le sedi vescovili (quasi sem-
pre urbane), sia quelle abbaziali, perché entrambe diventano motori di sviluppo: urbano e 
non. A fianco ad esse, emergono le città operose e fattive – caratterizzate da un tessuto 
minuto e compatto in cui spiccano torri, che s’innalzano su stretti vicoli e fiancheggiano 
pochi e piccoli spazi aperti, combinati con quelli degli edifici pubblici per le assemblee cit-
tadine – logge e broletti – i quali, lungi dall’essere cupi, ostili e chiusi, come si è soliti im-
maginarli, sanno anche essere festosi, colorati, rumorosi e, soprattutto, continuamente 
mutevoli, energici e vitali. 
È una temperie, questa del Medioevo, che feconda i secoli a venire e manifesta, già negli 
ultimi decenni del XIII secolo, prove di cambiamento, per esempio nel significativo contributo 
di Arnolfo di Cambio e della sua attività svolta tra Roma, Orvieto, Firenze, Siena e Pisa. 
Un’attività correlata, come attesta Franchetti Pardo, all’insorgere «di nuove linee e propen-
sioni nelle figure dominanti e nei ceti o gruppi dirigenti dei principali centri cittadini italiani 
[...] in tema di cultura letteraria, artistica ed architettonica-urbana», ma anche legata ai 
fenomeni di inurbamento derivati dall’opera degli Ordini mendicanti, che determinano forti 
modificazioni e ampliamenti dei tessuti urbani delle singole città. Certo, nel caso di Arnolfo, 
non va dimenticato il tema sempre «intrigante» del rapporto tra artista e committente, 
che da questo momento introduce gli aspetti riguardanti non solo il ruolo ma, soprattutto, 
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l’autonomia operativa che l’artista ha iniziato ad esercitare e che non si arresterà più nei 
periodi successivi.  
In questo variegato e movimentato scenario, uno spazio speciale viene dedicato a Orvieto 
e al suo duomo: un «fuori scala medievale», come lo definisce Franchetti Pardo, al quale 
egli ha dedicato molte altre pagine, non ultimo il volume La cattedrale di Orvieto: origine 
e divenire1, in cui si riuniscono saggi elaborati in tempi e per sedi diverse, ma che nel libro 
divengono una guida agli enigmi più affascinanti, ai nodi irrisolti, alle questioni aperte che 
da secoli un simile monumento ha posto e continua a porre. 
L’effetto del «fuori scala» viene infatti esaminato come uno dei temi che persistono nella 
percezione collettiva dell’edificio attraverso i secoli, e Franchetti lo affronta tentando di in-
dividuare parametri oggettivi basati su considerazioni che, in primo luogo, rapportano il 
monumento alla consistenza dell’assetto urbano e del tessuto edilizio orvietano, ma lo 
mettono anche in relazione allo sforzo finanziario e tecnico posto nella realizzazione e 
alle relative implicazioni della committenza promotrice dell’opera, esaminando infine l’in-
sieme delle descrizioni e delle raffigurazioni della cattedrale umbra, che hanno contribuito 
non poco a consolidare questo effetto. Certo, una facciata che svetta elevandosi per quasi 
60 m di altezza, collocata su una rupe tufacea che si staglia dalla valle circostante ha di 
per sé un carattere oggettivamente dominante nel paesaggio. Ma, per fondare la sua analisi 
in maniera incontrovertibile, Franchetti effettua un confronto con altre due cattedrali, Siena 
e Firenze, con le quali il duomo di Orvieto condivide molte affinità temporanee, storiche, 
culturali. Sino a concludere che quell’effetto del «fuori scala», ricorrente nelle descrizioni e 
nell’iconografia, è sì, ovviamente, insito nel suo particolare modo di relazionarsi al paesaggio 
naturale e urbano, ma anche nell’apparire quasi come un «retablo» di dimensione urbana, 
e si potrebbe dire anzitutto territoriale, che polarizza su di sé i valori dell’intero contesto, 
grazie anche alla sua perfetta geometria, alla policromia dei suoi marmi e ai riflessi dorati 
delle decorazioni musive, che al tramonto irradiano una luce straordinaria, percepibile a 
miglia di distanza: conferma che il fuori scala è, a tutti gli effetti, «un dato insito nella sua 
concezione architettonica ed ambientale». 
L’impegno posto sul duomo di Orvieto non si ferma però ai testi ad esso dedicati: più re-
centemente, Vittorio Franchetti si è lanciato in una vera e propria battaglia culturale per 
far tornare all’interno delle navate le bellissime statue barocche di Francesco Mochi, fino 
a poco tempo fa conservate nella chiesa di Sant’Agostino, rimosse attraverso una di quelle 
operazioni di liberazione, guidate dalla smania del purismo stilistico, che tanto piaceva alla 
fine dell’Ottocento, e che ha alterato e falsificato l’immagine di un’architettura che mo-
strava, attraverso le fasi che si erano stratificate nei secoli, quello “spessore” storico che è 
il trascorrere del tempo sugli edifici. 
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Questa battaglia oggi vinta vincendo forti resistenze, ha restituito al duomo un patrimonio 
estirpato impropriamente, arricchendo il palinsesto architettonico che nei secoli si era de-
positato nell’edificio. 
«Il passato è una dimensione permanente della coscienza umana [...]. Compito degli storici 
è analizzare la natura di questo “senso del passato” nella società e rintracciarne i muta-
menti e le trasformazioni»2. A questa citazione di Hobsbawm si possono legare alcune con-
siderazioni sull’uso del passato e dell’antico e l’immaginario urbano, contenute in un testo 
redatto per una conferenza tenuta nel 2007, nell’ambito del Master Architettura | Storia 
| Progetto, diretto dal collega e amico Mario Manieri Elia. Nel saggio, Franchetti esamina, 
da una parte, i processi di continuità del reticolo urbano d’impianto romano, nell’evolversi 
dei tracciati medievali, con gli esempi più noti e paradigmatici di Pavia, Torino, Aosta, Firenze, 
così come le permanenze di infrastrutture urbane – ponti, acquedotti, mura, porte urbiche, 
porti – o infine la persistenza, un po’ velata, di grandi impianti su cui si fondano edifici me-
dievali – circhi, strade, terme, teatri –. Si sofferma inoltre su un diverso tipo di continuità, di 
tipo funzionale, per i grandi complessi religiosi e per alcuni edifici civili. È ciò che, in altre 
parole, può essere definito una forma di survival: il passato, per il suo vigore oggettivo, non 
riesce a scomparire del tutto, resta in sordina, non svanisce, subisce trasformazioni graduali 
ma è sempre presente nell’ambiente urbano, col quale si convive quotidianamente e fami-
liarmente. Dall’altra parte, Franchetti analizza il processo opposto: le discontinuità, le cesure 
ma anche i processi di recupero (revival) dell’antico che, da Costantinopoli, alla Casa dei 
Crescenzi, al Rinascimento o al fascismo, convertendo quella ricerca dell’identità in «astratta 
ideologia», collaborano a legittimare le dinastie al potere. 
«Il recupero del passato si attua e si identifica con un antico non storicamente precisato 
ma proposto come orizzonte simbolico» afferma Franchetti Pardo: un orizzonte che si usa 
a convenienza, che non è selezionato filologicamente, ma è scelto liberamente e delibera-
tamente per giustificare le proprie opere e azioni. 
Su un altro versante, la storia dell’uomo e la storia del costruire o, meglio, il fatto che il 
«tema del costruire», così connaturato all’uomo appaia pressoché «un tutt’uno con la storia 
stessa del suo apparire sulla scena del modo», è argomento che Vittorio Franchetti indaga 
a più riprese, rivolgendo l’attenzione specialmente ai miti e ai riti del costruire, fondamenta 
dei «paradigmi indiziari», per dirla con Ginzburg3, che sottendono agli aspetti più profondi 
e arcaici dell’architettura. La costruzione, ci dice lo storico romano, è la capacità «di saper 
trasformare l’ambiente esterno in rapporto alle proprie esigenze» e, sin dagli albori della 
civiltà, essa ha accompagnato i progressi e l’evolversi dell’uomo: dall’Arca di Noè, alla Torre 
di Babele, dalla Città di Dio, alla Città degli Uomini, la città viene assunta ad archetipo 
ideale, contrassegnato dalla perfezione e dall’ordine. Sono gli ideali ripresi nella trattatistica 
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architettonica, dal Quattrocento in poi, in cui il corpo umano diviene il modello armonico 
di riferimento. In Francesco di Giorgio, Filarete e fino a Scamozzi, Laugier e Milizia, la ca-
panna primitiva assume infatti il compito di raffigurare il «primo intervento di modifica 
dell’ambiente». Ma è la sacralità cristiana, miscelata a quella magica pagana, che permea 
le forme e i riti di fondazione e di costruzione non solo nel Medioevo ma anche nell’Età 
moderna e si conserva in maniera quasi immutata nei contesti tradizionali fino a tempi 
abbastanza recenti: in buona parte dell’Europa, i ponti sono al centro di leggende e racconti 
legati a patti col demonio, con gli stregoni, che assicurano che le realizzazioni giungeranno 
a buon fine. Ma anche le chiese celano storie collegate a riti di riconversione, di cristianiz-
zazione: dal Pantheon, con i 28 carri di ossa di martiri riversati per scacciare il diavolo 
dall’oculo della cupola, al duomo di Modena, con Lanfranco demiurgo capace di risolvere 
i problemi realizzativi e di approvvigionamento del materiale, la storia dell’architettura è 
ricca di testimonianze, che svelano, per la verità, il ruolo decisivo delle classi dominanti nel-
l’esercitare un potere solo ad essi riservato, specchio del complesso sistema di valori cul-
turali, religiosi, simbolici e politici dell’epoca. 
Sebbene la storia della città medievale, come si è detto, domini nel volume, Franchetti non 
tradisce mai i suoi vasti interessi: egli, infatti, spazia con agilità dall’antico al contemporaneo 
senza mai dimenticare che «dietro a tutto quello che interessa la storia, che è materia di 
storia, [e cioè] quel che lo storico vuole afferrare sono gli uomini»4. Così, con perspicacia 
e con spiccata capacità di sintesi, oltre che con prosa gradevole e dotta, egli affronta in 
uno dei testi qui presentati tre palazzi romani: Farnese, Barberini, Pamphilj. Tre grandiosi 
complessi che si ergono a Roma, sconvolgendo tessuti edilizi e modificando strade e piazze 
in luoghi cruciali per le dinamiche cittadine. I racconti di Franchetti su queste tre architetture 
diventano perciò veri e propri capitoli di storia urbana, in cui vengono collegate intenzioni 
e ambizioni personali a decisioni politiche, a opzioni strategiche, a compromessi contingenti, 
a scelte architettoniche, a problemi funzionali. Un modo di approcciare la storia dell’archi-
tettura a 360° che non trascura o privilegia un aspetto rispetto a un altro, ma li assume 
tutti per arricchirne la comprensione e la comunicazione. 
La formazione di Vittorio Franchetti, maturata accanto a Leonardo Benevolo, di cui egli di-
venne assistente all’inizio degli anni Sessanta, non è stata ininfluente nei percorsi che egli 
ha seguito nelle decadi successive e anche nell’attenzione che ha dedicato al contempo-
raneo, anche più recente. Dal volume su Le Corbusier5, del 1966, tradotto in varie lingue, 
a quello sull’architettura austriaca moderna6, al libro sull’architettura delle città italiane 
nel XX secolo7, a quello dedicato ai 75 anni della Facoltà di Architettura di Roma8, in cui, 
oltre all’introduzione, ha coordinato un cospicuo gruppo di autori, restituendo uno spaccato 
dell’insegnamento dell’architettura attraverso le figure dei protagonisti più significativi, Fran-
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chetti dimostra la sua bravura nel transitare con disinvoltura dalla storia dei minuscoli epi-
sodi locali, ai temi più aulici ed esemplari della storia dell’architettura.  
Non è possibile in queste brevi linee citare l’immensa varietà di spunti, riflessioni e argo-
menti che ciascuno dei saggi offre: nel suo modo di fare storia, nella maniera in cui affronta 
la presentazione di un libro, un intervento a un convegno o un saggio per un’antologia, Vit-
torio Franchetti Pardo non assume mai un ruolo passivo di comoda reiterazione di temi 
già trattati. Cerca invece di interrogarsi e di offrire nuove chiavi di lettura, nuove interpre-
tazioni, dalle quali trapela in primo luogo, come afferma Bloch9, il piacere di svolgere il me-
stiere di storico, ma anche la sua vasta cultura e conoscenza, nonché la sua esperienza 
personale, non solo come storico, ma come architetto militante, che conosce i problemi 
dell’architettura, della costruzione, del cantiere, delle scelte progettuali. 
Cosicché, nel suo originale modo di percepire e di spiegare i fatti storici, di collocarli in con-
testi più ampi – perché ampliando il campo di osservazione, la percezione di quei fatti si 
fa più chiara nell’assumere le relazioni con i mondi che li circondano – ricompone un qua-
dro ricco e, soprattutto, complesso e problematico, come complesse e problematiche sono 
l’architettura e la città, che da decenni lo hanno e lo continuano a interessare. 

Note 
1  V. FRANCHETTI PARDO, La cattedrale di Orvieto: origine e divenire, Scritti editi ed inediti, Orvieto-Perugia 
2014.
2  E. HOBSBAWM, Il senso del passato, in E. HOBSBAWM, De historia, Milano 1997, p. 23.
3  C. GINZBURG, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Torino 
1986.
4  L. FEBVRE, Verso un’altra storia, in Problemi di metodo storico,  Torino 1966, p. 174.
5  V. FRANCHETTI PARDO, Le Corbusier, Firenze 1966.
6  IDEM, Architettura austriaca moderna, Bologna 1967.
7  IDEM (a cura di), L’architettura nelle città italiane del XX secolo. Dagli anni Venti agli anni Ottanta, Milano 
2003.
8  IDEM (a cura di), La Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” dalle origini al duemila. 
Discipline, docenti, studenti, Roma 2001.
9  M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico,Torino 1969, pp. 26-27.
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Maya Segarra Lagunes, che ha curato la selettiva pubblicazione di quanto, al di là di libri o di 
altri simili contributi, è stato da me scritto, mi ha invitato a scoprire, con questa inedita formula, 
le carte a sostegno di quanto ho pensato e scritto durante quasi cinquanta anni di attività. Ed 
a tal fine ha suddiviso l’insieme dei miei contributi nei due generali gruppi tematici “la città ed 
il territorio” e “l’architettura”: che peraltro si rispecchiano l’uno nell’altro. Perché entrambi ri-
feribili, direttamente od indirettamente e seguendo percorsi più o meno sotterranei, ad alcune 
principali linee, metodologiche e concettuali, da me di volta in volta perseguite. Lo dimostrano 
i due esempi che cito in questa “auto-recensione”. Il primo dei quali è il già pubblicato. L’in-
ganno come strumento progettuale. Il secondo è l’inedito intervento convegnistico Storia 
dell’Arte e Storia dell’Architettura: un difficile dialogo. 
Sono grato alla mia ben più giovane amica e collega di aver percepito che l’apparente varietà 
tematica dei due gruppi, che potrebbe essere persino considerata quale mia contestabile “ete-
rogeneità metodologica”, è invece l’asse portante dei miei interessi storiografici. Cioè il conti-
nuativo processo di inclusione di temi che, a mio giudizio, sono solo apparentemente di 
diversificata natura: perché, in sostanza, ciascuno di essi si richiama, esplicitamente od indiret-
tamente, ad uno, o più, di altri. 
Mi servo, a tal fine, di un esempio forse un po’ troppo “letterario”. Chi, salito su di una collina 
(qui il trascorrere degli anni della mia vita) domina una variegata pianura (qui gli ambiti te-
matici della mia ricerca), di essa individua non soltanto i principali elementi connotativi (vie, 
corsi e specchi d’acqua, zone boscose, aree coltivate, elementi edilizi e così via) dei quali invece, 
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prima di salire a quella più alta quota, non aveva potuto cogliere l’organica correlazione. Ma 
individua anche, di quella pianura, ulteriori “percorsi” o “paesaggi” da essa raggiungibili: che 
però, fino a quel momento, non aveva considerato quali elementi connotativi di un più allargato 
“paesaggio” di cui ora, invece, è in grado di percepire la più ampia dimensione. 
Mi riferisco, con questo esempio, al fatto che in ciascuno dei due gruppi tematici nei quali 
sono qui coordinati i miei scritti si inserisce spesso, e ripetutamente, anche il tema “restauro 
architettonico” così come oggi articolato in alcune sue ulteriori e più recenti declinazioni; ma 
che ciò costituisce oggettivamente un allargamento concettuale (il più ampio paesaggio) del 
tema “architettura”. Cito, a tale proposito, taluni dei mei scritti qui ora pubblicati. Tra quelli di-
rettamente ed esplicitamente riferibili al restauro, i seguenti, già pubblicati: Premessa e note 
su oltre centotrent’anni di interventi edilizi alla SS. Trinità di Saccargia e La memoria 
del passato prossimo; sia il non finora pubblicato Angelo Ambrosi: Santa Maria Maggiore 
cattedrale di Barletta. Tra quelli nei quali invece il tema restauro architettonico viene richia-
mato indirettamente (in ispecie nella sua interpretazione di “de-restauro”) ricordo i seguenti: 
Il duomo di Orvieto e la città. Vicende costruttive, simboliche, liturgiche; Il duomo di 
Orvieto: un “fuori scala” medievale. Ecco, infatti, qualche mia più generale considerazione 
sulle recenti articolazioni del tema “restauro architettonico” che convalida la scelta editoriale 
di inserire nel gruppo tematico “architettura” anche contributi relativi al restauro architettonico: 
anche se ciò propone anche taluni peculiari e non trascurabili problemi, e concettuali e fattuali, 
in parte differenti da quelli di altre modalità ed occasioni restaurative di differente natura te-
matico-disciplinare. 
Occorre infatti tener conto delle seguenti considerazioni. Nel caso del restauro delle opere pit-
toriche e scultoree, l’intervento (che almeno in Italia, ma ormai per fortuna anche in altri Paesi, 
si fonda su una solida e collaudata cultura critica nutrita e sostenuta da tecniche e metodi 
sempre più raffinati) mira, ed in genere ci riesce, a riproporre la loro originaria immagine in 
parte offuscata per più e diversifica natura ed origine: eventuale ed improprio “completa-
mento”; improprie condizioni ambientali; degrado cromatico dovuto a più cause; errata illumi-
nazione; discutibili criteri interpretativi, e via elencando. In ogni caso ciò che conta è in sostanza 
la “figurazione” e non la natura della superficie (muro di varia configurazione, legno, metallo, 
tela, eccetera) sulla quale essa è distesa. 
Non è invece altrettanto facile, né, talvolta, possibile, raggiungere l’obiettivo ora indicato nel 
caso del restauro di opere architettoniche. In questo caso, infatti, l’intervento restaurativo, se 
pur sempre fondato su attenta base critica e correlate avanzatissime motivazioni documentarie 
e strumentazioni tecniche, spesso si traduce, per più necessitati motivi, in un vero e proprio 
nuovo “progetto architettonico”. Perché se ne è principale motivo il consolidamento statico e 
quanto ad esso consegue in termini costruttivi, non meno cogenti sono anche i cambiati contesti 
di riferimento ripetutamente intervenuti nel corso del tempo (esigenze politiche e funzionali 
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e loro cogenza economica, ritualità religiose e/o civiche, motivazioni culturali, e così via) che 
sono cioè di natura ad un tempo (usando impropriamente un oggi un po’ desueto lessico mar-
xista) e “strutturale” e “sovrastrutturale”. 
Dunque, quel “progetto”, proprio perché si è attualmente coscienti dei rischi che si corrono so-
prattutto nel caso degli interventi di consolidamento, non può prescindere non solo dal preve-
dere interventi il più possibile contenuti e poco appariscenti, ma anche tali da rendere possibile, 
se auspicato, il ritorno allo stato quo ante. Il che, però, diviene ineludibile ostacolo quando il 
progetto viene ad interessare non la storia di un singolo edificio ma quella di più o meno estesi 
sistemi urbani.  Nasce dunque da qui questa mia ulteriore fantasiosa “immagine”. Che cioè 
l’insieme degli scritti qui pubblicati può essere paragonato ad una sorta di intrecciato cordone 
a più fili (qui i singoli contributi tematici) che, pur nella sua unità, si presenta, sia visibilmente 
che sotterraneamente, suddiviso in uno o più fili colorati che scorrono separatamente tra due 
irte e rocciose pareti (qui le peculiarità disciplinari). In questa immagine essendo, quel cordone, 
la vena sostanzialmente “pragmatica” del trattato (in verità rimasto a lungo senza esplicitate 
conseguenze) De Architectura di Vitruvio. Il cui impianto operativo riappare infatti ancora 
valido, più o meno sotterraneamente, cioè “carsicamente”, più volte. Dopo circa sette-otto secoli 
nell’attività dei cosiddetti “magistri comacini” (la loro esistenza è già forse documentata in 
taluni statuti normativi longobardi del VII-VIII secolo) che erano a capo di una, così la defini-
remmo oggi, “impresa edilizia” dotata di apposite ed aggiornate attrezzature di cantiere. Dopo 
circa altri cinque (o più) secoli, nell’unico residuo duecentesco taccuino di Villard de Honnecourt 
che contiene immagini ed appunti di un personalizzato “mestiere” di cui venivano accurata-
mente tenuti i “segreti” (costituendo, questi, uno degli elementi mirati ad ottenere dalla com-
mittenza l’affidamento di altri importanti incarichi). 
Dopo circa uno o due secoli più tardi nei cosiddetti “Libri delle Ore” (soprattutto quelli fran-
cesi) od altri analoghi codici miniati: che contengono immagini nelle quali, è importante sot-
tolinearlo, viene talora anche raffigurato un personaggio che, dotato di una sorta di scettro, 
è intento a dirigere e controllare il lavoro di manovali e di altri operai; e che, talvolta, è anche 
raffigurato in dialogo con re, regine, abati, od altre importanti figure di potere: così eviden-
ziando il suo riconosciuto rilevante ruolo (già di “architetto” così come oggi inteso o, invece,  
solo di “capomastro”?). 
Ma ora, tralasciando di tener conto, per ovvia brevità narrativa, di altri pur precedenti anno-
damenti dei fili di quel pluricolore nastro narrativo, mi interessa sottolineare che esso si ripro-
pone di fatto anche nei vari trattati cinquecenteschi italiani di architettura: cioè nel quadro 
della allora conclamata unità delle tre “arti del disegno” (pittura, scultura, architettura). Nonché 
(mi richiamo ad una pochissimo nota ed anzi dimenticata vicenda) in quei modi di disporre i 
mattoni delle pareti (lo si è scoperto circa alla metà del secolo scorso in occasione di lavori di 
restauro delle facciate del palazzo Farnese di Roma) secondo un qua e là riconoscibilissimo 
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disegno (quasi una sorta di segnale pubblicitario) conseguente alla messa in opera di mattoni 
di colore più acceso degli altri: ben sapendo, così è stato allora concluso, che il tutto sarebbe 
stato comunque ricoperto in vario modo (intonaco, lastre lapidee, od altro ancora). Tutto ciò 
malgrado che tale conclamata unità fosse invece anche stata precedentemente contraddetta, 
e più volte, da altri molteplici trattati. E non solo quelli sulla pittura (il tardo-trecentesco di 
Cennini o il quattrocentesco De pictura dell’Alberti), ma anche quello sull’architettura: il De 
re aedificatoria di Leon Battista Alberti databile circa al 1450. 
Infatti, più in generale, quei trattati mettono l’accento sullo specifico “fare”, anzi “saper fare”, 
di ciascuna di quelle “arti”: ma non sulla loro interconnessione tramite il disegno (eccezion 
fatta, forse, nel caso dell’architettura, per la preliminare schematica impostazione ideativa). 
Anche se, peraltro, non è di poco merito della conclamata “unità delle tre arti del disegno”, 
l’aver indetto la “Accademia Nazionale di San Luca” (questa ne è la denominazione attuale) 
numerosi concorsi di architettura. 
Stupisce dunque constatare, e ciò è in genere poco noto (o comunque poco notato), che la dif-
ferenziazione tra il “fare ingegneristico” ed il “fare architettonico” era comunque già stata 
apertamente evidenziata in alcuni trattati italiani (tra questi quello di Pietro Cataneo) di tecnica 
fortificatoria del pieno Cinquecento. Cioè nel contesto della, allora diffusissima (perché neces-
sitata dalla relativamente recente innovante tecnica artiglieresca) attività edilizia di strutture 
difensive realizzate dai più noti specialisti del tempo (basti qui ricordare Antonio da Sangallo 
il Giovane che lavorava alle fortificazioni del Vaticano, o gli architetti della repubblica di Venezia 
attivi non solo in Italia). 
Ecco, per esempio, quanto in quegli anni scriveva l’architetto ed ingegnere militare Galeazzo 
Alghisi da Carpi a proposito della specificità e diffusissima attività fortificatoria necessitata dal 
diffondersi delle recenti nuove tecniche balistiche di quei tempi: «Vadi donca chi è soldato alla 
guerra, e chi è architetto faci di palazzi e delle chiese e chi è dottor vada ad avocar, che niuni 
di questi è buono a guardarsi da un tiro di artiglieria o archibuso». 
Ma sempre a tale proposito, non posso non sottolineare che, tra quei cinquecenteschi architetti 
non specificamente militari, c’era anche Michelangelo che aveva allora delineato con appositi 
disegni (conservati nel  fiorentino Museo Casa Buonarroti, ed esposti in una mostra di più de-
cenni fa) le strutture fortificatorie (in verità non realizzate: e ciò non è dettaglio secondario!) 
per la difesa di Firenze assediata (1529-30) da Carlo V. 
Disegni che, però, vista l’aggressività quasi mostruosamente animalesca dei progettati sistemi 
murari, erano stati considerati (allora e più avanti nel tempo, ma non più oggi) in chiave arti-
stica: si trattava di una “deterrenza espressionistica”. 
Stranamente non considerando (proprio questa era invece la mia allora non ben comunicata 
riflessione!) che quella insolita configurazione del sistema difensivo deriva da un’attenta e gra-
ficamente ben delineata serie di linee che indicano i tracciati dei possibili tiri dell’artiglieria 

14 



nemica: e che dunque, come appunto oggi si afferma, erano certamente state proposte da 
Michelangelo come innovante soluzione tecnica. 
Torno però, dopo questa lunga digressione, a riferirmi all’immagine del “cordone”. Evitando 
però, per brevità narrativa, di soffermarmi su altri pur esistenti e rilevanti “annodamenti” dei 
suoi fili, mi sposto ora cronologicamente molto in avanti: fino al tardo XIX secolo. A quando, 
cioè, la manualistica del “fare” edilizio già marcava in modo deciso, anche sotto il profilo del-
l’attività professionale, la differenziazione tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto. 
Tenendo però conto dell’immagine da me adottata delle rocciose e “parallele” (dunque per 
definizione non convergenti) pareti lungo le quali si snodano i “fili” di quel cordone (rispettiva-
mente la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto) resta da dire che cosa sia sotteso all’im-
magine di ciascuna di quelle due “pareti rocciose”: la storia dell’arte e la storia dell’architettura. 
Queste le mie riflessioni che richiamano in parte quanto già anticipato. Che cioè, per la storia 
dell’arte (soprattutto nella sua versione pittorica) è fattore connotativo la “figurazione” intesa 
in senso lato: ma qui aggiungo, a quanto già indicato, l’astratto concetto valoriale che Benjamin 
aveva definito “aura” (ma che, non di meno, si traduce anche in valore commerciale!) perché 
ciò aumenta la valenza qualitativa dell’unicità dell’opera da restaurare e diminuisce ulterior-
mente e correlatamente l’importanza della superficie su cui l’opera è realizzata. 
Invece per la storia dell’architettura è proprio la specificità del suo sistema costruttivo ciò che, 
assieme alle esigenze funzionali, permette di riconoscerne o il valore della ripetitività “tipolo-
gica” di riferimento od invece la sua innovante e singola qualità “identitaria”. Non a caso, infatti, 
proprio le componenti pragmatiche, funzionalistiche ed economicistiche dell’architettura ave-
vano già posto in evidenza le criticità del sistema filosofico di Benedetto Croce nei confronti 
dell’architettura. È dunque impossibile l’auspicato dialogo tra le due sopra indicate discipline 
universitarie? Non sempre. Perché quel dialogo è oggettivamente in atto, dall’antichità ad oggi, 
in quegli specialissimi aspetti del “fare” architettonico nei quali prevale, su ogni altra istanza, 
una forte carica del “simbolico”: cioè di un riferimento ad un concetto di “valore” che è altro 
da quello della peculiarità dell’opera in questione. 
Cito dunque, a tale proposito, alcuni tra i più pertinenti esempi dell’importanza del “simbolico” 
edilizio presenti, nel corso del tempo, in più sistemi culturali. In particolare, tra quelli di matrice 
religiosa, il diffuso persistere del riferimento non solo all’oriente in quanto luogo del sorgere 
del sole (cioè della luce a sua volta simbolizzata in veritas), ma anche ad una specifica realtà 
(nella cultura cristiana il Sepolcro di Gesù, nella cultura islamica il luogo del “roveto ardente”). 
Nonché, proseguendo negli esempi, il fatto che la pianta delle chiese della cristianità cattolica 
è ripetutamente caratterizzata dal segno della croce: peraltro in più e differenti e versioni. In 
quelle di rito cattolico-romano prevale (prevaleva!) di gran lunga la configurazione della pianta 
cruciforme con bracci di differente estensione: comunque, con il “capo-croce” sempre rivolto 
verso l’oriente. In quelle di rito greco-ortodosso la configurazione cruciforme della pianta dà 
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addirittura luogo a due differenti soluzioni: quella a quattro bracci di uguale lunghezza evi-
denziati anche all’esterno; e quella a “croce inscritta” nella quale la pianta dell’edificio è un 
quadrato ed i quattro bracci della croce sono percepibili o solo all’interno oppure nelle coper-
ture dell’elevato esterno. 
Ed è soprattutto importante tener conto delle sostanziali modifiche introdotte in Francia, sul 
crinale tra XII e XIII secolo, nel sistema costruttivo di edifici chiesastici per intervenute nuove 
concezioni simboliche: ad esempio il concetto della luce che invera (quasi facendole vivere) le 
immagini colorate delle grandi finestre vetrate. Che cioè (così Suger a proposito della chiesa 
dell’abbazia di Saint-Denis) se più elementi illustrano lo sfarzo decorativo delle sale dei “signori 
terrestri”, tanto maggior valore deve avere lo sfarzo illuminante della “sala” (cioè l’interno) di 
un edificio chiesastico: la casa del “Cristo Signore” (ne è un’innovante conseguenza la frequente 
soluzione gotico-francese di archi rampanti esterni alle pareti periferiche dell’edificio; che, as-
sorbendo la spinta delle volte, consentono l’apertura di grandi superfici vetrate e figurate). 
E proseguo citando anche altre modalità del drastico cambiamento di valori simbolici e delle 
loro conseguenze architettonico-funzionali. A Palermo, il caso del passaggio dal precedente ruolo 
di moschea a cattedrale cattolica. A Cordova, la conturbante vicenda della grande moschea 
una parte della quale è stata trasformata in chiesa cristiana, così modificando modi ed intensità 
dell’illuminazione: con evidente generale impatto sui suoi originari valori percettivo-spaziali. A 
Costantinopoli/Istanbul, l’emblematico esempio del complesso di Santa Sofia: che, dopo la con-
quista della città-capitale da parte ottomana (1453), ha subito radicali modifiche (specialmente 
sotto il profilo delle immagini figurative) nel passaggio dai riti e simboli cristiani a quelli islamici. 
Nonché, spostandosi a tempi ben più tardi, il doppio esempio della cattedrale parigina di Notre-
Dame. Che, per effetto della Rivoluzione Francese del 1789, è stata prima proposta come tem-
pio laico (con conseguenti drastiche distruzioni del suo interno e non solo) e poi riportata, ad 
opera di Viollet-le-Duc, al suo originario ruolo di cattedrale cristiana (non senza la discussa de-
cisione di costruirne la non documentata “flèche” che mette in evidenza i rischi connessi ad un 
morfologicamente interpretativo” intervento di “restauro architettonico”). 
Esempi, tutti questi, che, lo ripeto, giustificano la qui attuata scelta editoriale di non inserire 
come modalità autonoma il “restauro architettonico”. Perché, in tal caso, ad esso dovrebbe 
anche essere contrapposta la modalità azzerante di quella parte del rapporto con il “simbolico” 
(e/o sue articolazioni interpretative) che spinge l’intervento sino alla demolizione fisica di 
quanto esistente: di cui ho già detto citando esempi del passato. Ma di cui, approfittando di 
questa “auto-recensione”, cito anche due emblematici esempi del XX secolo di matrice ad un 
tempo e religiosa e politica. In Afghanistan, la demolizione da parte dei cosiddetti talebani 
(cioè fanatici seguaci dell’Islam) dei giganteschi Buddha di Bamian che si affacciavano sulla 
superficie esterna di un antico monastero rupestre: anche artisticamente significativo. Negli 
Stati Uniti d’America l’ancor più spettacolare e drammaticissima vicenda, di prevalente matrice 

16 



politica, dell’attacco aereo alle “Torri gemelle” di New York: e loro incendiata distruzione con 
ingentissimo numero di vittime. 
Per tener conto, però, dei temi presenti nella scelta dei miei qui raccolti contributi, e del loro 
prevalente riferimento medievistico, cito ora alcuni emblematici esempi di Età appunto me-
dievale di matrice prettamente laica. Nell’Italia comunale, per più ragioni ed in esito appunto 
alle conflittualità di quell’Età, era in atto il fenomeno della cosiddetta “guerra delle torri”: cioè 
la costruzione di torri più alte di quelle realizzate dai potenti di parte nemica; oppure l’abbat-
timento parziale o totale di quelle eventualmente più alte da loro precedentemente realizzate.  
Ne resta un esempio, a Bologna. È il caso delle due torri che ancora ne connotano il centro 
cittadino: l’una altissima e l’altra, invece, assai più bassa (“abbassata”?). E ne è un altro esem-
pio, a Firenze, la torre comunale che, sovrastando quella delle altre torri cittadine, marca ap-
punto la preminenza valoriale dell’istituzione pubblica. 
È dunque intrigante accorgersi, e sottolinearlo, che anche nel XX-XXI secolo vi sono episodi 
analoghi a quelli ora citati ma di diversa natura e finalità simbolica: preminentemente econo-
micistica. Mi riferisco al caso di quei sempre più alti, ed anche morfologicamente stranianti, 
grattacieli: sempre realizzati, in tutto il cosiddetto “mondo globalizzato” o ad esso riferibile 
(principi arabi compresi), da architetti di risonanza internazionale. Che, dunque, di quegli edifici 
(solo parzialmente abitativi) sottolinea la pubblicizzata capacità economica dei loro commit-
tenti e/o l’esibito elitario “vissuto” dei loro clienti o riferenti commerciali e/o politici. Vi sono co-
munque altri esempi, meno o più recenti, nei quali la simbolicità del “fare architettonico” è la 
ragione stessa della loro realizzazione. A Roma il poco felice otto-novecentesco esempio romano 
del cosiddetto “Altare della Patria” (poi comprensivo della tumulazione del simbolico “milite 
ignoto”). A Tel Aviv il complesso edilizio mirato a non far disperdere la memoria della Shoà (ed 
altre simili realizzazioni in più città). Vale inoltre anche questa considerazione che sottolinea 
la specifica peculiarità del “fare” dell’architettura. Che cioè, in più lingue euro-occidentali vi 
sono, e vi sono state, definizioni disciplinari (Arts and Crafts, Kunstgewerbeschule, Arti e 
Mestieri), cui è sotteso il concetto di arte inteso come “artigianato”: ne è esempio anche la 
circostanza che, nel 1919, quello che allora era il più avanzato istituto di studi innovativi sul-
l’architettura è stato denominato, da Gropius, Bauhaus: cioè “Casa del costruire”. 
Ritengo dunque utile allo sperato lettore di questa pubblicazione accennare all’evolversi, nel 
tempo, del mio pensiero in tema di storia dell’architettura intesa come “voler e saper fare” 
cantieristico-costruttivo, dimensionale, funzionale, economistico, e così via. 
Mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura di Roma nel 1947/48 (dunque subito dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale e suoi incisivi seguiti italiani: istituzionali, sociologici, politici, cul-
turali, economicistici), cioè in un clima di grande fiducia nel futuro, anche edilizio, dell’Italia di 
quegli anni. Numerosi sono i miei debiti nei confronti di quanti hanno contribuito alla mia for-
mazione di studente universitario: ma qui è poco utile citarne i nomi perché, ad eccezione di 
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alcuni casi, come quello di Nervi e di pochi altri, essi sono in genere noti solo in ambito romano.  
È invece più interessante segnalare che, per quanto più strettamente attinente alla  progetta-
zione, in genere noi studenti ci informavano (ci “formavamo”) al di fuori dei principali corsi 
universitari: perché tenuti, in quegli anni, da titolari talvolta anche più anziani dei nostri genitori: 
dunque, per noi, “tradizionalistici” e perciò “superati” (ma di cui, comunque – per  evidenti fini 
di superamento degli esami –, dovevamo tener conto: semmai affidandoci, talvolta, ai loro più 
giovani assistenti con i quali potevamo meglio dialogare). Ma soprattutto perché proprio in 
quegli anni venivano pubblicati, e diffusi in Italia, oltre a quanto era già disponibile (anche in 
materie professionali), sia nuove o recenti pubblicazioni periodiche italiane e soprattutto stra-
niere (in ispecie statunitensi, danesi e svedesi) che consultavamo con giovanile golosità. Cui si 
aggiungevano sia le algide e funambolicamente stimolanti conferenze di Argan e quelle asser-
tivamente propositive (direi quasi fideistiche) del giovane, allora appena tornato in Italia dagli 
Stati Uniti, Bruno Zevi; sia quelle tenute da importanti architetti stranieri volta a volta presenti 
a Roma. Ma ancor più significativi, nel contribuire alla formazione del mio sistema di pensiero 
in materia di storia dell’architettura, e più in generale dei contesti insediativi, sono i primi passi 
del mio quasi semisecolare percorso accademico. 
Cito dunque, in primo luogo, e senza alcun dubbio, Leonardo Benevolo: allora giovane docente 
dei corsi di storia dell’architettura e presto divenuto anche mio amico personale. Del quale in-
fatti, e per più anni, sono stato “assistente” (in un primo tempo nella Facoltà di Roma e poi in 
quella di Firenze dove però è rimasto solo per circa due anni in quanto “chiamato” in altra 
sede universitaria). 
È pertanto nella Facoltà di Architettura di Firenze che inizia e si sviluppa la mia autonoma at-
tività accademica, via via scalando i vari gradi e ruoli della carriera universitaria di allora: as-
sistente straordinario e poi di ruolo, libero docente, professore incaricato e poi “stabilizzato”, 
infine, in esito ai risultati di un concorso nazionale, professore ordinario, cioè titolare di cattedra. 
E ciò fino al 1990. Perché in quell’anno ho lasciato la Facoltà di Architettura di Firenze in 
quanto “chiamato” alla Facoltà di Architettura di Roma: ivi rimanendo, anche con cariche non 
solo didattiche, fino al 2003 data del mio “pensionamento”. 
Cito tutto ciò, fermo restando il mio sempre unitario (anche se pluralistico) ambito di riferi-
mento concettuale: una storia dell’architettura via via sempre più estesa a comprendere la 
storia della città e del territorio. Molte le conseguenze di tutto ciò: perché al progressivo mo-
dificarsi dei miei interessi (e correlati programmi didattici) erano ovviamente connessi anche 
altrettanto diversificati approfondimenti ed aggiornamenti critico-storiografici. Tutto ciò sunteg-
giato, torno però ora a quanto attiene al mio primo e diretto rapporto con Benevolo. 
In primo luogo, al suo (ma anche di noi giovani studenti e poi suoi assistenti) interesse per lo 
scenario critico-storiografico del cosiddetto Movimento Moderno da lui esplicitato in due volumi 
del 1960 (che, è interessante sottolinearlo, costituivano una decisa alternativa alla storia del-
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l’architettura pubblicata da Zevi nel 1950) poi estesamente diffusi e tradotti in più lingue 
(anche in giapponese!). 
In secondo luogo (oltre all’accesa partecipazione ai dibattiti sui nascenti nuovi piani urbanistici 
di Roma, Bologna) una serie di altri suoi libri. Tra i quali cito qui il suo tardo L’architettura nel 
nuovo millennio. Che analizza, con qualche amarezza, lo scenario architettonico internazio-
nale degli inizi del XXI secolo, e che è stato da me recensito (in un saggio qui non presente) 
non senza qualche mio imbarazzo. Perché, nel passare degli anni, e così come altri miei amici 
e suoi allievi e poi assistenti, mi ero in gran parte allontanato dal suo pensiero. Restando vero, 
però, che devo a Benevolo la pubblicazione dei miei due primi libri (ovviamente dedicati ad 
architetti “moderni”: Le Corbusier e Architettura Austriaca Moderna). 
Passo ora a quanto attiene all’influenza di quanti hanno avuto, nel corso dei decenni centrali 
del XX secolo, un decisivo, ma indiretto, ruolo nella mia più matura formazione storiografica. 
Oltre a Pirenne e a Chastel (che molto si è occupato della storia dell’arte italiana e di cui dirò 
anche poco più avanti), segnalo soprattutto Pevsner, Mumford, Braudel, Le Goff, nonché, più in 
generale, l’insieme dei temi e dei criteri storiografici direttamente od indirettamente afferenti, 
in parte, sia al celebre Warburg Institut, sia al francese gruppo storiografico delle “Annales”: 
allora più o meno riverberato nei contributi della storiografia fiorentina di quei tempi (cito in 
particolare, tra gli storici ad essa in qualche misura afferenti, Chittolini, Cardini e di Cherubini 
con i quali ero via via anche entrato in contatto diretto nell’università fiorentina). 
Tuttavia, per quanto attiene al mio plurimo interesse al tardo Medioevo, che è proprio ciò che 
qui giustamente evidenzia Segarra Lagunes, ero già stato già precedentemente folgorato da 
Huizinga con il suo avvincente, e per così dire, controcorrente e dirompente L’Autunno del 
Medioevo. Che di quel periodo tre-quattrocentesco (turbinoso e “coloratissimo” come lo è ap-
punto la vegetazione autunnale) mette in luce la complessità e le contraddizioni. Un libro che, 
seppure già pubblicato (anche in Italia) negli anni Quaranta del secolo scorso, in Italia, per 
ovvie ragioni (fine della Seconda guerra mondiale e quanto di socioeconomico, di istituzionale, 
di modi e stili di vita ne è conseguito), si era invece diffuso, e da me “scoperto”, soltanto nei 
promettenti anni Cinquanta-Sessanta di quel secolo. 
Ad accendere ulteriormente il mio interesse per il Medioevo, oltre allo stimolante libro di Hui-
zinga, sono stati anche i seguenti altri fattori. La frequentazione dei due principali centri italiani 
di studi medievistici (il romano Istituto Storico Italiano per il Medioevo – qui in rapporto con 
Isa Lori Sanfilippo – e lo spoletino Centro di Studi per l’Alto Medioevo). Gli stimoli, anche po-
lemici, che mi ha procurato il breve periodo della mia amicizia con Mario Sanfilippo (con il 
quale ho anche condiviso alcune brevi pubblicazioni). Infine, la frequentazione del francese 
“Centre Culturel” di Roma che allora si occupava appunto di storia medievale. 
È comunque il mio più sopra indicato ruolo di professore ordinario alla Facoltà di Architettura 
di Roma (1990) ciò che ha ulteriormente consolidato l’inclusiva molteplicità di tutti i miei con-
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tributi in tema di storia dell’architettura e di storia dei sistemi urbani. E ciò per più ragioni. 
Racconto dunque, a questo proposito, un episodio che indica quanto distingue, da molti altri 
Paesi europei, l’approccio italiano alle qui indicate pluralistiche tematiche storiografiche del di-
venire architettonico ed urbano che caratterizzano la mia produzione critico-storiografica. Il 
mio amico Arnaldo Bruschi, importante storico dell’architettura rinascimentale italiana, allora 
direttore del dipartimento tematico di riferimento, andava spiegando al già ricordato impor-
tante francese storico dell’arte italiana André Chastel che, nella Facoltà di Architettura di Roma, 
si teneva molto conto delle componenti costruttivo-strutturali delle singole opere architettoniche. 
Ebbe dunque da lui (all’incirca) questa gratificantissima risposta: «ma allora questa è una vera 
e propria “Scuola Romana”». Così stranamente obliterando (o volendolo cortesemente oblite-
rare?) che nel tardo XIX secolo proprio un francese, lo Choisy, aveva già seguito questo stesso 
criterio nelle sue varie opere intitolate L’Art de bâtir chez les Romains. 
Raccontare questo episodio nella “auto-recensione” a questa amplissima raccolta dei miei plu-
riennali contributi mi permette infatti di meglio sottolineare che tale principio, e non solo nella 
Facoltà di Architettura di Roma ma anche in altre analoghe sedi universitarie italiane, è alla 
base, esplicitata o sottesa, di quanto da me volta a volta analizzato e discusso nei miei qui 
raccolti contributi di varia occasione e finalità. Che cioè il “fare costruttivo” di un determinato 
episodio insediativo di una altrettanto determinata epoca è anche l’essenziale e connotativo 
fattore della sua intrinseca “identitarietà”. Perché rivela se, ed in quale misura, tale episodio 
sia coerente con il suo “luogo” insediativo: o sia, invece, ad esso estraneo così evidenziandone 
le matrici “altre”. 
Torna dunque qui utile l’immagine di quel simbolico “cordone” a più fili che in Italia (fine XIX 
inizi XX secolo) è stato ulteriormente trasformato da Camillo Boito in chiave “sperimentali-
stica”. Sosteneva, infatti, coraggiosamente ma correttamente che, nel sempre possibile contrasto 
tra “documenti d’archivio” e risultanze del “costruito”, è solo a quelle risultanze che ci si deve 
riferire: infatti, come ben sanno gli storici più avvertiti ed anche i politici, un “documento” può 
esser stato appositamente “falsato” per più motivi. Importanti le conseguenze di questo criterio. 
Perché, qualche decennio poco più avanti e su decisiva sua spinta, Gustavo Giovannoni ha 
dato luogo, nel più generale contesto del sistema universitario italiano, dunque con esiti statutari 
e normativi, alla creazione delle Facoltà di Architettura (in ordine di tempo la prima attivata è 
quella di Roma: quella in cui mi sono formato). 
Ad esse attribuendo, non solo la legittimazione (a seguito, però, di qualche ulteriore conferma 
normativa) dell’esercizio professionale dei nuovi laureati in più settori dell’edilizia; ma anche, 
e soprattutto (è ciò che qui mi interessa sottolineare) all’esclusività professionale degli “archi-
tetti” ad intraprendere un “restauro” (o “de-restauro”) architettonico. 
Ne è un esempio il qui segnalato caso del duomo di Orvieto. Perché se, ma non è un caso iso-
lato, l’immagine dell’interno di quella prestigiosa cattedrale è stata più volte modificata nel 
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corso di oltre cinque secoli, essa, nella istintuale proiezione percettiva e concettuale dei cittadini 
orvietani, è invece “civicamente” ed “affettivamente” percepita come sempre “uguale a sé 
stessa”: l’essere cioè un “identitario” polo cittadino dimensionalmente dominante non solo sul 
tessuto urbano ma anche sull’intero paesaggio della sottostante valle. Ed è appunto questa la 
ragione per la quale sono stato spinto ad indagare quel duomo con nuovi studi (alcuni dei 
quali più sopra già ricordati) con innovative e dirette ricerche “sul campo” (seguendo cioè, in 
ciò, i criteri storiografici di Camillo Boito). 
Ed è anche il motivo che mi ha anche convinto a contribuire, attivamente e ripetutamente, 
alla tesi per primo auspicata da Cesare Brandi negli anni Cinquanta dello scorso secolo (queste 
le sue parole: «che il Barocco torni nel duomo di Orvieto»); e poi, con lui, da molti altri insigni 
storici dell’arte (cito, tra questi, soprattutto Paolucci). Vale a dire la consapevolezza di dar luogo 
ad un fattore essenziale del suo interno: cioè il continuo divenire, nel tempo, dei suoi valori sia 
“visibili” (spostamento del coro ligneo dalla navata centrale all’abside, nuovi altari nelle navate 
laterali utilizzandone le absidiole a pianta semicircolare, l’introduzione dell’organo), sia “invisi-
bili”, cioè concettualmente “mentali”, quale il quasi bisecolare consenso dei cittadini ad avviare 
circa a partire dalla metà del Cinquecento (e poi completare agli inizi del XVIII secolo!) l’im-
pegnativo (religiosamente, civicamente, artisticamente, economicamente) programma della 
realizzazione dei numerosi gruppi statuari avviato appunto con l’ora indicato spostamento 
del coro ligneo nell’abside orientale. Cioè sia al di là del braccio del capo-croce (percepibile, al-
l’interno, solo per il variare dei sistemi voltati e per la presenza di due pregevolissime tardo-
medievali cancellate), sia del più lontano ed elevato altare maggiore. Il tutto, dunque, pur nel 
già segnalato continuo modificarsi anche funzionale e rituale di tutto l’interno dell’edificio chie-
sastico. Talché ho più volte arditamente paragonato il permanere dell’identità dell’interno della 
cattedrale orvietana pur nel continuo divenire dei suoi mutamenti, all’immagine del DNA di 
una data persona (qui del duomo di Orvieto); che, salvo incidenti traumatici, ne caratterizza 
le caratteristiche identitarie. 
Che è il principio cui, del resto, si sono attenuti i pittori (soprattutto i più grandi) di più secoli 
nel ritrarre, sintetizzandone le caratteristiche psicologiche e comportamentali, importanti per-
sonaggi. E che inoltre, sequenzialmente e dunque con ancor maggiore pertinenza identitaria 
con il caso orvietano, è stato anche adottato da Warhol nel delineare (seconda metà del XX 
secolo) la multipla (perché riprodotta con colori sempre differenti) immagine del viso della al-
lora notissima star Marilyn Monroe. Essendone forse un recente ed estremo seguito l’attuale 
innovante ed intrigante proiezione illusivamente tridimensionale sulle facciate di emblematici 
edifici storici: di questi enfatizzando dunque (creativamente od erroneamente?) le correlate 
peculiarità morfologiche e decorative. 
È però giunto il momento di sottolineare alcuni aspetti di questa pubblicazione. Ho già indicato 
che alcuni dei miei contributi qui selezionati erano già stati pubblicati in varie e diversificate 
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occasioni editoriali, e che altri, invece, sono rimasti allo stato di non pubblicati file. E che, inoltre, 
sia gli uni che gli altri fanno riferimento a più (apparentemente) diversificate tematiche. Il che, 
e ne sono cosciente, potrebbe indurre un attento lettore a porsi la domanda: «tale pluralità te-
matica è forse indizio di superficialità storico-critica dell’autore degli scritti qui pubblicati?». Mi 
sento, in coscienza, di potergli rispondere decisamente “no”. Perché l’apparente pluralità te-
matica dei contributi qui ora pubblicati va posta in rapporto con le già altrettanto ricordate 
plurime partizioni disciplinari (fasi storiche di riferimento, condizioni ed occasioni localistiche, 
committenze, finalità funzionali, modalità e finalità simboliche, peculiarità culturali del proget-
tista ecc.) nelle quali ogni Facoltà di Architettura (soprattutto italiana: ma non solo) articola il 
comunque unitario ambito della “storia dell’architettura”. 
Fermo restando che il nocciolo duro dei miei interessi è sempre stato il “fare” architettonico, 
mi è parso comunque utile (necessario?) e logico inquadrare tale “fare” volta a volta artico-
landolo in alcune categorie classificatorie: appunto quelle cui sono ispirati i miei qui raccolti 
contributi. Tra quelle anche qui utilizzate, cito dunque, ad esempio, la categoria da me definita 
“territorialità”. Termine che è forse alquanto “saccentemente” ostico, ma che ho qui adottato 
per riassumere icasticamente il reciproco impatto che un determinato episodio insediativo-
edilizio produce, o riceve, localmente (cioè “territorialmente”), quale effetto, o causa, della sua 
“presenza” (o, con Brandi, “astanza”). 
Così anche introducendo un non sempre considerato scottante argomento anche sotteso a 
quanto qui pubblicato: le conturbanti controindicazioni che, considerata la specificità del “fare” 
architettonico-urbano, emergono se si adotta il criterio storiografico di una fine del Medioevo 
nel 1492 d.C.: cioè la ben nota ed “ufficiale” data della scoperta dell’esistenza del continente 
americano. E, con ciò anche la partizione storiografica in tre “evi”: ciascuno dei quali di pluri-
secolare durata, a partire da un altrettanto convenzionale “anno zero”.  
È dunque evidente che il secondo dei tre evi, in quanto situato dopo la fine (476) altrettanto 
convenzionale del primo, è un evo intermedio: appunto il “Medioevo”, a sua volta suddiviso in 
“Alto Medioevo” e “Basso Medioevo”, e questo a sua volta talora sfociante, soprattutto per 
quanto attiene all’architettura, in un quasi bisecolare “Tardo Medioevo”. Trascurando dunque 
di tener conto di altre ulteriori e possibili partizioni cronologiche (ad esempio, la tesi di Le Goff 
di un “lungo Medioevo” che si prolungherebbe sino agli ultimi decenni del XIX secolo), qui mi 
interessa sottolineare che, sempre convenzionalmente, l’Alto Medioevo si concluderebbe al-
l’inizio del temuto (perché pensato come “fine del mondo”) Anno Mille (cioè all’inizio del secolo 
XI). Nel quale, così scriveva Rodolfo il Glabro, «un manto bianco di chiese ricopre tutta la 
terra». Anche se, in realtà, le chiese di quel primo secolo del nuovo millennio – che nella storia 
dell’architettura è definito Romanico e che nel XII secolo sfocerà, in Francia, nel cosiddetto 
primo Gotico – venivano realizzate in materiali solo raramente “bianchi” (cioè marmorei o 
simil-marmorei) ed invece, e principalmente, in laterizi di vario colore. Per non parlare delle 
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superfici di copertura realizzate in più e diversificati materiali lapidei e/o di altra natura e co-
lore. Ciò sottolineato, sunteggio ora il complesso ed innovante scenario euro-occidentale (infatti 
tutt’altro è quello euro-orientale) che si è configurato a partire dai primi decenni dell’Anno 
Mille. Si sgretola, quale effetto della progressivamente accettata ereditarietà dei feudi, l’intero 
sistema feudale dando luogo ad altre forme di controllo del territorio (monocratico-dinastiche, 
abbaziali, vescovili, comunali, repubbliche marinare e loro proiezioni mediorientali; leghe di 
varia natura e finalità). Nuovi sistemi di conduzione agricola ed artigianale con esiti economici, 
e correlati “stili di vita”, non più solo locali. Accelerato sviluppo delle attività commerciali (ne è 
un’importante conseguenza il configurarsi di quei nuovi ceti intermedi poi definiti “borghesi”). 
Lungo le principali vie di comunicazione si consolida il sistema delle ricorrenti grandi “fiere” in-
ternazionali; e, lungo i percorsi più o meno localistici, quello dei “mercati”: spesso anche dedi-
cando, ai margini di una città, un apposito spazio: il “mercatale”. 
Sotto il profilo religioso, in primo luogo, le vie di pellegrinaggio (tra queste la cosiddetta “via 
Francigena” ma anche altri articolati percorsi di varia natura e finalità: ad esempio verso San-
tiago di Compostella e verso Gerusalemme) e la dirompente serie delle Crociate. E, con queste, 
sia la formazione di nuovi poli territoriali in ambiti medio-orientali e conseguenti aspetti, sia 
del “vissuto” personale o collettivo: e loro correlati aspetti socioeconomici. 
In questi ultimi emergendo l’importanza dell’Ordine dei Templari (talvolta definiti “Monaci in 
Armi”) e quanto ad essi riferibile sul piano del simbolico, e/o misterico/misterioso, come anche 
emerge dal mio, prima d’ora inedito, intervento convegnistico Brevi considerazioni sull’edilizia 
dell’Ordine dei Templari sino al XIV secolo. Perché quell’Ordine, fondato a Gerusalemme 
nel 1118 e drammaticamente disciolto nel 1312, era riuscito a creare una propria vastissima 
rete di sedi sia nell’intera Europa occidentale (in Francia, in ambito laziale e toscano, nonché 
ma sotto nuova riedizione, in Portogallo – qui poi cambiando nome –), sia lungo le coste me-
diterranee, sia negli ambiti mediorientali. Sedi cioè, tutte queste, nelle quali pellegrini e com-
mercianti che intendevano intraprendere percorsi viari e rotte marittime potevano depositare 
per sicurezza i loro denari prima di partire poi riottenendone l’importo e la disponibilità nella 
prevista sede di arrivo. Sistema finanziario, questo, che è stato del tutto analogamente adottato 
in strutture bancarie occidentali del XIX e del XX secolo ed oltre (ed oggi, forse, anche con 
le cosiddette “monete virtuali”). 
Ma torno ad elencare altri innovanti aspetti dell’Europa occidentale dei secoli XI e XII. In 
alcune zone d’Italia, sempre a partire da quel fatidico Anno Mille ed in alcuni casi anche prima, 
era presente il fenomeno del cosiddetto “incastellamento” (cioè il concentramento di popola-
zioni locali in luoghi o di per sé stessi naturalmente difesi da condizioni fisiche o da tratti 
murari – non necessariamente da un castello –). Soprattutto il fenomeno della cosiddetta “ri-
nascita della città” nella sua duplice connotazione di urbs e di civitas. Fenomeno, questo, che 
però preferisco definire “ripresa della città”. Perché se è vero che in questa fase sono anche 
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“nate”, per più ragioni, numerose nuove città, è altrettanto vero che pur nei secoli seguiti al 
decaduto Impero Romano d’occidente, non poche preesistenti città non solo non sono “morte”, 
ma hanno continuato, sia pure con ritmi rallentati, ad esistere in quanto poli centralizzanti 
(non solo religiosi: il battesimo cristiano produceva anche effetti civici) di una diocesi vescovile 
(di qui anche la “lotta per le investiture” tra impero e papato). Che, a sua volta, era polo di co-
ordinamento delle “pievi” e cioè di una determinata circoscrizione territoriale non urbana. Era 
infatti proprio la presenza del vescovo a definire il ruolo di città ad un complesso edilizio: non 
la sua dimensione, né il numero degli abitanti. 
Perché, oltre alle già citate sue prerogative funzioni religiose, il vescovo svolgeva anche, avendo 
di fatto assunto il ruolo di continuatore del sistema amministrativo romano, numerose attività 
di carattere sia economico (in tempi di quasi assoluta circolazione monetaria, disponeva delle 
“decime” a lui versate dai fedeli), sia amministrativo, sia, dunque, talvolta, di carattere per così 
dire “politico” in quanto luogo di riunione dei cosiddetti locali “boni homines”. 
È comunque anche importante sottolineare che le principali opere architettoniche riferibili 
ad un periodo che va dai primi decenni del secolo XI alla fine del XII e da qui fino (ed oltre) 
il XIV-XV, tanto nella “storia dell’arte” quanto nella “storia dell’architettura” (ecco un altro 
aspetto del possibile “difficile dialogo” tra queste due discipline), vengono rispettivamente, e 
schematicamente (ne sono invece molteplici le declinazioni nazionali e regionali) così definite: 
la prima Romanico; la seconda, che inizialmente compare in Francia negli anni trenta del se-
colo XII, Gotico. Ma che, in alcuni casi e luoghi (anche italiani!), si evolve in vario modo (il suo 
originario e connotante sistema di contraffortamento delle volte con archi rampanti esterni 
non è stato sempre adottato) fino quasi fino al XIV-XV secolo assumendo la definizione di 
“tardo Medioevo”. 
E che comunque, in Italia (o meglio: a Firenze), collima cronologicamente con l’avvio al primo 
Rinascimento: non senza alcune intriganti considerazioni. Mi permetto dunque, proprio a tale 
proposito, un ampio e provocatorio fuori tema. E non solo per la sua intrinseca rilevanza con-
cettuale, ma anche perché implicitamente sotteso al già ricordato tema del “difficile dialogo” 
tra studiosi della “storia dell’arte e studiosi della “storia dell’architettura”. Segnalo, a tale pro-
posito, una delle principali difficoltà ad avviare quel dialogo. Che cioè, se si assume il 1492 
come fine del Medioevo, sia Filippo Brunelleschi, sia Leon Battista Alberti sono anagraficamente 
“medievali” (come del resto molti loro diretti seguaci ed altri importanti coetanei). 
Mentre, nella “storia dell’architettura” intesa come articolazione disciplinare della più generale 
“storia dell’Arte”, i due vengono proposti, per il loro riferirsi agli “antichi”, come primi esponenti 
dell’innovante (cioè già “moderno”) Rinascimento. Così mescolando, questo ne è il mio negativo 
giudizio, le risultanze di una partizione di matrice socioeconomica con una di matrice cri-
tico-culturale. Senza tener conto che quel riferimento agli “antichi”, cioè alla “romanità”, com-
pare anche, saltuariamente e non solo in Italia, con l’introduzione in alcune chiese appunto 
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“romaniche”, di elementi architettonici (capitelli, paraste, archi, parti di architravi provenienti 
da edifici della tarda romanità protocristiana o già paleocristiana) per finalità di valorizzazione 
antiquariale. 
Cito dunque, a tale proposito, anche un episodio non architettonico del 1494 che conferma, 
due anni dopo il convenzionalmente conclusivo 1492, l’ancora diffuso e perdurante “sentire” 
medievale dei principali rappresentanti del governo di una importante città italiana. 
Carlo VIII, scendendo in Italia per sostenere i suoi diritti sul reame di Napoli, impone a Firenze 
di aprirgli la via al suono delle trombe del proprio esercito. Ed ecco l’altezzosa e coraggiosa ri-
sposta (ne è evidente il significato politico e correlato “sentire medievale”) di Pier Capponi 
allora al governo della città di Firenze. Che, pur consapevole delle allarmanti novità balistiche 
di cui poteva fruire l’esercito francese, così risponde: «Se voi suonerete le vostre trombe noi 
suoneremo le nostre campane». 
Ciò sottolineato, torno al Brunelleschi ed all’Alberti. Il primo essendo nato nel 1377 e morto 
nel 1446; il secondo, essendo nato nel 1404 e morto nel 1472, è evidente che i due appar-
tengono a due distinte generazioni: però, e non è dato da trascurare, del medesimo, ancora 
“medievale”, XV secolo. Occorre dunque riflettere su come i due abbiano diversamente inter-
pretato il rapporto con gli “antichi”. Per il Brunelleschi è infatti la selettiva “sperimentalità” in-
terpretativa di quel rapporto a caratterizzarne le principali opere (spesso non completate da 
lui ma dai suoi seguaci o da altri) sia sotto il profilo costruttivo, sia sotto quello morfologico. Ne 
è una prova (quasi una “firma” morfo-tipologica!) la soluzione adottata a Firenze nelle due 
celebri chiese e nel portico dell’ospedale degl’Innocenti: l’inserire cioè, al di sopra dell’esistente 
capitello delle colonne, un tratto di una non esistente (perché interrotta tra colonna e colonna) 
e dunque solo allusiva, “trabeazione” (da taluni talvolta erroneamente definita “pulvino”). Il 
tutto essendo comunque realizzato, e forse non a caso, nella grigio-azzurrina, tipicamente fio-
rentina e dunque non allusiva alla romanità, “pietra serena”. 
Per l’Alberti, invece, il rapporto con gli “antichi” è più articolato. Il suo De re aedificatoria, da-
tabile attorno alla metà del Quattrocento, cioè quando Brunelleschi era morto da poco, fa 
infatti diretto riferimento al trattato vitruviano: che (non ancora tradotto) era allora tornato in 
auge. È dunque vero che l’Alberti sviluppa nelle sue opere architettoniche (da lui stesso non 
sempre portate a termine come dimostrano alcune lagnanze su tale suo comportamento) un 
rapporto più intenzionale del Brunelleschi riferibile agli “antichi”. Sta di fatto, però, ed è dato 
significativo, che ovviamente il suo trattato non si estende a comprendere tale suo rapporto 
con gli “antichi” né il contemporaneo “vissuto” elitario dei suoi committenti (è di quegli anni il 
non completato albertiano-rossellinesco palazzo Rucellai), né gli impianti insediativi di centri 
minori (per i quali considerava preferibili, per sicurezza bellica, i tracciati viari curvilinei), né 
altre generali tematiche. Essendo quindi, il susseguirsi dei due pur distinti approcci al rapporto 
(ma ancora solo dialettico) con gli “antichi”, l’inequivocabile segnale dell’avviarsi, in Italia, di 
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quell’innovante “primo Rinascimento”, che guardava, con dirette indagini conoscitive, alle (allora 
certo più  numerose di quelle attuali) sopravvivenze (ruderizzate o no) di quella Roma degli 
“antichi” che Brunelleschi e Alberti intendevano ideologicamente far “ri-nascere” nella nuova 
ed identitaria (dunque peculiare) ideologia di una Firenze “romana”. 
Ma che invece più tardi, cioè nel Cinquecento, assumerà le assertive valenze concettuali di un 
trattatistico (dunque generalizzato) classicismo divenuto, in seguito, generalizzante ed “auto-
ritario” (anche in chiave politica!) sistema critico-storiografico. 
Perché, se riferito alla disciplina “storia dell’architettura”, tale “innovante” primo Rinascimento 
iniziava a diffondersi ubiquitariamente in più luoghi e contesti: mentre, sia in ambito ispanico 
e tirrenico-mediterraneo, sia in Sicilia ed in altre isole italiane, sia nella stessa penisola italiana, 
l’ancora rigogliosa produzione architettonica “tardo-gotica” continuava a dare risultati anch’essi, 
in certa misura, innovativi: ma che in quanto giudicati episodi “arretrati” vengono frequente-
mente negletti da una spesso troppo generalizzante narrazione critico-storiografica. 
Ma anche perché, in più ambiti europei, “quel” Rinascimento (“Renaissance” francese inclusa), 
è stato accolto e si è diffuso per più ragioni (“guerre d’Italia”, politiche dinastico-matrimoniali, 
e così via) solo nel primo o secondo Cinquecento od ancora più avanti nel tempo; comunque 
con altre connotazioni. Infatti, ciò che, tenendo conto dell’architettura italiana, si indica già 
come avvenuto “Rinascimento” non è invece sempre definibile come tale in molti ambiti euro-
pei. Sia per il ritardo con il quale la trattatistica italiana (per non parlare dell’ancor più tarda 
diffusione del trattato palladiano) è stata, volta a volta, o non accettata, oppure localisticamente 
interpretata. Sia perché, in alcune aree centro-europee, “quel” Rinascimento è stato del tutto 
disatteso: combinando le inventive modalità del tardo Gotico con quelle seicentesche: nella loro 
oltre tutto già più spregiudicata interpretazione guariniana. Come infatti emerge nel saggio, 
ora qui ripubblicato, sui leggibili rapporti che, nell’architettura rinascimentale, manieristica e 
barocca, si sono istituiti tra Italia in generale e Praga in particolare. 
Ma ora, facendo un passo indietro, ritorno al Quattrocento fiorentino: e ai conseguenti interro-
gativi ai quali non mi sembra sia stata ancora data una soddisfacente risposta. Parto da qui. 
Secondo la indicata e consueta partizione cronologica si giunge alla già segnalata conclusione: 
Brunelleschi (che, tra l’altro, non è un cognome ma un patronimico: “Brunelleschi Lapi filius”) 
ed Alberti sono vissuti ed hanno operato ancora nel (tardo) Medioevo! È infatti verità non con-
testabile che sia l’uno che l’altro hanno aperto la grande strada sottesa al concetto Rinasci-
mento: anche esteso al tema “Città ideali” di cui, in anni ormai lontani, mi sono anche occupato 
provocatoriamente: dimostrandone cioè la parzialità interpretativa.  
Tutto cambia, infatti, se nel delineare una “storia dell’architettura” in quanto tale e non come 
parte di una “storia dell’arte”, si adotta il consueto criterio di partizione cronologica di un Me-
dioevo che finisce nel 1492. È dunque sotto questo profilo che conviene ragionare riferendoci 
alla principale e più nota opera del Brunelleschi: la cupola della fiorentina cattedrale “Santa 
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Maria del Fiore” praticamente completata nel 1436 (celebrata anche in un raffinato mottetto 
di Dufay i cui ritmi musicali fanno esplicito e deliberato riferimento alla struttura numerico-
proporzionale della cattedrale) che viene appunto spesso proposta, più o meno esplicitamente, 
come primo segnale della nascita del Rinascimento fiorentino. 
Ma, è questo il punto, la carica eccezionalmente innovante di questa opera brunelleschiana 
non consiste nella configurazione a pianta ottagonale della cupola (la cattedrale è dedicata 
alla Vergine e talora la figura dell’ottagono regolare viene anche considerata simbolo mariano) 
che sorge all’incrocio tra i bracci della sua pianta a croce. Perché tale configurazione, essendo 
già prevista nel progetto originario (molto probabilmente di Arnolfo di Cambio), è opera archi-
tettonica di matrice gotica (sia pure in quella declinazione italiana dell’architettura tardo gotica 
che la Romanini considerava una sorta di “stilnovo” dell’architettura e che Trachtenberg, rife-
rendosi però, e più pertinentemente, ai tardi anni novanta del Trecento, ha definito “Roaring 
90’s”). Ma innovativa lo è, la cupola, per la sua eccezionale ampiezza (ben al di sopra di quella 
delle cupole di analogo tipo sino ad allora costruite) a sua volta necessitata dal notevolissimo 
ampliamento dell’intero edificio chiesastico intervenuto tra inizio lavori della cattedrale (1296) 
e primi anni del Quattrocento. Dato di fatto, questo, che ha infatti provocato molte incertezze 
della committenza cittadina nel decidere a chi affidare la realizzazione della cupola. Ne con-
seguì una prudente e compromissoria decisione. L’incarico venne cioè inizialmente affidato, 
congiuntamente, al molto noto Ghiberti ed all’allora meno noto ma emergente Brunelleschi. 
Ma che poi, dopo un astuto comportamento di quest’ultimo (lo narra il Manetti suo primo e 
principale biografo) che del Ghiberti era riuscito a dimostrare l’incapacità esecutiva, fu conferito 
al solo Brunelleschi che infatti (è ben noto) riuscì a realizzare la cupola, però mediante intuiti 
ed innovanti, ma allora non dimostrabili, principi e metodi costruttivi: nonché (e non seconda-
riamente) cantieristici. Vi furono dunque insidiose proteste di noti esponenti della cultura geo-
metrico-proporzionale del tempo cui seguì un procedimento processuale per mancato rispetto 
delle prescrizioni del contratto d’incarico che faceva appunto riferimento ai principi metrico-
proporzionali di quella cultura. Dalle conseguenze del quale, ancora una volta con astuzia, il 
Brunelleschi riuscì a salvarsi. Avviando dunque, innovativamente e quasi portandolo al limite, 
un pluralistico “saper fare”, sia, come ora già detto, cantieristico, sia esplicitamente costruttivo, 
che cioè teneva conto di più fattori e di più esperienze: come ora qui sunteggio. 
Una “doppia cupola” che da un lato forse echeggia il sistema di copertura del vicino San Gio-
vanni; e che, dall’altro lato (questa la credibile tesi di Sanpaolesi poi in parte condivisa anche 
da altri) si richiamerebbe ad alcuni precedenti esempi del vicino oriente: a loro volta forse ri-
feribili ai tardissimi esiti dei già tardi esempi di sistemi cupolati della tarda romanità. Ma, e sta 
qui il salto di qualitativo e concettuale del “fare” brunelleschiano (Brunelleschi in persona pre-
siedeva all’organizzazione e gestione, anche cantieristica, dei lavori), realizzati con una inedita 
modalità della disposizione dei mattoni (a quanto pare quella del consueto modo cantieristico 
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di ammucchiare i mattoni da porre in opera) con i quali realizzare la doppia cupola. Mi sono 
soffermato su questa vicenda perché, lo sottolineo, la sua eccezionalità è frutto dell’adozione 
di una innovante modalità costruttiva: non di un principio “artistico-culturale”. Anche se vi è 
stato chi (non faccio nomi) qualche decennio fa ha creduto di cogliere una qualificazione pro-
spettico-rinascimentale della cattedrale fiorentina nel convergere dei bianchi speroni esterni 
della cupola che contrastano con la campitura rossa delle sue otto facce: perché sono ben 
noti gli studi brunelleschiani in materia di prospettiva. Della quale, secondo il suo principale 
biografo e quanti ad esso si sono affiancati, il Brunelleschi, avrebbe riscoperto l’origine appunto 
nella cultura artistica degli “antichi”. 
Ed è dunque interessante roicordare che proprio l’Alberti, per sottolineare l’eccezionalità della 
realizzata cupola brunelleschiana, così si esprime: «sì grande erta sopra è cieli da coprire chon 
sua ombra tutti e popoli toscani» (dove il termine «ombra» può essere doppiamente signifi-
cante: da un lato in senso ottico, dall’altro nel senso psicologico di “far dispiacere”). Confer-
mandone, cioè, il suo essere, in questa dimensione, episodio unico. Che però rende necessaria 
ed utile un’altra precisazione. Secondo una diffusa, ma errata, tradizione, la cupola brunelle-
schiana sarebbe stata evocata da Michelangelo nel suo progetto per la più ampia realizzazione 
romana della basilica di San Pietro: alla quale, inoltre, si ispirerebbero le altre, tardo cinque-
centesche (ed oltre), cupole romane. 
Ma tale riferimento è del tutto improprio: per le seguenti oggettive ragioni. Quelle delle chiese 
romane sorgono su pianta circolare e quella fiorentina su pianta ottagonale. Il progetto mi-
chelangiolesco ne prevedeva una non solo più grande di quella fiorentina ma anche perfetta-
mente emisferica; e comunque, per la sua morte, non da lui realizzata. Della realizzazione 
della cupola sono dunque stati incaricati architetti che, costruttivamente più esperti del Buo-
narroti, l’hanno invece prudentemente realizzata in forma quasi ovoide (cioè a “sesto rialzato”). 
Che è infatti la soluzione costruttiva poi successivamente e ripetutamente adottata in altre 
cinquecentesche (ed oltre) chiese romane. Riferimento morfologico-strutturale tra quella bru-
nelleschiana e quelle romane restando dunque solo la sommitale “lanterna”. 
Ho dato molto (forse troppo) spazio al generalizzante tema della esistente, o non esistente, 
“identitarietà” morfo-tipologica di un’opera architettonica o di sue parti. Ma ciò vale anche 
per altri aspetti: specialmente quello del “simbolico”. Quando, cioè, il concetto “identitarietà” si 
trasferisce in termini di “identificazione”. Perché, in certa misura, alcuni aspetti di quel tema 
sono implicitamente, cioè sotterraneamente, sottesi non solo quelli già citati all’inizio di queste 
pagine, ma anche taluni altri. Ad esempio, i seguenti: Brevi considerazioni sull’edilizia del-
l’Ordine dei Templari sino al XIV secolo; Ritorno o permanenza dell’antico nell’archi-
tettura federiciana; Architettura cistercense ed architettura degli Ordini mendicanti: 
confronti e differenze con riferimenti anche all’area della Marittima. Che sono infatti ri-
feribili tanto al concetto identitarietà quanto al concetto identificazione. E pertanto, più in ge-
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nerale, alla “territorialità” di un’opera di architettura. Vale a dire come, perché, dove e quando, 
una singola opera architettonica diviene polo di riferimento di uno specifico “fare”, e soprattutto 
“far vedere” (quasi fosse un deliberato “segnale” architettonico-tipologico) echeggiato in altri 
episodi architettonici di una determinata circoscrizione territoriale. Come sostanzialmente in-
dica la mia recensione: Due libri sull’architettura monastica desideriana e sui suoi influssi 
in ambito abruzzese-campano. Perché, al fondo, all’impianto desideriano era anche sotteso 
il principio di una indicata “presa, o ripresa, di possesso” (non solo simbolico ma anche fattuale) 
di un determinato ambito territoriale. Legandosi infatti, più o meno esplicitamente e soprattutto 
più specificamente, ai miei qui pubblicati scritti Elementi di territorialità nelle normative 
dei centri medievali italiani; I catasti urbani: pregi e limiti della loro utilizzazione per una 
storia dell’uso del territorio; Segnali architettonici e riconoscibilità politica di un terri-
torio; Architecture et lieu: création, découverte?; Roma e il Tevere: immaginario e realtà 
storiche in divenire. 
Che, come si vede, fanno riferimento ad esempi riferibili a più, e molto diversificati ambiti e fasi 
storiche:  a dimostrazione che il tema ha generalizzante valenza concettuale: cioè, per così 
dire, “trans-storica” o “a-storica”. Come dimostrano anche i seguenti altri miei contributi qui 
pubblicati direttamente, od anche indirettamente, riferiti al concetto territorialità (e sue correlate 
declinazioni):  Le regolamentazioni urbanistiche negli statuti medievali di alcuni centri 
fondati toscani, Componenti territoriali e segnali politici nelle normative e nella prassi 
edilizia dei centri medievali italiani; Inoltre Archives et histoire des villes italiennes du 
XIVe au XVIe siècle, Città e vita cittadina nelle immagini e negli statuti di Foligno. 
In alcuni dei quali, soprattutto quelli che fanno riferimento a piccoli centri, colpisce l’attenzione 
posta a fissare norme e principi che oggi siamo invece abituati a considerare “innovanti” in 
quanto li crediamo modernissima espressione della cosiddetta “cultura ecologica”. Ma che, in-
vece, erano espressione della cosciente e specifica realtà locale di quei tempi (dunque anche 
della convenienza a tenerne pragmaticamente conto). E non è inutile sottolineare che spesso 
quegli statuti erano stati originariamente deliberati e pubblicati già tra fine XII e/o inizi del 
XIII secolo. Ecco qualche esempio di alcune di quelle norme statutarie. Si ammetteva, o si vie-
tava, il passaggio di greggi in un piccolo centro a seconda che ciò fosse frutto di una necessitata, 
o addirittura desiderata, consuetudine locale. 
Mentre, ovviamente e per più ragioni (anche di “decoro”), ciò era sistematicamente vietato 
nei centri urbani di maggior dimensione. Nelle norme statutarie dei quali, se traversati da un 
fiume, era invece sistematicamente prescritto che la macellazione delle carni dovesse avvenire 
nel tratto del fiume a valle del centro. E così via (ivi comprese le norme sulla prostituzione: 
consentita solo in ristrette aree della città). Tutto ciò detto, va anche però sottolineato che, per 
quanto attiene al plurisignificante concetto da me definito il “fare” dell’architettura, il tema 
“territorialità” è spesso anche collegato alle modalità del “simbolico”. Come infatti dimostra 
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un certo numero dei miei qui pubblicati contributi saggistici se intesi appunto come “segnali 
mentali” mirati ad analizzare un determinato episodio di un altrettanto determinato sistema 
architettonico. Segnalo dunque, a tale proposito, oltre ad altri qui già richiamati, anche i se-
guenti: L’inganno come strumento progettuale; Miti e riti del costruire; L’uso del pas-
sato/dell’antico e l’immaginario urbano; La memoria del passato prossimo. 
Per giungere alle conclusioni di questa mia “auto-recensione” mi sia però consentito di tornare 
a riferirmi all’immagine del cordone a più capi. Ciascuno dei quali si annoda, e si snoda, lungo 
un pluri-colorato “nastro ponte”: che consente il dialogo tra gli studiosi delle due qui più volte 
citate, e differenti, modalità di ricerca. Fermo restando che, per quanto attiene ad un’opera ar-
chitettonica, da un lato la disciplina “storia dell’arte”, essendo una sorta di “derivata” (uso il 
temine in senso “analitico-matematico”) dell’unità delle tre “arti del disegno”, concentra la pro-
pria analisi sugli elementi “morfologico-linguistici” di una certa opera di un certo architetto; e 
che, dall’altro lato, la disciplina “storia del l’architettura” si caratterizza per il suo essere non 
solo l’attenzione ad un singolo episodio edilizio (magari tradotto in più edifici), ma soprattutto 
il più volte richiamato “saper fare” un intervento edilizio a più vaste dimensioni e scale dimen-
sionali. A partire da quella inclusiva dell’ormai divenuto insufficiente, pur se multi-significante, 
termine “città”: (a sua volta ulteriormente aggettivato: “città metropolitana” e così via). 
Perché ciò mette in gioco il “generalizzante” (non “generico”!) ambito storiografico di impianto 
socioeconomico; e, con ciò, come già da me indicato, anche geo-politico. Dunque, considerata 
la mia ormai novantennale età, posso permettermi di richiamare irriverentemente un’intrigante 
conclusione di questa “auto-recensione”. Servendomi, a tal fine, del famoso detto latino «hi-
storia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, lux veritatis, 
nuntia vetustatis». Di questo citando, però, non, come di consueto, la sola contratta frase «hi-
storia [...] magistra vitae», ma quest’altra lettura (pur sempre parziale ed opportunamente 
modificata): «vita magistra historiae [...] vero testis temporum [...] nuntia vetustatis». 
Perché quel detto, se letto nella sua originaria stesura con riferimento alla disciplina “storia 
dell’architettura” (e suoi sviluppi territoriali) e tradotto nella ormai divenuta consueta lingua 
della rivoluzionante “cultura informatica”, si tradurrebbe in un “algoritmo” atto a prospettare 
un futuribile “divenire” di più realtà e di più tematiche: così permettendoci, se lo desideriamo, 
di accoglierne gli esiti positivi o di intervenire a modificarne quelli indesiderati. A condizione, 
però, ed è questo il punctum dolens, che resti immutato il contesto di riferimento. Perché non 
solo è assai probabile che possa essere del tutto “altro” da quello che è oggi, ma che è ancora 
più probabile che possa essere diverso il criterio con il quale quell’algoritmo è stato “costruito”. 
Dunque, cessando la possibilità di servirsi di quell’algoritmo per prevedere il contesto “futuri-
bile”, sarà necessario costruirne un altro. Che è proprio ciò che, con la lettura di quel testo così 
come da me ora indicata, penso si debba fare. Perché quei rapporti, (spesso non previsti né 
prevedibili perché conseguenti a vicende altrettanto imprevedibili) con istituzioni e studiosi, sia 

30 



stranieri che italiani, improntati a tematiche anche differenti da quelle della “storia dell’archi-
tettura”, mi hanno mostrato l’esistenza di fino allora trascurati (e non solo da me) “paesaggi 
cognitivi”: imprevedibili da una «historia considerata unica, ed esaustiva, magistra vitae». Ne 
indico alcuni esempi: e negativi e positivi. Inizio da quelli di segno negativo. In primo luogo, per 
i suoi drammatici esiti, quanto, nello scorso XX secolo, tutto il mondo “globalizzato” deve a 
Hitler: oltre alle leggi antiebraiche (ma in questo caso con il consenso di Mussolini), l’inizio 
della Seconda guerra mondiale e quanto ne è direttamente conseguito: perdite umane, diffuse 
e generalizzate distruzioni di interi ambiti insediativi (città, borghi, complessi edilizi storico-ar-
tistici, aree agricole, e così via). In secondo luogo, in questo caso proprio al solo Hitler, le ancor 
più tragicamente scioccanti vicende della Shoà. 
Per quanto attiene invece ad esempi di segno positivo segnalo i seguenti. Riferibili al mondo 
antico la scelta di Alessandro Magno di allargare il proprio impero oltre i confini allora limitati 
alla Grecia ed alla Macedonia (e poco più); cui conseguì la stimolante cultura ellenistica che 
ha influenzato non solo tutta l’area del bacino mediterraneo e mediorentale (fino ad una con-
sistente parte dell’oriente asiatico), ma anche, sia pure pragmaticamente reinterpretata e mo-
dificata, la Roma prima sillano-cesarea e poi imperiale. Riferibili invece all’Età moderna e 
contemporanea cito quanto dobbiamo a Galileo, e, nel secolo scorso, a quanto, dobbiamo ad 
Einstein in materia di fisica nucleare e quantistica, e correlati sviluppi e linee evolutive. Cito, 
inoltre, Marconi cui dobbiamo la radio: e di lì il conseguente sistema televisivo oggi in grado di 
comunicare, in tempi reali ed a scala planetaria, notizie ed immagini. Nonché l’indiretto seguito 
di tutto ciò: perfino l’attuale dirompente cultura informatica già indicata come innovante, ed 
ulteriore, “rivoluzione tecnico-culturale”. Numerosissimi sono anche gli imprevedibili successi 
della medicina: a partire, per esempio, dalla casuale scoperta della penicillina, e così via. Perché 
qui, a ben riflettere, entra in gioco l’imprevedibilità della cosiddetta “Serendipity”: cioè la vo-
lontaria “non scelta” (non so cosa cerco ma lo saprò) dei percorsi della conoscenza umana. 
Ovviamente tutto ciò non è, né sempre né esplicitamente, contenuto nei miei contributi saggi-
stici qui pubblicati. Chiedo però all’auspicabile lettore di questa pubblicazione di tenerne conto: 
perché, e torno all’immagine del nastro colorato, ciò che ho costantemente cercato di eviden-
ziare nei miei contributi può essere paragonato ad una sorta di doppio percorso le cui spire 
si svolgono tortuosamente entro un’area pianeggiante (l’insieme di uno o più tessuti insediativi 
e di realtà non insediative) sulla quale si ergono, incrociandosi, due muri rugosi: le discipline 
“storia dell’architettura” e “storia dell’arte”.
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La città





a laudatio urbis è un genere letterario molto dif-
fuso nelle principali città italiane degli ultimi se-
coli medievali e che si prolunga sino alla prima 

Età rinascimentale. Bonvesin de la Riva parla di Mi-
lano, Opicino de Canistris ci descrive Pavia, di Fi-
renze parlano Villani, Dino Compagni, Leonardo 
Bruni ed anche, sul finire del Quattrocento, Bene-
detto Dei1. E si potrebbe seguitare. In tutti questi 
scritti si fonde e confonde sempre un coacervo di 
dati reali e di concetti di quell’immaginario di per-
fezione che l’autore vuole proporre per la sua città. 
Che però, intesa nella sua doppia accezione di ma-
gnificata civitas e urbs, campeggia sempre nella sua 
peculiare e riconoscibile identità: pur attraversata e 
vivificata dalle sue multiple e contrastanti pulsioni.  
Dello stesso tenore sono, al fondo, anche le imma-
gini che viaggiatori o cronisti arabi forniscono di 
città siciliane quando queste appartenevano alla 
sfera della dominanza islamica. Per quanto concerne 
i secoli dal XIII sino al XV è invece diverso il caso 

di Roma. Perché da un lato, fatta eccezione per i 
testi dei proclami della propaganda politica di Cola 
di Rienzo e gli scritti dell’Anonimo, mancano veri e 
propri scritti del genere – laudatio urbis – promossi 
da romani; e perché, dall’altro lato, sono invece nu-
merosi gli scritti e le descrizioni della città di Roma 
di autori non romani. 
Cosicché, si potrebbe dire, le laudationes di altre 
città italiane trovano, nel caso di Roma, un loro 
equivalente nei vari Mirabilia urbis, compilati appunto 
da autori di provenienza non autoctona. È questo, 
forse, uno degli effetti della “diversità” romana così 
come essa veniva allora percepita. 
Perché, dal momento che non scaturisce dal consa-
pevole orgoglio dei suoi cittadini, l’immagine di 
Roma che veniva proposta tra Duecento e Quat-
trocento, appare come situata al di fuori del tempo 
storico in una dimensione dell’immaginario, sia figu-
rativo che mentale, altrettanto non cronologica-
mente contestuale quanto frutto di una mescolanza 
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è contenuta nella scritta Roma caput mundi regit orbis 
frena rotundi (cioè, traducendo liberamente, Roma 
che guida e regge l’intero mondo); la veduta  tre-
centesca del manoscritto conservato nella Biblio-
teca Reale di Torino; l’immagine disegnata da 
Leonardo di Besozzo databile tra 1395 e 1417; l’af-
fresco di Masolino da Panicale; infine le immagini di 
fine Quattrocento rispettivamente dovute ad un 
anonimo, a Filippo Bergomense, ad Alessandro 
Strozzi e ai francesi fratelli Limburg, a Hartman 
Schedel. In tutti questi esempi lo scenario cittadino 
è in sostanza sempre dominato, e connotato, dai re-
siduali ed imponenti monumenti della romanità (tra 
i quali anche le colonne e gli acquedotti anche se 
inefficienti), dalle chiese e basiliche principali, da ta-
luni edifici turriti e fortificati tra i quali quello capi-
tolino e, per altro verso, quello della mole adriana 
divenuta castello. 
Inoltre, ovviamente, dal corso del Tevere ma anche 
dalla doppia cerchia muraria cittadina: quella “aure-
liana” e quella della Città Leonina. 
Qua e là sono poi talvolta ideogrammaticamente 
segnalati i rilievi collinari principali, e nella pianta di 
Paolino da Venezia la zona contigua a quella vaticana 
è anche raffigurata nella sua allora reale funzione di 
area destinata a verde ed alla presenza di animali 
esotici e non. 
Poco presente, o del tutto assente, (per trovarne 
traccia bisognerà attendere alcune figurazioni del 
Quattrocento) è invece il tessuto insediativo co-
mune: che, sia pure in modo emblematico o sempli-
cemente allusivo, compare invece in genere nelle 
coeve immagini delle altre città. 
Manca, appunto, la raffigurazione della città dei ro-
mani. Ma chi erano “i romani”? Quanti erano? Dove 

di elementi dai quali emerge sempre il valore e la 
figura dell’Urbe per eccellenza: la città che ha im-
personato, ma perduto, l’imperialità antica; la città 
che si sostanzia della concreta e persistente imma-
nenza della cristianità apostolica e martiriologica; la 
città che, e proprio in virtù di quella immanenza e 
valenza religiosa, conserva però il suo ruolo con-
cettuale e simbolico di centro di legittimazione del 
potere imperiale: come dimostra l’interesse di più 
imperatori medievali ad essere incoronati proprio 
a Roma. 
Ed è proprio sotto questo profilo che la Roma degli 
scritti e delle raffigurazioni iconografiche di quel 
tempo, è una città più immaginaria ed immaginata 
che reale: non è, come ha felicemente intitolato un 
suo corposo saggio Isa Lori Sanfilippo, La Roma dei 
romani. Al punto che, è stato recentemente osser-
vato, nelle descrizioni di scrittori arabi, la Roma “ro-
mana” risulta addirittura continuamente fusa e 
confusa con la Roma “costantinopolitana”: l’una e 
l’altra, oltre tutto, lette nella chiave “favolosa” che 
caratterizza buona parte della letteratura araba di 
quel tempo. 
Di ciò si hanno significativi indizi anche in molti 
esempi di natura iconografica. Ne richiamo i princi-
pali: quanto resta dell’affresco, attribuito a Cimabue 
od alla sua scuola, nella assisiate chiesa di S. France-
sco; la pianta di Roma in forma di leone che riprende 
la simbologia di Onorio di Autun (XII secolo) se-
condo la quale gli antichi avrebbero fondato le città 
in relazione alla peculiare fiera che le caratterizzava 
(Roma appunto il leone in quanto re delle altre 
fiere); la pianta delineata da Paolino da Venezia nei 
primi decenni del Trecento; la bolla di Ludovico il 
Bavaro, datata 1313-1314, dove la veduta di Roma 
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abitavano e come erano le loro abitazioni o resi-
denze? Come ogni altra società cittadina dell’Italia 
tempo, anche quella di Roma era fortemente stra-
tificata ed articolata sul piano sociale ed economico; 
e, per quanto attiene ai gruppi dominanti, era se-
gnata dagli aspri scontri tra gruppi dinastico-familiari 
o tradizionali o di nuova formazione. 
E ciò riguarda sia quelli impegnati nelle alternanti 
lotte per l’imposizione di questo o quel pontefice o 
che a quel certo pontefice erano direttamente legati 
dai vincoli appunto familiari, sia quelli, in genere di 
matrice non nobiliare, che si erano di recente inur-
bati provenendo da aree ed attività di matrice ru-
rale. Però, ed anche qui diversamente da quanto 
accadeva altrove, non vi era uno stretto rapporto 
di interrelazione tra tessuto insediativo e forma ed 
estensione della città. E ciò per più ragioni. Non si 
deve dimenticare, prima di tutto, che la civitas di 
Roma comprendeva più realtà. Ne faceva parte sia 
l’area e l’abitato del Trastevere, malgrado fossero al-
lora distinti dal resto della città, sia il Borgo vaticano. 
Ma è soprattutto la presenza di due differenti cer-
chie urbiche, l’una, quella aureliana, enormemente 
troppo estesa rispetto alle esigenze del tempo, l’al-
tra, quella della Città Leonina, assai ristretta e tale 
da non comprendere che una piccola porzione del 
tessuto insediativo cittadino, la condizione che fa-
ceva della Roma due-trecentesca, ancora una volta, 
una realtà urbana anomala rispetto a quella delle 
altre città italiane. 
E non tanto per il fatto in sé della presenza di due 
cerchie, perché non mancavano esempi di città nelle 
quali erano appunto presenti più di una cerchia 
(basti pensare a casi come Palermo ma non solo). 
Ma perché né l’una né l’altra delle due cerchie con-

figurava, denotandola, una riconoscibile e compiuta 
realtà urbana e sociale. Quasi che l’antica distinzione 
isidoriana tra urbs (in quanto “ipsa moenia”: cioè in 
quanto città definita fisicamente dalle sue mura) e 
civitas (in quanto complessiva società cittadina) non 
trovasse a Roma un suo preciso e identificativo si-
gnificato. Molte ipotesi sono state formulate sull’en-
tità numerica della popolazione romana valutata 
secondo parametri quantitativi tra loro enorme-
mente distanti. 
Per il XIII secolo le stime oscillano infatti forte-
mente tra un forse troppo ottimistica valutazione 
di circa 50.000 abitanti ed una forse altrettanto pes-
simistica indicazione di non oltre 20.000. Cosicché, 
per quanto attiene agli anni precedenti allo sposta-
mento della corte pontificia, uno studioso inglese, 
Robert Brentano, ha ironicamente commentato che 
i cittadini romani di quell’epoca avrebbero potuto 
benissimo stare tutti seduti nel Colosseo! 
Ma questa divertente provocazione non sembra 
toccare il senso vero del problema demografico ro-
mano. Perché, quale che fosse l’entità numerica dei 
cittadini di Roma, non solo la stima più alta ma 
anche quella più bassa, connotavano infatti, per l’Ita-
lia del tempo, una città di dimensione almeno media 
o medio-alta. 
Il senso di apparente dispersione e decadimento 
che la vista della città produceva nei suoi visitatori, 
e che ne costituisce il ricorrente topos narrativo, più 
che alla realtà oggettiva, era infatti il prodotto dello 
scarto tra l’immaginario della grandezza simbolica 
(sia pagana, sia cristiana) che Roma continuava a 
proporre di sé stessa, e l’oggettiva, deludente, con-
statazione della quantità ed estensione delle aree 
non abitate: soprattutto quelle incolte ed inselvati-
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tanto della società medievale romana “laica” di quei 
secoli, quanto dei complessi religiosi (in alcuni casi 
fortificati) monastici o conventuali di varia natura 
ed origine (paleocristiana, carolingia, ottoniana, ci-
stercense, mendicante, e così via) che in tempi e 
momenti diversi si erano insediati all’interno ed al-
l’esterno della parte più viva del tessuto cittadino: 
senza peraltro innescare (altra “diversità” del caso 
romano) la formazione di ulteriori e riconoscibili 
altri poli insediativi popolani. 
Inoltre, assieme al già indicato speciale ambito di 
Trastevere, anche il polo della Città Leonina, sorto 
ed articolato in rapporto e correlazione con il com-
plesso del San Pietro, si presentava con speciali ca-
ratteristiche: attorno al polarizzante ed identitario 
grande complesso della basilica petriana (così come 
si era andato ampliando e configurando dall’Età co-
stantiniana in avanti) si erano impiantati, oltre all’abi-
tato minuto, anche gli insiemi edilizi delle “scholae” 
delle varie “nazioni”, altre strutture di accoglienza, 
ospedali ed altro.  
Ed è forse proprio da questo contrasto tra il si-
stema edilizio “vuoto” e quello “pieno”, e dall’ab-
bandono o dallo spregiudicato riuso delle 
sopravivenze romano-imperiali e dalla diffusione 
delle presenze di edifici religiosi e di memorie mar-
tiriologiche che scaturiva l’impressione ed il senti-
mento della decadenza di Roma: quale emerge, ad 
esempio, oltre a quanto ne scrivono molti altri scrit-
tori e viaggiatori, dalle parole del Villani che con-
trappone la Firenze in rigogliosa crescita alla Roma 
avviata lungo la china discendente. 
Ed infatti più tardi, in piena età e cultura rinascimen-
tale si dirà che Roma quanta fuit ipsa ruina docet. Ma, 
al contrario, la Roma della fine del Duecento e dei 

chite (ulteriormente estese dopo l’assalto e le di-
struzioni normanne), incluse nel circuito aureliano. 
Una condizione, questa, del tutto impensabile per 
chi, invece, era abituato a vivere nelle affollate e 
compresse città di quei secoli. Il cui sistema insedia-
tivo, tra Duecento e Trecento, esercitava anzi, in ge-
nere, una pressione costante e così forte sul 
circuito delle mura esistenti da richiedere prepo-
tentemente la costruzione di altre nuove più ampie 
cerchie urbiche: quelle esistenti, infatti, erano spesso 
già state scavalcate da poli insediativi formatisi al 
loro esterno, in particolare da quelli connessi con 
la presenza cittadina degli Ordini mendicanti, e tal-
volta anche inglobate in porzioni di edifici dello stra-
bordante tessuto edilizio cittadino. 
Il quadro che di sé dava la parte di Roma insediata 
entro l’antico circuito aureliano era invece del tutto 
differente da quello ora indicato. Nell’ambito della 
grande ansa del Tevere e delle sue adiacenze si ac-
calcava un sistema edilizio denso e confuso solcato 
da pochi principali percorsi viari; ed antiche e tradi-
zionali vie di più lunga percorrenza collegavano le 
varie polarità insediative della parte bassa come 
della parte alta della città. 
Al di là del sistema edilizio che insisteva nell’area 
dell’ansa del Tevere, si aprivano invece larghi spazi 
disabitati ed anche ruralizzati. Entrambe le parti 
della città erano poi punteggiate sia da edifici antichi, 
sia da ruderi architettonici più o meno integri 
(come ad esempio l’arco di Tito, quello di Settimio 
Severo, il teatro di Marcello, lo stesso Colosseo, il 
muro dell’antico foro d’Augusto, e così via) meta-
morficamente attualizzati, tanto gli uni che gli altri, 
per corrispondere alle esigenze (simboliche, rituali, 
religiose, difensive, funzionalmente specialistiche) 
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primi anni del Trecento è una città viva e corrusca, 
che cerca e trova la sua identità anche nei confronti 
della sede pontificia: con la quale avrà più occasioni 
di contrasto soprattutto quando sul soglio pontifi-
cio risiederanno papi non italiani. 
Non per niente la corte pontificia sarà spesso pru-
denzialmente costretta, od interessata (anche prima 
del lungo ed ufficiale insediamento ad Avignone), ad 
allontanarsi per periodi più o meno lunghi dall’Urbe: 
a Viterbo, ad Orvieto, a Perugia, a Rieti, ma anche a 
Firenze, a Lione ed a Losanna. 
Il sorgere del Comune romano nel secolo prece-
dente (tra 1143 e 1144: e con la renovatio senatus 
rinasce anche la formula Senatus Populusque Roma-
nus), aveva ormai dato a Roma, da tempo, un assetto 
suo proprio; e ne era scaturita una nuova città dalle 
caratteristiche del tutto peculiari. 
A partire dal XIII secolo si impianteranno nella città 
i vari e principali Ordini mendicanti. Ed è essenziale 
ricordare che nel 1249 Innocenzo IV attribuisce ai 
Francescani il complesso del convento dell’Ara 
Coeli già dei Benedettini: ne risulterà in seguito 
(anni Ottanta-Novanta) anche un diverso impianto 
della chiesa per renderlo funzionale alle esigenze 
dei Francescani. 
Non da tutti condivisa è invece la circostanza che 
proprio qui Carlo d’Angiò, in quanto senatore ro-
mano, avrebbe svolto la sua attività giudiziaria. Im-
portante, nel contesto politico e culturale del 
secondo Duecento, è l’azione di rinnovamento della 
città promossa da Niccolò III: un papa “romano”, un 
Orsini, che pontifica dal 1277 al 1280 ed al quale si 
devono più ed incisive novità. 
Tra queste assumono speciale rilievo la residenza 
fortificata realizzata nella sede laterana del Patriar-

chio e l’insieme del palazzo Vaticano; che, tramite il 
poi cosiddetto Passetto di Borgo, viene collegato alla 
fortezza di castel S. Angelo: dove allora signoreggia-
vano appunto gli Orsini. Con queste iniziative risul-
tando anche coinvolto l’assetto dell’intero Borgo. 
Ed altrettanto importante, sia sul piano simbolico 
che su quello del rinnovamento artistico, è l’inter-
vento di sistemazione della cappella laterana, il San-
cta Sanctorum, con gli importantissimi cicli di 
affreschi che inaugurano una nuova stagione pitto-
rica in Roma (e, a detta di molti critici e storici del-
l’arte, non solo in Roma). 
Il controverso rapporto dialettico tra potere papale 
e città che si era andato configurando dopo il XII 
secolo durerà a lungo. Resterà al fondo tale anche 
quando il Caetani papa Bonifacio VIII (1294-1303), 
dopo che Celestino V era stato spinto a dimettersi, 
tenterà una decisa ed autoritaria presa del potere 
pontificio sulla città e su tutte le aree del suo do-
minio. Non sarà inutile ricordare, a tale riguardo, 
che in altre città italiane la dialettica tra presenza 
vescovile (come è noto il pontefice è anche il ve-
scovo di Roma) e magistrature cittadine si era in 
genere urbanisticamente risolta (ce ne sono esempi 
a Firenze, ad Orvieto, a Siena ecc.) nella doppia po-
larità, da un lato, tra la cattedrale ed il suo spazio 
d’accesso (una piazza più o meno ampia) e, dall’altro, 
il palazzo comunale e la sua antistante piazza civica. 
Con soluzioni che talvolta, e ne sono esempi para-
digmatici il caso di Modena o quello di Perugia, di-
pendevano dalla stessa presenza dell’edificio della 
cattedrale rispetto al quale le differenziate piazze si 
aprivano sulla facciata d’ingresso e lungo uno dei 
suoi due lati longitudinali. Nella Roma due-trecen-
tesca tutto ciò assumeva invece aspetti e valenze di-
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lizie (solai e pareti in legno, tetti, altre strutture li-
gnee anche a scopi difensivi) e della fabbricazione 
di elementi di mobilio od altro; gli addetti all’impor-
tazione o vendita del sale (merce di estrema impor-
tanza), i cavatores addetti a cavare pietre ed altro 
(per esempio i tufelli tipici dell’area romana) dalle 
cave; calzolai e pellettieri; lavoratori del settore la-
niero; macellarii e venditores piscium cioè venditori 
di carne e di pesce; ed ancora staderarii cioè co-
struttori di bilance approvate dai regolamenti; taber-
narii cioè gli assai numerosi osti; inoltre chiavari, 
librarii, molitori, panettieri, addetti al settore del ve-
stiario e via di seguito. 
A tutti questi si aggiungevano i notai, gli spezieri, i 
commercianti e finanzieri di varia importanza e qua-
lificazione, i cambiavalute, i venditori di reliquie 
(spesso false), i vari magistri cioè docenti, e molti 
altri operatori. 
È stata anche studiata la distribuzione prevalente 
degli addetti alle diversificate attività. Ne risulta un 
tessuto sociale attivo e ricco di colore distribuito 
in più parti della città: nelle aree di maggiore densità 
abitativa, ma anche a Trastevere, sull’isola di San Bar-
tolomeo, lungo la via Lata (l’attuale corso), nei rioni 
Ponte e Campo Marzio. Ed è anche stata definita, da 
Gatto ed altri, la “geografia urbana” delle aree di in-
fluenza delle principali famiglie di Roma. Gli Orsini, 
incentrati come già detto sul riadattato Mausoleo 
Adrianeo, dominavano il ponte Sant’Angelo e, di lì, 
tutto il settore cittadino tra Monte Giordano e 
l’area dell’antico insieme urbanistico di Pompeo 
(compreso il suo teatro). I Colonna esercitavano il 
loro potere cittadino nell’area compresa tra il Mau-
soleo di Augusto, la via Flaminia, il Campo Marzio, 
Montecitorio (Mons Acceptorius) e la zona di Santi 

verse. Esistevano infatti almeno tre poli emblematici: 
quello delle magistrature cittadine centrato sull’in-
sieme capitolino, quello vaticano simbolo di una re-
ligiosità di dimensione e proiezione “universale” 
oltreché cittadina, infine quello della sede del Pa-
triarcato romano. 
Ma a questi poli se ne aggiungevano poi molti altri: 
o di matrice “laica”, come i molti insediamenti for-
tificati delle più potenti famiglie impiantati in punti 
nodali (al di qua e al di là del Tevere) della vita cit-
tadina, o di matrice religiosa, quali quelli, altrettanto 
numerosi ed anch’essi talvolta fortificati, di enti e 
presenze religiose di varia natura (basti qui ricor-
dare le principali basiliche e conventi dislocati in 
varie parti dell’insieme cittadino, ma anche al di 
fuori di esso come nei casi dei Santi Quattro Co-
ronati, di Santa Sabina, di San Lorenzo fuori le mura, 
di San Paolo fuori le mura). 
Insomma, usando un concetto attuale, la Roma due-
trecentesca potrebbe essere definita come una città 
a funzionamento multipolare: la cui forma urbis sfug-
giva ad ogni figurativamente riconoscibile ed ogget-
tivata perimetrazione. 
Anche se, come detto in apertura, quanti intende-
vano delinearne la pianta ricorrevano poi allo 
schema iconico e concettuale di ogni altra qualsiasi 
città murata di quel tempo. 
L’analisi delle varie attività economiche della città 
ha chiarito la complessa (troppo complessa per es-
sere qui analizzata) distribuzione cittadina degli ad-
detti a più e svariati mestieri. Proprietari di case di 
varia natura e consistenza (ad uno come a più piani), 
ferrarii cioè chi lavorava il ferro, muratores cioè ad-
detti alla costruzione, carpinteri che si occupavano 
della costruzione di parti speciali delle strutture edi-

40 



Apostoli: dove era anche situata la residenza della 
famiglia fin dalle sue origini. Mentre più in generale 
il dominio sulla parte bassa della città era spartito 
tra Orsini e Colonna. I Caetani erano invece inse-
diati al di là del Campidoglio a partire da quando 
l’allora cardinal Benedetto (poi Papa) aveva gettato 
le basi del potere della famiglia. 
La forte ed incisiva influenza dei Caetani si proiet-
tava dal Campidoglio alle Botteghe Oscure, e dal 
circo Flaminio al colle Viminale dove campeggiava la 
Torre delle Milizie) acquistata nei primi del Trecento 
dagli Annibaldi, e che, alta molto più degli attuali 51 
metri (nel 1348 un terremoto ne ha demolito la 
parte superiore) ed impiantata in una zona collinare, 
dominava tutta la scena cittadina e la parte allora 
funzionante ed esistente dei mercati traianei. 
I Frangipane, un tempo potenti erano invece deca-
duti. Analoga la vicenda dei Pierleoni che si erano 
installati nelle rovine del teatro di Marcello (succes-
sivamente modificato in Età rinascimentale e recen-
temente restaurato) poi passato in mano ai Savelli 
che estendevano il loro potere sino alla vicina Bocca 
della Verità. 
I Capocci esercitavano il loro potere in parti del-
l’area un tempo detta Suburra, del colle Quirinale 
e di quello dell’Aventino. Mentre i Sant’Eustachio, i 
Margani, i Millini ed i Sanguigni si spartivano le aree 
più dense attorno all’area dell’antico stadio di Do-
miziano. In Trastevere primeggiavano gli Stefaneschi 
insediati tra le basiliche di San Crisogono e di Santa 
Maria. E vi erano anche altre potenti famiglie come 
gli Anguillara. 
Significativa, in questa Roma, la presenza numerosa 
dei religiosi di varia natura e ceto sociale (fino ai car-
dinali), gli altrettanto numerosi gruppi e ceti nobiliari, 

le varie magistrature ed associazioni (universitates) di 
mestiere od arte. Arteria fondamentale degli scambi 
a più vasta scala era il Tevere: allora navigabile, per 
navigli di piccola e media dimensione, fino a raggiun-
gere il cuore stesso della città. Ed è da notare, a tale 
proposito, che i Templari, alla fine del Duecento in 
piena e florida attività, avevano un loro insediamento 
sull’Aventino (dove vi è ora l’Ordine di Malta) dal 
quale, con un loro apposito approdo fluviale, si col-
legavano al caposaldo marino del Circeo cioè alla 
rete delle grandi linee dei traffici a larga scala. 
Il Tevere, importante via di comunicazione verso il 
mare ed essenziale fonte di approvvigionamento 
idrico e di attività di pesca era anche il luogo, e l’oc-
casione, di altre numerose attività: primaria, tra 
quelle economiche, la serie dei dazi doganali. Ma il 
fiume, inoltre, in quanto risorsa energetica e così 
come accadeva anche in altre città dell’epoca, era 
anche luogo ed occasione di attività di trasforma-
zione artigianale mediante le cosiddette mole, cioè 
molini (per più e diversificate funzioni: non solo 
quelle oggettivamente molitorie). 
È noto che Bonifacio VIII proclama nel 1300 il primo 
Giubileo: che era una trasparente affermazione del 
primato universale del pontefice e della città di 
Roma da lui dominata ed esaltata. 
Ed infatti ne sono contenti anche i romani: ne deri-
verà un aumento dell’afflusso dei pellegrini e, dun-
que, un accrescimento delle più diffuse attività 
economiche cittadine (accoglienza, consumi alimen-
tari, vendita di oggetti e reliquie religiose, ecc.). 
E se non mancheranno gli incidenti, quali la ressa sul 
ponte Sant’Angelo ed anche, si dice, un certo nu-
mero di morti (di ciò vi è traccia perfino nei versi 
danteschi), le previsioni si sono effettivamente av-
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lora!) la presenza universitaria: da cui, appunto, una 
prudente scelta insediativa (condivisa dalla città di 
Parigi e lo sarà anche da Oxford e Cambridge però 
non da Bologna), di tale presenza in zone non diret-
tamente a contatto con la parte più densa e viva 
della città. 
Di particolare rilevanza per capire il modo di essere 
e funzionare della città sono, in special modo, i poli 
insediativi e fortificati, dei principali gruppi nobiliari 
e potenti della città (che avevano agganci feudali in 
altre parti del territorio dominato da Roma). 
Alcuni, come detto, sorti ed accentrati sui resti di 
monumenti antichi trasformati, come nel caso del 
teatro di Marcello che come detto era stato tra-
sformato in fortezza dei Savelli, o in quello del mau-
soleo di Adriano trasformato nella fortezza degli 
Orsini e detto castel Sant’Angelo o, all’esterno, nel 
caso della trasformazione ed ampliamento della 
tomba di Cecilia Metella lungo la via Appia, control-
lata dai Caetani. Altri costituiti da vere proprie torri: 
talvolta molto alte e possenti, come soprattutto nel 
caso della incombente torre dei Conti, costruita da 
Innocenzo III dal 1198, e della torre delle Milizie (già 
ricordata), quasi sempre segnalate nella iconografia 
cittadina, talaltra svettanti ma di dimensioni meno 
rilevanti. Come, ad esempio, nel caso della torre del 
Grillo situata alle spalle del foro di Nerva, o di una 
torre situata lungo l’attuale via IV Novembre, od in 
quelli della torre dei Sanguigni o di quella dei Millini, 
o quelle cosiddette dei Capocci, o quella tra l’attuale 
via Giovanni Lanza e via dei Quattro Cantoni, o di 
molte altre. 
Vi erano inoltre complessi abitativi nobiliari di più 
antica (dal XII secolo) tradizione: come, per parlare 
di un caso ben noto, la grande e ricca casa dei Cre-

verate. Ma altrettanto importante, sul piano ideolo-
gico e programmatico, è l’iniziativa di papa Bonifacio 
VIII di fondare, nel 1303, lo Studium Urbis, cioè l’uni-
versità. In questa sua iniziativa si ravvisano infatti più 
elementi che si intessono con il modo di essere e 
divenire dell’Urbe quale era pensato e promosso 
dal papa Caetani. 
In primo luogo, che fare di Roma anche la sede di 
studi superiori a carattere generale era una ulte-
riore conferma della sua importanza anche simbo-
lica: la presenza di una sede universitaria era infatti 
allora considerata molto qualificante per l’immagine 
ed il ruolo delle città del tempo. 
In secondo luogo, che quella realtà appariva a Roma 
ancor più emblematica in quanto, essendo il nuovo 
Studium Generale di iniziativa papale, in ciò distin-
guendosi da altre iniziative di matrice o regia o cit-
tadina ed in particolare contrapponendosi sia allo 
Studium parigino, sia alla sede napoletana fondata da 
Federico II, sia a quella bolognese che proclamava 
troppe sue autonomie, esso marcava un’altra tappa 
nel divenire del programma ideologico e politico 
del pontefice. 
Resta però poco comprensibile, in questo suo pro-
gramma, la ragione della originaria scelta di insediare 
(ma non si conosce bene né il luogo né il complesso 
edilizio) il nuovo centro di studi in un’area un po’ 
esterna e periferica come il Trastevere. 
A meno che non siano prevalse da un lato conside-
razioni di disponibilità di aree e di opportunità di 
supporto da parte di presenze religiose forti come 
quelle appunto esistenti in quella parte della città; 
o, dall’altro lato, altre considerazioni in merito alla 
pur sempre reale turbativa dei ritmi della società e 
della vita cittadina che contraddistinguevano (già al-
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scenzi. Per quanto concerne la presenza e diffusione 
delle torri, è interessante sottolineare che nel se-
condo mandato senatoriale di Brancaleone degli An-
dalò (dal 1256) viene deliberato l’abbattimento di 
ben 140 torri cittadine (di gruppi guelfi che avevano 
contrastato il Comune romano): torri che non sa-
ranno più ricostruite. 
Cosicché, scrive Gatto, l’aspetto di Roma differirà 
da allora in avanti, da quello, invece turrito, che pre-
sentavano le altre città italiane del tempo. Ciò, mi 
sembra, è però vero solo in parte. Vero se si consi-
dera che effettivamente la singolare e multipolare 
configurazione cittadina romana non riceveva dalla 
presenza delle torri particolare enfasi connotativa 
(come invece accadeva nelle altre città italiane com-
presse nella loro cerchia muraria). 
Meno vero, invece, per altri due ordini di conside-
razioni. Anzitutto perché l’abbattimento delle torri, 
o la loro decisiva riduzione d’altezza, era allora cri-
terio edilizio-politico relativamente generalizzato 
(emblematico il caso di Firenze che decide l’abbas-
samento delle torri degli avversari, in questo caso i 
magnati ghibellini, fino a ridurle all’altezza di circa 
trenta metri): che si presentava quando le torri (in-
gente investimento patrimoniale e dunque anche 
bene economico importante da colpire se di pro-
prietà di gruppi “nemici”) costituivano una perico-
losa alternativa, in senso militare (l’altezza della 
torre consentiva di colpire dall’alto i nemici), poli-
tico ed anche simbolico, al potere del Comune e dei 
gruppi che lo controllavano o dominavano. In se-
condo luogo, perché, come detto molte e possenti 
torri continuavano almeno dal XII secolo a domi-
nare sul tessuto cittadino. Oltre a quelle già ricor-
date basti citarne alcune altre tra quelle tuttora 

riconoscibili: la torre del Papito, ora incongruamente 
isolata a piazza Argentina, la torre dei Pierleoni sulla 
testata del ponte dell’isola tiberina, la torre del re-
stauratissimo complesso degli Anguillara in Traste-
vere, la torre attualmente in via dei Portoghesi, ed 
altre ancora. Infine, perché, per quanto concerne la 
Roma del Trecento, studi della Gennaro ed anche di 
Maire-Vigueur e Broise, hanno dimostrato che il si-
gnificato simbolico (di raggiunto potere e livello 
socio-economico) delle torri, ha spinto molti nuovi 
ricchi inurbati della classe dei bobacteri, cioè di ori-
gine rurale, ad acquistare ed abitare preesistenti 
torri nobiliari: che, dunque, almeno in formato ri-
dotto, continuavano a sussistere. 
Le torri erano in genere costruite in buona ma sem-
plice struttura laterizia. Però vi erano eccezioni: ne 
sopravvivono esempi significativi. Nella possente 
torre dei Conti vi sono, nella base a scarpa, strati di 
blocchetti basaltici e lapidei di colore diverso cer-
tamente per motivi estetici. 
Nel caso altrettanto eccezionale della torre delle 
Milizie, questa presenta elementi di rafforzamento 
della normale cortina che danno l’impressione di ri-
chiamarsi a contraffortamenti pilastrati. L’aspetto 
complessivo del tessuto cittadino era però molto 
articolato: e ciò tanto sul piano tipologico quanto 
su quello costruttivo. Ad oggi sono del tutto scom-
parsi, ovviamente, gli edifici del più diffuso e generale 
tessuto edilizio minuto: perché sostanzialmente sem-
pre realizzati in materiali deperibili, legno ed altro, e 
perché, poi, sostituiti nel tempo da sistemi costruttivi 
di tipo murario. 
Però del sistema edilizio abitativo della Roma me-
dievale, oltre a quanto resta delle torri, conosciamo 
anche altri elementi. Per quanto concerne l’aspetto 
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anche perché a quel rapporto si ispirava e richia-
mava l’istanza identitaria dei ceti dominanti romani. 
E di ciò, infatti, si rendevano conto anche altre si-
gnificative figure di potere: da Carlo d’Angiò, sena-
tore romano, fino, più avanti, allo stesso Bonifacio 
VIII. Del resto, gli ultimi decenni del Duecento ed i 
primi anni del XIV secolo sono ricchi di importanti 
realizzazioni scultoree, pittoriche e decorative nelle 
quali intervengono i principali maestri del tempo: da 
Arnolfo di Cambio, al Cavallini, allo stesso Giotto 
ed inoltre all’insieme di quanti operavano nei loro 
cantieri e botteghe. 
Nel quadro del più generale rinnovamento artistico 
italiano della fine del Duecento e della prima metà 
(almeno) del Trecento, ed ancor più per quanto qui 
interessa, la città di Roma, il riferimento all’antico è 
presente sotto più forme ed in più esempi. Nelle 
opere scultoree commissionate sia da Carlo d’An-
giò, sia da pontefici e cardinali, spesso l’immagine 
statuaria deriva concretamente dal riuso di marmi 
antichi dei quali utilizza anche talune parti figurative. 
Ma, e ciò interessa maggiormente questo discorso, 
tale derivazione è poi leggibile ben oltre il semplice 
riuso: è la stessa concezione iconografica della per-
sona raffigurata che vi allude esplicitamente. Sia 
sotto l’aspetto della staticità immanente del perso-
naggio rappresentato, sia sotto quello del richiamo 
al realismo della ritrattistica romana. 
E ciò vale anche per altri settori artistici: oltre che 
nelle già richiamate figure di artisti all’opera ai più 
alti livelli anche nelle soluzioni decorative (pavimen-
tali e no) tassellate e mosaicate dei Cosmati o dei 
Vassalletto. Soprattutto nell’ambito decorativo è in-
fatti del tutto evidente sia il voluto e simbolica-
mente cosciente ricorso a materiali marmorei 

che presentavano gli spazi e gli edifici, e di ciò re-
stano alcune tracce, vi erano numerose aree porti-
cate, con portici bassi: come quello ora inglobato in 
un edificio prospiciente fontana di Trevi i cui soste-
gni verticali, cioè le colonne (talvolta anche parzial-
mente di spoglio), presentavano capitelli a loro volta 
di spoglio (dunque di varia caratterizzazione) o di 
ispirazione antica (prevale in genere l’allusione a ca-
pitelli di ordine ionico frequentemente adottati 
anche nei portici delle chiese). 
Anche le case più importanti, di solito in muratura 
(di mattoni o di tufo) e a due piani, avevano spesso, 
a loro volta un portico: ne restano alcuni esempi 
forse un po’ più tardi, e comunque molto restaurati 
in tempi recenti (non sempre in modo convincente) 
come la casa dei Vallati in via del Portico d’Ottavia, 
quelle in piazza Santa Cecilia, in via Arco della Pace. 
Edifici più importanti, come quello già richiamato 
della casa dei Crescenzi, si arricchivano poi di più 
complesse ed articolate strutture murarie (anche 
allusive a colonnati laterizi) così come di materiali 
di spoglio o di inserti marmorei ed epigrafici coevi 
o, ancora una volta, antichi ed attualizzati. 
Un dato significativo, messo più volte in evidenza da 
archeologi quali, ad esempio, Patrizio Pensabene, è 
che a Roma durante i secoli medievali permane, sia 
pure formalmente modificato e metabolizzato, il 
rapporto con l’antico: in una combinazione di ele-
menti della romanità imperiale e della tradizione pa-
leocristiana che, come già anticipato, è rimarcata 
anche nei colonnati dei portici esterni delle chiese 
(San Lorenzo fuori le mura, San Lorenzo in Lucina). 
E ciò sia perché i resti di questo “antico” (più o 
meno integri o del tutto ruderizzati) erano comun-
que concrete “presenze” nel tessuto urbano, sia 
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“antichi” (tratti proprio da parti di edifici della ro-
manità), sia l’utilizzazione di quei materiali entro un 
contesto artistico attualizzato. 
E l’architettura chiesastica è in piena sintonia con 
questo afflato per un “antico”, in questo caso di ma-
trice paleocristiana, appunto ripensato in attualiz-
zanti termini medievali. 
Dai noti saggi di Krautheimer sul divenire della città 
dal IV fino al XIV secolo, alla più recente opera di 
Brandenburg sulle prime chiese di Roma (in questo 
caso, e più limitatamente, dal IV al VII secolo), risulta 
in modo documentariamente preciso quanto, più in 
generale e con altri metodi di analisi, la storia del-
l’arte aveva già da tempo compiutamente sottoli-
neato. Vale a dire il perpetuarsi di una linea 
tipologica che si evolve con peculiare continuità ap-
punto dall’Età costantiniana fino a tutto il Duecento 
ed oltre. Gli edifici chiesastici romani mantengono 
infatti la tradizionale organizzazione a tre navate di-
vise da colonne (anche se ad esse si aggiungono, in 
parte, elementi murari) con copertura a tetto sor-
retta da strutture lignee. Essi, poi, presentano il ca-
ratteristico e peculiare campanile laterizio: decorato 
da ricorsi marmorei ai vari piani e da inclusioni di 
taluni elementi ceramici, e con aperture a bifore e 
trifore sorrette da sostegni marmorei a stampella. 
Salvo, naturalmente, i casi di riutilizzazione di com-
plessi della romanità di altra natura e configurazione: 
primo tra tutti il Pantheon adrianeo trasformato in 
chiesa (Santa Maria ad Martyres), ma anche il San-
t’Adriano, la stessa Santa Costanza, o strutture 
come il Battistero lateranense, od altri ancora. 
E salvo casi eccezionali come il Santo Stefano Ro-
tondo (appunto una “rotonda”), oppure i casi nei 
quali i resti di templi pagani venivano inglobati in 

strutture chiesastiche cristiane dando luogo ad im-
pianti di tipo peculiare: di cui vi sono numerosi 
esempi. 
Per tornare all’inizio di questa rapida descrizione 
della Roma duecentesca, sono proprio questi i ca-
ratteri che ne marcano e denotano la specificità so-
ciologica e tipologica: quelli appunto riproposti nelle 
vedute del tempo e che restano validi (salvo le ag-
giunte relative ad interventi come quello della tre-
centesca scalinata della chiesa dell’Ara Coeli) ed 
identitari sino al ritorno della sede papale dopo la 
lunga fase avignonese. 
Da allora il quadro inizierà a mutare. Gli interventi 
della seconda metà del XV secolo pongono i germi 
per le future anche radicali trasformazioni di quella 
che sarà la Roma dei papi: una Roma diversa da 
quella dei due secoli precedenti e che dalla se-
conda metà del Quattrocento si avvierà, con ritmi 
sempre più accelerati, a divenire il primario centro 
artistico e culturale (italiano ed europeo) del pieno 
Rinascimento. 

Note 
1  In “MdiR” Monumenti di Roma, n. 1-2, 2005; pp. 15-28. 
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hiunque abbia qualche esperienza di storia 
delle città medievali sotto il profilo dello stu-
dio dell’organizzazione funzionale e della og-

gettualità e specificità fisica dei loro spazi ed 
elementi architettonici (strade, piazze, edifici, ele-
menti di arredo urbano fisso e mobile ecc.), sa che 
tentare di descriverne le caratteristiche con suffi-
ciente obiettività comporta una dose di rischio. Oc-
corre infatti procedere seguendo un metodo 
indiziario-induttivo, continuamente sostenendosi, di-
ciamolo pure, con una certa dose di immaginazione. 
Intesa però, tale immaginazione, come capacità di 
evocare immagini e, nel nostro caso, di revocarle dal 
passato. Che è operazione ben diversa dallo sfrena-
mento della fantasia1. 
Un primo rischio è dunque quello di passare inav-
vedutamente dall’immaginazione revocativa alla 
creazione fantastica. 
Ma vi sono altri rischi. Fra i quali, uno dei più peri-
colosi è quello di farsi convincere che laddove so-

pravvivono parti dell’antica città medievale (di 
nuovo: edifici, strade, piazze, elementi di arredo ecc.) 
esse possano senz’altro essere accettate nella loro 
attuale configurazione. Al contrario, anche quando 
si sia in grado di discernere l’elemento vero da 
quello falso o falsificato, tra quelli che contribui-
scono a precisare l’immagine che oggi conosciamo, 
quel certo elemento va considerato come un brano, 
un lacerto, una reliquia di una realtà assai diversa da 
quella attuale. 
Un terzo elemento di rischio è costituito dai veli di 
ordine ideologico: l’ideologia di quanti, dai cronisti 
dell’Età medievale ad oggi, hanno inteso magnificare 
o, al contrario, disprezzare il soggetto urbano di cui 
si occupano. Ma anche l’ideologia dei centri domi-
nanti che avocano a loro stessi il diritto di selezio-
nare la storia fino a porre in oblio, ed a coprirli di 
silenzio deformandone le qualità, i modelli culturali 
dei centri urbani un tempo autonomi e rivali e suc-
cessivamente assoggettati. Contemporaneamente, 
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mone, costituiva un forte polo di attrazione econo-
mica e demica per tutte le componenti del territorio 
(ceti nobili ed altre categorie sociali) delle aree non 
urbane. Una risultanza, questa, di forte interesse per-
ché consente di presupporre che gli effetti delle ca-
restie, come spesso accadeva nel Medio Evo, si 
avvertissero molto più nelle campagne che nella città 
vera e propria ma soprattutto perché indica come 
molti elementi di vitalità economica (cioè elementi di 
segno positivo) fossero presenti nella città malgrado 
le notizie di carestie, terremoti, ed altri malanni, che 
figurano nelle fonti dell’epoca e che indurrebbero ad 
esprimere un giudizio negativo sulla realtà della so-
cietà aretina del tempo. Si deve però ugualmente re-
sistere ad emettere un giudizio riassuntivo di segno 
positivo perché analizzando la dinamica interna alla 
società inurbata si ritrovano, contemporaneamente 
ai segnali positivi, altri di segno negativo. Occorre per 
esempio distinguere il grado di incidenza che ciascuno 
dei ceti e delle categorie sociali delle aree non urbane 
ha avuto nei confronti del flusso migratorio dalla cam-
pagna verso la città; flusso che, come tale, potrebbe 
apparire fenomeno in sé unitario. 
Al contrario, le ragioni che invitavano gli abitatori 
della campagna, protagonisti o subordinati, a gravitare 
sulla città in modo più o meno definitivo e stabile 
erano diverse da caso a caso. 
Relativamente facili da individuare sono le cause 
della immigrazione dei ceti nobiliari e di quelli, co-
munque, appartenenti ai gruppi dirigenti. 
Questi erano spinti ad inurbarsi sia in conseguenza 
della lotta che il comune di Arezzo, allora nella sua 
fase ascendente, portava contro di loro colpendoli 
nei loro possedimenti e castelli; sia dal desiderio di 
sottrarsi ai rischi dei numerosi episodi bellici di cui 

proiettando anche sui protagonisti delle vicende di 
quelle città giudizi che dipendono dal punto di vista 
della storiografia ufficiale e dominante. 
Tutti questi rischi, che sono in fondo connaturati al 
fare storia, risultano accresciuti nel caso della storia 
della città di Arezzo. 
Eventi naturali, fatti collegati con le frequenti lotte 
politiche interne ed esterne di cui Arezzo è stata 
teatro durante i secoli dal XII al XIV; poi le diverse 
fasi della dominazione medicea; gli interventi sette-
ottocenteschi lorenesi e napoleonici; più recente-
mente le distruzioni dell’ultimo conflitto bellico, 
hanno modificato o cancellato gran parte del tes-
suto medievale aretino. Senza poi voler tener conto 
che, nel Trecento, due incendi appiccati agli edifici 
pubblici, hanno ulteriormente cancellato, distruggen-
dole, parti consistenti della documentazione archi-
vistica che avrebbero consentito di gettare più 
ampia luce sui principali aspetti della vita della città 
fino a quell’epoca. 
Ciò malgrado, quanto ancora resta del materiale ar-
chivistico e documentario (pubblicato e non) e 
quanto sopravvive del tessuto urbanistico-edilizio 
medievale, ci consente sia di tracciare un quadro suf-
ficientemente attendibile dell’organizzazione di 
Arezzo tra la fine del XII secolo e gli inizi del Tre-
cento, sia di ricostruirne mentalmente l’immagine 
d’insieme. Particolarmente importante, a tal fine, il 
regesto dei documenti archivistici dovuto al Pasqui; 
tanto più che, pur essendo molto noto, non è stato 
finora ben utilizzato per una storiografia urbanistica 
di Arezzo. Studiandolo ne ho invece tratto elementi 
trascurati ma preziosi. 
Alla fine del XII secolo la città, ormai avviata a divenire 
elemento politicamente ed economicamente ege-
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il territorio aretino era spesso teatro; sia, soprat-
tutto, dall’interesse e necessità di controllare dall’in-
terno dello stesso polo urbano le scelte politiche 
ed economiche che la città si avviava a compiere per 
rafforzarsi e per meglio dominare nel territorio. 
Tale fenomeno era poi ulteriormente e diversa-
mente caratterizzato in rapporto alla plurima ge-
nesi dei gruppi che, nell’aretino, costituivano lo 
strato nobiliare. Qui, a differenza di quanto acca-
deva in altre aree italiane, alle famiglie più tradizio-
nali si andavano via via aggiungendo i gruppi di 
«nobili di origine servile», definiti anche «milites non 
nobiles»2, che erano molto diffusi nelle terre eccle-
siastiche del contado. 
Molto più sfuggenti sono invece le ragioni dell’inur-
bamento di altri ceti, non nobili ma dinamicamente 
emergenti, presenti nel territorio aretino. In questo 
caso deve aver giocato un ruolo decisivo il progres-
sivo diminuire, soprattutto sul piano economico, del 
potere del vescovo nel contado. Nella diocesi are-
tina, come è stato ben documentato anche per altre 
aree vicine, i ceti che andavano emergendo erano 
stati fino ad allora tradizionalmente soggetti alla giu-
risdizione od al diretto potere patrimoniale e fon-
diario del vescovo. Ma nel XII secolo la situazione 
cambia. La sede vescovile, indebolitasi, deve venire a 
patti con le nuove forze imprenditoriali. Di conse-
guenza, lo sviluppo delle attività di scambio, non più 
direttamente controllabile secondo i tradizionali 
rapporti giurisdizionali e gerarchici, finì per pro-
durre, localmente, «piccole fucine di capitalismo». 
Dunque, sia per effetto dell’accresciuto valore e fre-
quenza degli scambi commerciali, sia in conseguenza 
dell’«aumentato valore delle terre suburbane e aree 
cittadine»3 la città in ascesa veniva a costituire il na-

turale e preferito punto di riferimento dei nuovi ceti 
emergenti nella campagna. 
Se non è possibile quantificare numericamente la 
crescita di popolazione urbana conseguente a que-
sto insieme di cause, è certo però che l’incremento 
fu assai rilevante. Già nel 1194, a soli due anni della 
prima elezione di un podestà, si rese infatti neces-
sario un ampliamento della cerchia muraria4; inoltre 
pochi anni dopo, nel 1200, fu deciso di lavorare an-
cora a migliorare la nuova cerchia creando un più 
efficiente sistema di fossati difensivi. Infine, sempre 
nello stesso anno 1200, si procedette alla sistema-
zione della Platea Communis cioè la piazza grande5. 
Procedendo a descrivere questo gruppo di iniziative, 
si deve accennare in primo luogo alla costruzione 
della nuova cinta muraria. Questa, una volta com-
piuta, racchiudeva una superficie di circa 51 ettari, 
raggiungendo uno sviluppo di circa 2850 metri6. Vi 
erano inoltre, probabilmente, tra principali e secon-
darie ben tredici porte fortificate. Il nuovo tracciato 
si sviluppava a Nord eseguendo il percorso delle più 
antiche mura cittadine, e ad Ovest, Sud e Sud-Est si 
snodava lungo il percorso dell’attuale via Garibaldi. 
Non si può essere sicuri se tutto il sistema difensivo 
fosse realmente costituito da mura o se in parte, 
come spesso accadeva in quell’epoca, esso consi-
stesse soltanto in un circuito di fossati. Si trattò 
però certamente di un sistema difensivo molto im-
pegnativo per l’epoca, ed è questo un sicuro indice 
del fervore della vita urbana e della importanza degli 
interessi economici che vi si erano sviluppati: dun-
que un segno della tendenza positiva in atto nella 
società urbana di quel momento. 
Analogamente a quanto contemporaneamente av-
veniva in molte città italiane, Arezzo venne allora 
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senso fisico e socio-economico, che si era prodotto 
nell’area urbana meridionale lungo l’asse di collega-
mento tra la campagna e la città. Tale sviluppo mate-
rializza, consolidandole in forme edilizie, sia le antiche 
scelte insediative dei ceti nobiliari più antichi ed au-
toctoni, sia le direttrici di inurbamento dei ceti nobi-
liari di più recente formazione. È da notare che in 
queste loro scelte insediative entrambi i gruppi nobi-
liari si distinguevano dalle scelte dell’elemento nobi-
liare di origine longobarda, che aveva invece sempre 
privilegiato l’area più alta della città in corrispondenza 
della zona fortificata dalle più antiche mura10. 
Tanto l’area settentrionale ed elevata della città, 
quanto quella che si distendeva verso la parte me-
ridionale, vennero ben presto caratterizzate dalla 
presenza di torri, in genere costruite con la severa 
pietra bigia che diverrà materiale tipico del paesag-
gio urbano della Arezzo medievale. 
Il paesaggio urbano venne così modificandosi e dif-
ferenziandosi perché le singole parti del tessuto cit-
tadino assumevano diverso carattere a seconda del 
maggiore o minore infittimento delle torri. In parti-
colare, nella zona del Borgo Santa Maria, o Borgo 
Maestro, il tessuto cittadino doveva risultare più 
marcatamente severo ed imponente di quanto non 
lo fosse in altre parti pure importanti della città. In 
questo settore, infatti, le torri erano più numerose 
che altrove. Per effetto di questa ondata di inurba-
mento nobiliare la direttrice dell’antica via Magio, 
cioè via Maggiore (attuale via di Fontanella, Piaggia 
di S. Lorenzo, via Pellicceria) perde di importanza, 
mentre si va affermando il nuovo asse preferenziale 
che prenderà nome di Borgo Maestro (attuale 
Corso d’Italia). Il peso urbanistico della città ruota 
cioè verso Ovest. 

suddivisa in quattro quartieri che, rispettivamente, 
presero il nome di Porta del Foro, di Porta Colci-
trone o Porta Crucifera, di Borgo, di S. Andrea. Que-
ste partizioni circoscrizionali trovavano un loro 
corrispettivo nel quadro delle magistrature e cari-
che cittadine. Dalla fine del XII secolo ad Arezzo, 
oltre al podestà, ai consules civitatis ed ai camerari, 
sono infatti presenti altre figure e cariche pubbliche; 
particolarmente importanti tra le quali erano i con-
sules universitatis mercatorum ovvero consules socie-
tatis de Burgo Sanctae Mariae ed i consules artium poi 
detti priores. Poiché questi organi, in pratica, e nella 
maggioranza dei casi, erano retti da elementi nobi-
liari, l’articolazione degli organi di potere riflette 
anche la già ricordata incidenza e complessità del-
l’elemento nobile nella società di Arezzo. L’elemento 
popolare era invece rappresentato nel consilium civi-
tatis, che compare anche con la dizione di consilium 
campanae, ed era formato dai boni homines7. 
Sul piano formale il sistema aretino rispecchia i si-
stemi che, alla stessa epoca, erano stati creati in altre 
città toscanae. A Siena, a Pistoia ed anche a Firenze, 
«almeno nei primi tempi», si trovano infatti «rectores 
artium» o «rectores qui sunt super capitibus artium» e 
«apitudinis artium». E gli esempi potrebbero conti-
nuare8. Nella prima fase comunale delle città to-
scane, ed Arezzo non fa eccezione, organizzazione 
fisica della città ed organizzazione politica e produt-
tiva corrispondevano abbastanza bene l’una all’altra, 
dando anche luogo a forme di raggruppamento o su 
base topografica (sia per gli aspetti civili che per 
quelli religiosi) o su base professionale, o su base 
politica, o su base sociale9. 
L’importante societas, che si radicava nel complesso 
del borgo di Santa Maria, rifletteva lo sviluppo, in 
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Si deve tra l’altro notare che in conseguenza della 
decisa preferenza insediativa lungo il Borgo Maestro, 
l’asse viario longitudinale primario darà luogo ben 
presto al formarsi di un secondo tracciato disposto 
con andamento parallelo a quello del Borgo Mae-
stro. Tale fenomeno di duplicazione dei percorsi 
lungo una stessa direttrice, costantemente riscon-
trabile nelle città del Duecento (italiane e non), è 
l’ulteriore conferma delle mutate condizioni d’uso 
delle diverse parti del tessuto cittadino. 
Ma a proposito del sistema viario ora delineatosi si 
possono fare altre considerazioni. 
Ad Arezzo, come in altre città di accidentata altime-
tria, i tracciati viari si erano di solito formati se-
guendo le linee di massima pendenza del terreno, o, 
in alternativa, ricalcando l’andamento delle curve di 
livello. Questa distribuzione, apparentemente spon-
tanea e che del resto si incontra in molte città eu-
ropee medievali, rispondeva a precisi principi di 
tecnica urbanistica. In primo luogo, oltre agli evidenti 
minori costi di realizzazione, risolveva l’importante 
problema di igiene edilizia costituito dallo smalti-
mento delle acque piovane e di rifiuto, e forniva dun-
que un contributo determinante alla pulizia ed alla 
sanità degli spazi pubblici. In secondo luogo, offriva 
una naturale ed organica soluzione ai problemi della 
sicurezza, anche pubblica, in quanto facilitava i mo-
vimenti della popolazione sia nei momenti di tran-
quillità sia in quelli delle fasi bellicose o comunque 
turbolente della vita cittadina. 
Allo stato attuale sopravvivono, o si possono rico-
noscere o ricostruire, soltanto pochissime delle 
molte torri; ancor meno facile, anzi praticamente im-
possibile, è individuare gli altri tipi di edifici (case, 
botteghe ecc.) che formavano, com’è logico, la mag-

gior parte del tessuto edilizio cittadino. Quegli edifici 
erano infatti costruiti con materiali deperibili o fa-
cilmente incendiabili: in particolare il legno, che ve-
niva impiegato per le strutture o per le coperture 
o, peggio ancora, gli arbusti intrecciati. Ma anche 
delle case in struttura laterizia, che seppure piutto-
sto rare peraltro esistevano, è praticamente scom-
parsa ogni possibilità di attendibile identificazione11. 
Ciò anche perché, per la loro stessa natura e carat-
terizzazione funzionale, questi tipi di edifici sono 
sempre soggetti a continui rifacimenti, sostituzioni 
e riaccorpamenti fondiari. 
Per tornare al quadro generale si può dunque so-
stenere, come già detto, che l’ampliamento del cir-
cuito difensivo della città registrava e concludeva la 
fase dello sviluppo insediativo iniziata già da oltre un 
secolo. È la fase durante la quale il nascente comune 
cittadino, talvolta con azioni decise e violente, talal-
tra invece con azioni caratterizzate da prudenti e 
complicati accordi e compromessi, si era via via im-
pegnato ad accrescere la propria autorità ed il pro-
prio potere: sia all’interno della stessa città, sia 
all’esterno nell’intero territorio aretino. È la fase 
nella quale al comune interessava contrastare prima, 
contenere e ridurre poi, nella città e nel territorio, 
il potere ancora esercitato tanto da enti ed istitu-
zioni religiose quanto da altre forze della feudalità 
laica, antica e recente; ciò in quanto i loro rispettivi 
poli insediativi costituivano temibili centri di potere 
giurisdizionale, militare, economico e politico. 
In questo quadro, la costruzione delle mura assu-
meva anche, come si sa, un preciso significato: fun-
zionale ma anche simbolico. 
La sistemazione della piazza Grande rispondeva ad 
altre esigenze e si proponeva altre finalità. 

51 

Riflessioni sulla città di Arezzo tra Duecento e Trecento



concludeva il precedente processo espansivo. Veniva 
cioè attuata in base ad un più antico modello di fun-
zionamento; del quale, fatte salve le aumentate di-
mensioni della città, recepiva (ma forse esaltandone 
le contraddizioni) le pluralistiche tensioni già da 
tempo esistenti. La seconda iniziativa, invece, ten-
deva ad un modello urbanistico nuovo e diverso. Alla 
vita della città erano ora necessari alcuni significativi 
poli centralizzanti; poli capaci di riassorbire forze e 
tensioni centrifughe ed in grado quindi di neutraliz-
zare le cariche disgreganti ingeneratesi nel prece-
dente modello socio-urbano. La situazione della 
piazza corrispondeva quindi alle speranze di auto-
nomia politica ed economica che nel frattempo 
erano maturate nel nuovo clima comunale; era per-
tanto omologa all’ipotesi di porre in essere un si-
stema nel quale il frequente ricambio delle 
magistrature preposte all’esercizio del potere, pur 
assicurando una vivace dialettica tra le forze ed i 
gruppi della società aretina, non ponesse mai in crisi 
l’unità del sistema comunale in quanto tale. 
La piazza Grande doveva infatti consentire di acco-
gliere in un unico ambiente urbano le occasioni as-
sembleari; nelle quali, secondo l’ideologia allora 
corrente, l’intera società cittadina, attraverso le sue 
rappresentanze ed organizzazioni, avrebbe potuto 
partecipare alle scelte ed alle occasioni rituali di 
pubblico e generale interesse. 
Quali tra le caratteristiche fisiche e morfologiche 
della piazza Grande aretina corrisposero a queste 
esigenze? Va innanzitutto osservato che la localizza-
zione prescelta confermava un polo formatosi già in 
precedenza. Rispettava quindi gerarchie e valori ur-
bani tradizionali e non contrastava con abitudini e 
vocazionalità da tempo radicate. Ma, allo stesso 

L’iniziativa deve essere considerata come la prima 
tra le opere pubbliche avviate dal comune aretino 
(come poi accadrà anche in altri comuni) per rea-
lizzare spazi, ambienti, edifici, idonei alle esigenze 
funzionali ed ai criteri di prestigio connessi con il 
nuovo tipo e modo di governo; vale a dire con la 
aspirazione ad un coordinamento generale dei molti 
aspetti della nuova realtà comunale. Opere, dunque, 
che trasferivano e materializzavano nel tessuto ur-
bano i nuovi significativi temi di ordine politico, so-
ciale, economico e culturale via via emergenti in 
seno alla società cittadina. La sistemazione della 
piazza Grande, realizzata nell’anno 1200, è un ele-
mento tipico del nuovo quadro di iniziative pubbli-
che che nelle città italiane medievali segnano ed 
esprimono anche l’avvenuta maturazione del si-
stema comunale. In questo senso ne va segnalata la 
precocità rispetto ad altre città toscane: a Firenze 
ed a Siena il problema, nei termini proposti dal caso 
di Arezzo, si porrà solo a partire dal tardo Due-
cento; a Pisa, in pratica, non si porrà mai durante 
tutto il Medio Evo. La decisione di dare un nuovo 
assetto funzionale ed una nuova immagine alla piazza 
va dunque concettualmente collegata alla lunga serie 
di iniziative promosse in quel tempo, all’interno ed 
all’esterno della città, tanto degli organi del Comune 
quanto da altri (enti, istituzioni, privati), e che avrà il 
suo apice nella edificazione del nuovo palazzo Pub-
blico: anche se questo verrà costruito soltanto nel 
1232 cioè oltre trent’anni più tardi. 
L’anno 1200, nel quale si decide l’ampliamento delle 
mura e la sistemazione della piazza, deve essere con-
siderato come momento di cerniera tra due diffe-
renti fasi urbanistiche: l’una in via di conclusione, 
l’altra in via di sviluppo. La prima delle due iniziative 
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tempo, quel luogo assumeva un significato del tutto 
nuovo. All’origine esso era infatti situato all’esterno 
della cerchia muraria ed era destinato essenzial-
mente al mercato agricolo e del bestiame. Con 
l’espandersi della città al di fuori della cerchia antica, 
il luogo acquistò invece una posizione sempre più 
centrale e baricentrica rispetto agli agglomerati edi-
lizi dei borghi che nel frattempo erano andati sor-
gendo al di fuori delle mura. La nuova cerchia, la cui 
configurazione ed il cui tracciato dipendevano diret-
tamente dalle espansioni edilizie, aveva perciò san-
cito il ruolo centrale della piazza definitivamente 
contribuendo a renderla un importante e centrale 
nodo della vita cittadina. Quel luogo, situato alle 
spalle della prestigiosa pieve di Santa Maria (un ele-
mento questo che già da solo gli assicurava una aura 
rispetto ad altri punti della città) corrispondeva per-
fettamente, nella nuova organizzazione e realtà co-
munale, anche a particolari esigenze. La piazza, che, 
come detto, non interferiva con le scelte insediative 
precedenti, si collocava esattamente nel punto di 
snodo tra le principali direttrici viarie che collega-
vano la città al suo territorio extra-urbano. Inoltre, 
era anche punto di minore resistenza nella contrap-
posizione, spesso assai vivace, tra le scelte di inte-
resse pubblico generale e la gelosa custodia e difesa 
dei privilegi e degli interessi privatistici. Dunque, pro-
prio rispettando le più antiche scelte insediative, la 
piazza veniva ora ad essere luogo più o meno neutro 
rispetto alle partizioni politiche ed amministrative 
secondo le quali la città era allora retta. Vale a dire: 
neutro rispetto alle più pericolose aree di influenza 
secondo le quali i più potenti gruppi di potere ten-
tavano di controllare i principali poli e nodi del tes-
suto cittadino. 

A queste considerazioni di ordine generale si deb-
bono aggiungere altre valutazioni di ordine più stret-
tamente tecnico. Venne, per esempio, mantenuta e 
sfruttata la pendenza naturale del terreno tenendo 
conto delle opportunità che ne derivavano: la mag-
giore facilità nello scarico e nell’allontanamento 
delle acque piovane e di rifiuto e, forse, la possibilità 
di un certo controllo, dall’alto, degli assembramenti 
della popolazione. 
In tal modo, e abbastanza precocemente rispetto ad 
altri casi, Arezzo dette corpo ad un modello di 
piazza pubblica le cui caratteristiche di localizza-
zione, e le cui qualità architettonico-ambientali, tro-
veranno più tardi eco sia in città toscane quali Siena 
e S. Gimignano, sia in città umbre quali Todi, Assisi, 
Perugia ecc. È una constatazione interessante: quelle 
ricordate sono le città con le quali Arezzo nel Due-
cento aveva più frequenti occasioni di confronto e 
di contatto. 
Alla seconda fase, cioè al secondo modello funzio-
nale, possono essere riferite anche altre iniziative 
meno appariscenti. Tra queste merita segnalare la 
donazione (1203) da parte di un privato, al podestà 
di Arezzo, di un terreno sito nel comitato aretino 
ed in prossimità dell’Arno, perché vi fossero co-
struiti dei molini, delle gualchiere e quattro o più 
case12. Anche se oggetto di questo atto di cessione 
e di vendita è un bene posto all’esterno della cerchia 
muraria, è evidente che ne conseguiva la possibilità 
di realizzare opere ed infrastrutture pubbliche di in-
teresse strettamente cittadino: quelle appunto che 
miglioravano le possibilità di un autonomo riforni-
mento per il vettovagliamento di base della città. 
Il cammino per l’affermazione della autonomia ge-
stionale e politica del comune aretino è, insomma, 

53 

Riflessioni sulla città di Arezzo tra Duecento e Trecento



podestà di Arezzo di restituire all’abate di S. Fiora il 
possesso dell’ospedale di S. Pier Piccolo; con una de-
cisione, poi confermata nel 1205, che però venne 
resa esecutiva solo due anni più tardi. In un altro 
caso (1209), il podestà, a nome del Consiglio della 
Campana e del Comune, dona una casa ed una 
piazza all’abate di S. Fiora nei pressi del suo mona-
stero. Momenti della vita laica e della vita religiosa, 
come in molte città comunali italiane, erano ad 
Arezzo strettamente intersecati, ed anche l’uso del 
tessuto cittadino risentiva della complessità della si-
tuazione sociale, economica, politica, culturale. 
Nel quadro delle istituzioni ed infrastrutture urbane 
di interesse pubblico, è di particolare importanza la 
donazione (1215) da parte di due coniugi di un loro 
terreno: perché siano fondati un ospedale e la con-
nessa chiesa.Altrettanto importante è la più tarda 
(1260 circa) fondazione della Fraternità dei Laici; 
un’associazione benefica, tuttora vigente, che si 
porrà al centro dell’attività assistenziale cittadina. 
In questi anni, la città, come indicano talune circo-
stanze, doveva essere in fase espansiva. Per esempio, 
nel 1216 una permuta tra l’abate di Agnano ed il po-
destà di Arezzo assicurava alla città un vasto terreno 
in una zona verso la porta S. Lorentino, nell’area 
compresa tra il vecchio ed il nuovo circuito murario. 
Ottenendo però in cambio un’altra area, altrettanto 
vasta, anche questa situata nei pressi della porta S. 
Lorentino, che comprendeva tra l’altro due piazze 
ed una porzione di strada. L’atto di permuta deve 
senz’altro essere collegato all’interesse, tanto del-
l’una come dell’altra delle parti, ad avere in quella 
zona della città un patrimonio di aree a disposizione 
per successive operazioni di carattere fondiario. 
Quasi certamente, cioè, l’operazione si collegava ad 

costellato di episodi assai complessi: resta il fatto 
che tale cammino venne intrapreso con estrema 
energia e con ferma determinazione. Di fronte a tale 
realtà anche il papa Innocenzo III non poteva restare 
indifferente alla spinta autonomistica di Arezzo. Così 
nel 1203 il pontefice approva il trasferimento della 
chiesa cattedrale e della residenza dei canonici: dal-
l’antica sede della chiesa di S. Donato essi andranno 
ora a collocarsi nella chiesa di S. Pietro Maggiore si-
tuata all’interno delle mura. La chiesa apparteneva 
ai Benedettini che vi si erano trasferiti da tempo; ad 
essi in cambio fu data una nuova chiesa che prese il 
nome di S. Pier Piccolo. Il trasferimento, autorizzato 
«pro pace civitatis et ecclesie Aretine ac utilitate com-
muni»13 costituisce una vittoria del comune nei con-
fronti dell’autorità ecclesiastica che aveva in 
precedenza resistito a tale spostamento. Ed il peso 
del potere comunale deve avere certo giocato 
anche l’anno dopo (1204) quando il pontefice fu di 
nuovo spinto a risolvere in favore della nuova cat-
tedrale la disputa sorta relativamente alla festa di S. 
Donato. Oggetto dei contrasti erano il prestigio ed 
i privilegi, anche economici, che derivavano dalla 
festa e sui quali avanzavano pretese tanto la nuova 
cattedrale, che in certo modo era considerata 
espressione dell’autonomia cittadina, quanto la pieve 
di S. Maria che invece costituiva il tradizionale polo 
di potere della Chiesa aretina. Vi sono naturalmente 
episodi in contropartita che rivelano il complesso e 
talvolta contradditorio intreccio di interessi, di rap-
porti, di convenzioni (perciò di consuetudini e com-
portamenti) che legavano la vita della società e delle 
istituzioni civili alla vita ed alle istituzioni ecclesiasti-
che. Per esempio, ancora nello stesso anno 1204, 
sono gli stessi provvisori del Comune ad imporre al 
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una già esistente e notevole domanda insediativa di 
cui si prevedevano ulteriori sviluppi. Tra l’altro è 
molto interessante notare la precisione tecnica delle 
previste operazioni di tracciamento dei confini di 
proprietà, affidate a due «tabulatores» esplicitamente 
indicati nell’atto14. Perché da un lato ci chiarisce il 
grado di affinamento della prassi, non soltanto giu-
ridica (questa più nota) ma anche di ordine tecnico 
(questa meno conosciuta), delle operazioni fondiarie 
di quel tempo; e perché, dall’altro lato, è una spia 
evidente dell’importanza economica che in quel-
l’atto si attribuiva ai confini di proprietà. È cioè un 
ulteriore indice del fatto che le aree oggetto della 
transazione erano di grande valore fondiario; di con-
seguenza è anche un indizio della loro prevista de-
stinazione ed utilizzazione edilizia. 
Al nuovo clima politico che si era stabilito nella vita 
del comune di Arezzo vanno riferiti altri importanti 
elementi ed episodi di storia urbana. Il più presti-
gioso è senza dubbio la già citata costruzione del pa-
lazzo Pubblico nel 1232. Di questo edificio, oggi non 
più esistente, conosciamo l’ubicazione e l’immagine. 
Era situato in cima alla via Pellicceria15, cioè in un 
settore della città abitato dalle principali famiglie. I 
caratteri architettonici del palazzo sono ricavabili da 
due diverse immagini. La prima, più ingenua e som-
maria, compare in un riquadro del Cenotafio Tarlati; 
la seconda, più attendibile, in un affresco quattro-
centesco di Bartolomeo della Gatta. Era un edificio 
piuttosto alto e squadrato, terminante con merla-
tura a filo di muro, caratterizzato da finestre ad arco 
acuto con decorazione di archetti trilobati. Una 
serie di palazzi, ed anche di case a torre, si andarono 
poi aggiungendo al quadro edilizio della piazza e 
delle vie ad essa più prossime. Dunque, questo set-

tore urbano venne ad assumere un preciso ruolo: 
essere cioè polo o centro direzionale della città in 
senso politico, economico, religioso, ideologico ecc. 
Naturalmente, il clima cittadino era segnato, in que-
sti anni, da continue lotte e turbolenze; del resto, 
anche la leggenda di S. Francesco che, venuto nel 
1222 ad Arezzo, riuscì a liberare la città dai demoni, 
si riferisce appunto al quadro di gravi e violenti con-
trasti ed affrontamenti sempre ricorrenti tra le due 
fazioni cittadine. In tale situazione, quale poteva es-
sere l’aspetto fisico della città? L’affresco giottesco 
che illustra l’episodio aretino della agiografia fran-
cescana ci permette di avvinarci all’immagine che la 
città doveva fornire di sé stessa dal punto di vista 
della sua configurazione edilizia. A metà tra simbolica 
e realistica (secondo quell’aristocratico e sintetico 
realismo che caratterizza tutta la pittura di Giotto) 
la rappresentazione della città di Arezzo contiene 
molti interessanti elementi; in base ai quali è possi-
bile farsi un’idea di come la città stessa dovesse rias-
suntivamente presentarsi agli occhi di uno straniero. 
Si tratta, è vero, di un’immagine dipinta alle soglie 
del Trecento e bisogna quindi tener conto che taluni 
degli aspetti “realistici” in essa contenuti si riferi-
scono forse a quel momento e non ai primi decenni 
del Duecento; nondimeno altri elementi valgono si-
curamente anche per gli inizi del XIII secolo. 
Vi sono intanto indicati i due poli concettualmente 
e fisicamente differenziati della città: quello, concre-
tamente cittadino, dell’abitato entro le mura; quello, 
esterno, del Duomo vecchio. Mentre l’immagine di 
quest’ultimo è forse convenzionale16 e non può 
quindi essere assunta come riferimento per farsi 
un’idea dei suoi caratteri architettonici, al contrario, 
nel caso dell’immagine urbana entro le mura, una 
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Arezzo, dove forse si era recato18, in quanto tale cir-
costanza poteva suscitargli immagini di tecniche co-
struttive conosciute negli ambienti montani della sua 
infanzia. Vi è infine da notare la serie di elementi a 
sporto nei fabbricati, realtà edilizia assai comune 
nelle città toscane del Duecento; ma soprattutto, la 
rappresentazione di strutture tecniche particolari 
tra le quali spiccano, per la loro pertinenza, tanto il 
supporto della campana cittadina, quanto il riferi-
mento ad ingegni di sollevamento posti al di sopra 
di una torre. Questi ultimi dettagli potrebbero rife-
rirsi alla situazione trecentesca: così come la pre-
senza di balconi, loggette ecc. È da notare però che 
la torre con la campana è, nell’affresco, di colore 
bianco (o bigio?), mentre è rossa un’altra torre af-
fiancata alla prima. Poiché la campana venne traslata 
sulla trecentesca torre rossa dopo essere stata a 
lungo sul palazzo del Popolo, anche in questo caso 
il pittore potrebbe forse aver riprodotto la condi-
zione del tardo Duecento19. 
Per tornare a descrivere il quadro delle più signifi-
cative iniziative di pubblico interesse si devono ora 
segnalare altri episodi più o meno importanti della 
seconda metà del Duecento. In conseguenza della 
fase turbolenta attraversata da Arezzo, il Consiglio 
dei Duecento, d’accordo con il podestà, delibera nel 
1261, per ragioni di sicurezza, di abbattere la chiesa, 
il monastero ed altri edifici appartenenti alle mona-
che di S. Spirito. Ma già nel 1262 il vescovo Gugliel-
mino esortava gli aretini a sovvenzionare la 
ricostruzione del complesso20. Nel 1269, in una zona 
esterna, ma prossima alle mura, venne costruita la 
fonte Guinizelli, o fonte Vinitiana21, cioè una nuova 
importante infrastruttura idrica al servizio dei cit-
tadini. Infine, certo la più importante di tutte, vi è la 

serie di precise allusioni tipologiche e gli evidenti ri-
chiami a ben individuabili edifici, suggeriscono l’ipo-
tesi che, sia pure in un montaggio di fantasia, il 
pittore volesse descrivere e riprodurre una effettiva 
“verità” ambientale17. L’andamento tondeggiante del 
circuito murario verso il duomo corrisponde abba-
stanza bene, per esempio, al tracciato della cinta 
duecentesca. Inoltre, colpisce il numero relativa-
mente scarso degli edifici a torre e la prevalenza di 
case di tipologia più comune. Ciò non accade invece 
in coeve immagini di altre città il cui tessuto edilizio 
era sicuramente caratterizzato dalla prevalente edi-
lizia turrita. L’immagine giottesca tocca così un 
punto interessante e controverso. Nelle descrizioni, 
suggestive ma forse un po’ di maniera, che illustri 
studiosi dell’architettura medievale aretina (dal Car-
panelli, al Salmi ecc.) forniscono relativamente al-
l’immagine della città, si fa riferimento all’esistenza 
di numerose torri. Ma, allo stato attuale, tale nume-
rosità (rispetto all’epoca) non è poi adeguatamente 
confermata da scavi e rilevazioni. Che abbia ragione 
il pittore? Del resto, la lettura delle cronache e dei 
documenti di vita aretina della metà del Duecento 
sembrano appunto suggerire che in luogo della ti-
pologia a torre fosse proprio l’edilizia corrente a de-
terminare il prevalente carattere della città in quel 
momento. Altro elemento che può essere di fantasia, 
ma che non mi sembra possa derivare unicamente 
dalla libertà nell’invenzione pittorica, né, tanto meno, 
dalla consuetudine e tradizione figurativa propria di 
un pittore “fiorentino”, è la indicazione di numerose 
coperture a tetto dipinte di colore grigio; cioè, forse, 
realizzate con materiali lapidei. Giotto, nato nel Mu-
gello, potrebbe aver rilevato e documentato con 
soddisfazione questa circostanza nella città di 
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decisione (1277) di erigere la nuova cattedrale nella 
parte dominante della città. L’iniziativa, promossa dal 
vescovo Guglielmino degli Ubertini e dal suo Capi-
tolo, come potrebbe dimostrare anche la decisa 
adesione al linguaggio gotico, voleva essere «affer-
mazione dell’autorità ecclesiastica di fronte alla 
pieve», che era divenuta invece espressione dell’au-
torità civica22. Altre tre iniziative sono del 1278. La 
prima è la costruzione del palazzo del Popolo. L’edi-
ficio, situato nella parte alta dell’attuale via dei Pileati, 
ed in comunicazione con la piazza principale me-
diante una scalinata pavimentata in cotto, era poi 
completato dalla campana civica posta alla sua som-
mità (in seguito la campana venne spostata per es-
sere collocata sulla torre del palazzo del Comune). 
La seconda iniziativa è la realizzazione di una impor-
tante via a tracciato rettilineo: quella che collegava 
il palazzo alla piazza. Dunque, anche ad Arezzo si te-
neva conto dei nuovi criteri di regolarità urbanistica 
che a Siena ed a Firenze venivano ormai adottati 
ogni volta che ciò risultava possibile. La terza inizia-
tiva, infine, riguarda ancora una volta una attrezza-
tura di interesse generale. A Broglio, una località 
esterna alla città e relativamente distante da essa, 
venne scavato un lago destinato a divenire una tra 
le più importanti risorse a servizio della città; e che 
di conseguenza, sarà puntuale oggetto di precise 
norme e regolamenti inseriti tra le rubriche degli 
Statuti aretini. 
Chiuderò questo mio discorso parlando dell’in-
gresso in città degli Ordini mendicanti. Anche 
Arezzo, come molte altre città italiane del Duecento, 
divenne meta del flusso immigratorio degli Ordini 
mendicanti; soprattutto Francescani e Domenicani. 
Anzi, come risulta da molti elementi, nel caso are-

tino tale flusso dovette essere abbastanza precoce. 
Infatti, come anche rivelano episodi della vita di S. 
Francesco riferibili appunto a tale periodo, lo stretto 
rapporto instauratosi tra predicazione francescana 
e taluni essenziali aspetti della vita aretina, coinci-
deva in pratica proprio con la fase iniziale della vita 
dell’Ordine nella città. La famosa e già ricordata leg-
genda della cacciata dei diavoli dalla città, pur appar-
tenendo alla sfera delle non sempre attendibili 
narrazioni agiografiche, si inserisce perfettamente, 
per esempio, nel quadro delle lotte cittadine di quel 
momento; ed allo stesso quadro storico può anche 
essere ricollegato il rapporto tra presenza france-
scana ed importanti famiglie (anche se, magari, ap-
partenenti alla feudalità del contado) come dimostra 
la frequentazione del castello dei Barbolani di Mon-
tauto23 da parte di S. Francesco e dei suoi più vicini 
compagni. Per rimanere più strettamente legati al 
tema urbano è comunque possibile documentare 
che i frati francescani si fissarono ben presto nei 
pressi di S. Donato e che verso il 1232 un loro con-
sistente nucleo si insediò stabilmente nella zona di 
poggio del Sole. Era questa una località che, sia pure 
esterna alle mura, aveva connotazioni quasi urbane: 
partecipando dell’effetto città di lì a poco verrà in-
clusa nel circuito murario. L’insediamento france-
scano dovette incontrare all’inizio non poche 
difficoltà: nel 1248, cioè oltre un decennio più tardi 
dell’epoca dell’insediamento a poggio del Sole, In-
nocenzo IV dovette ancora promettere indulgenza 
a quanti avessero contribuito con elemosine al com-
pletamento della sede24. Ma, d’altra parte, tra il 1220 
ed il 1233 risulterebbe già fondato in città un con-
vento di Clarisse25. La tappa decisiva per il fissarsi 
dell’Ordine francescano in città è costituita dalla de-
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scuole dello Studium aretino.Nel 1275 venne avviata 
la costruzione della chiesa di S. Domenico30, su ini-
ziativa della «ferrea nobiltà magnatizia»31, in partico-
lare dei Pietramala e, probabilmente, degli Ubertini. 
I gruppi destinati a reggere le scelte e le redini della 
vita politica cittadina dovevano cioè considerare 
l’Ordine domenicano quale loro roccaforte reli-
giosa. 
L’analisi delle prime fasi urbane delle vicende dei due 
principali Ordini mendicanti mette in evidenza che 
il loro inserimento nel tessuto urbanistico aretino 
si è attuato mediante un lento processo di integra-
zione ed assimilazione durato oltre mezzo secolo. 
Rispetto al tipo di rapporto istituitosi in altre città 
dell’Italia centrale tra insediamento mendicante e 
sviluppo urbano il caso aretino presenta caratteri 
suoi peculiari. 
Infatti, se in molti casi è dato constatare una certa 
«contemporaneità tra espansione urbanistica e lo-
calizzazione conventuale», e dunque un certo «ra-
dicamento e una maggiore incisività dei conventi 
nella vita cittadina»; e se, d’altra parte, in altri casi, 
riferiti a città della fascia centrale della Penisola ita-
liana, la già avvenuta espansione urbana degli anni 
quaranta-cinquanta del XIII secolo ha costretto gli 
Ordini mendicanti a scegliere una «collocazione 
spiccatamente periferica dei conventi»32, né l’una né 
l’altra di queste modalità insediative trova corri-
spondenza nel caso di Arezzo. Perché se è vero che 
la presenza degli Ordini mendicanti ha inciso abba-
stanza presto in molti aspetti della vita della città, 
tale incidenza non si è espressa all’inizio come po-
larità insediativa, cioè come entità o forza capace di 
agglomerare attorno a sé altri insediamenti. Per 
lungo tempo ad Arezzo la presenza mendicante non 

liberazione presa dal Consiglio del Comune su 
istanza del podestà: in data 22 novembre 1290 si in-
vitavano i frati francescani ad entrare in città perché 
potessero meglio confortare ad assistere la popo-
lazione aretina. Per il loro insediamento si offriva 
un’area apposita nella quale, a partire da quel mo-
mento, venne poi effettivamente realizzato il con-
vento e la chiesa26. L’edificio non venne costruito in 
un’unica tappa: anche se, a quanto pare, nel 1298 la 
chiesa era già officiata, sono tuttavia documentate 
numerose interruzioni e varianti nell’esecuzione del-
l’opera prima che essa venisse definitivamente com-
pletata nel 1377. L’anno di avvio dell’iniziativa edilizia 
appartiene alla fase della larga espansione dell’Or-
dine francescano nelle varie città toscane. L’archi-
tetto della chiesa aretina fu, molto probabilmente, 
Giovanni da Pistoia; cioè lo stesso frate cui si deve 
il S. Francesco pistoiese. Dunque, l’Ordine france-
scano era ormai perfettamente organizzato ed af-
fermato nella città di Arezzo, ed era anzi in grado di 
avviare programmi edilizi di notevole respiro, po-
tendo anche contare sul contributo dei cittadini i27. 
La vicenda dell’ingresso in città dell’Ordine dome-
nicano è parallela a quella dell’Ordine francescano. 
Un documento del 1236 indica un frate domenicano 
come «ministro di qui». Ciò deve essere quasi cer-
tamente interpretato come prova del fatto che, a 
quella data, l’Ordine era già operante nella città da 
qualche tempo28. Anche in questo caso la prima sede 
domenicana era probabilmente situata all’esterno 
dalle mura cittadine29. Ma i frati domenicani dove-
vano già svolgere la loro azione di predicazione e di 
insegnamento in talune importanti ed illustri sedi 
all’interno della città. È molto probabile, per esem-
pio, che essi abbiano ben presto insegnato in alcune 
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è stata in grado di catalizzare momenti ed aspetti 
del processo di espansione urbana cui, peraltro, par-
tecipava. Inoltre, il caso aretino non rientra nello 
schema storico che si è voluto individuare per altre 
città: non è infatti possibile definire come “perife-
rica” la “collocazione” dei conventi cittadini france-
scano e domenicano: sia l’uno che l’altro si sono 
infatti localizzati ben all’interno della cerchia due-
centesca della città, in aree che completavano od 
erano contigue a zone già piuttosto addensate; tanto 
più se si tiene conto che l’espansione cittadina aveva 
in quel momento già largamente superato i confini 
della stessa cerchia muraria. 
Le aree cittadine, dove si sono rispettivamente lo-
calizzati il convento e la chiesa di ciascuno dei due 
Ordini, permettono invece un altro genere di rifles-
sioni. Si constata per esempio che convento e chiesa 
di S. Francesco sono situati quasi a contatto con le 
proprietà dell’abbazia di S. Fiora e Lucilla, cioè lungo 
l’asse di collegamento tra il centro politico e dire-
zionale della città e l’originario insediamento fran-
cescano. Sono infatti situati nella direttrice di 
maggior sviluppo della città in una zona intermedia 
tra il polo della Pieve (si noti che presso la Pieve vi 
era forse una scuola domenicana) e le mura citta-
dine e si trovavano a breve distanza dall’importante 
servizio di pubblico interesse costituito dal vicino 
ospedale del Ponte. Tutt’altro carattere ha invece 
l’area prescelta per l’insediamento domenicano. In 
questo caso è stata privilegiata la direttrice viaria 
che immette verso l’area casentinese. 
Il complesso domenicano è dunque collegato con la 
viabilità diretta verso i valichi, cioè verso le zone 
dove la tradizionale componente feudale del terri-

torio aretino continuava a mantenere situazioni di 
prestigio e potere. 
Ma i criteri insediativi cui si sono attenuti gli Ordini 
francescano e domenicano in Arezzo, suggeriscono 
anche altre riflessioni di carattere più generale. È 
stato talvolta sostenuto che, nelle città italiane del 
Duecento, la relazione tra gli insediamenti degli Or-
dini mendicanti principali (francescano, domenicano, 
agostiniano) ha quasi sempre dato luogo ad una di-
sposizione corrispondente ai vertici di un triangolo 
il cui baricentro è il polo principale del centro citta-
dino: a seconda dei casi la piazza, il palazzo del co-
mune, la cattedrale ecc.33. Tale circostanza non si 
verifica nel caso di Arezzo. Al contrario, qui il centro 
cittadino è il punto di convergenza di assi lungo i 
quali si sono insediati i Francescani, i Domenicani e 
gli Agostianiani. È dunque semmai il centro cittadino 
a fungere da vertice di una figura geometrica, ri-
spetto alla quale i poli mendicanti si dispongono a 
raggera, formando sistema con gli altri Ordini reli-
giosi ed in primo luogo con l’importantissimo Or-
dine benedettino. La localizzazione degli Ordini 
mendicanti ripete perciò, in Arezzo, e vi si adegua, 
lo schema radiale proprio dell’impianto urbanistico 
della città; quello schema che lega la città agli assi 
della viabilità territoriale principale. 
Se qualche immagine ideogrammatica può essere 
desunta da questa situazione, la più prossima cui ri-
ferirsi è quella della traccia segnata nel tessuto ur-
bano da un lento, centripeto, avvicinamento degli 
Ordini mendicanti dalla campagna verso la città. 
Tale immagine ricorda dunque la dinamica secondo 
la quale tali Ordini si sono progressivamente inseriti 
nelle città francesi. Sarebbe interessante indagare se 
la consistente base feudale che, come in Francia, ca-
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renze (a.a. 1978-1979) si tenta però di cogliere quale elemento 
“realistico” anche nell’immagine del Duomo. 
17  Sul rapporto che è possibile stabilire tra dato reale e mo-
dello iconologico ed ideologico, cfr. V. FRANCHETTI PARDO, Storia 
dell’urbanistica. Dal Trecento al Quattrocento, Roma-Bari 1982, pp. 
25-26.
18  Indizi della presenza di Giotto in Arezzo sono riportati in 
R. BETTARINI (a cura di), G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori 
scultori architettori nelle relazioni del 1550 e del 1568, Firenze, 
1966, p. 100.
19  Analoghe conclusioni avevano già tratto altri; cfr. per esem-
pio U. TAVANTI, Curiosità artistiche aretine, in U. VIVIANI, Arezzo e 
gli Aretini, Arezzo 1921.
20  U. PASQUI, Documenti... cit., vol. II, cfr. doc. n. 616 e n. 621.
21  Cfr. Cronica di Anonimo (anno 1269), in U. PASQUI, Documenti... 
cit., vol. IV.
22  M. SALMI, Civiltà artistica della terra aretina, Novara 1971, pp. 
69-70. L’autore nega decisamente che Margaritone sia l’autore 
della cattedrale.
23  L’episodio, che appare confermato anche da altre circo-
stanze, è citato da P. FARULLI, Annali overo notizie storiche dell’an-
tica, nobile e valorosa città di Arezzo in Toscana (Foligno 1717), 
rist. anast. Bologna 1968, p. 17.
24  U. TAVANTI, La chiesa di S. Francesco in Arezzo e i suoi restauri, 
Arezzo 1930, pp. 7-8 (testo e nota).
25  Cfr. C. LAZZERI, Aspetti e figure di vita medievale in Arezzo, 
Arezzo 1937, p. 73.
26  U. PASQUI, op. cit., vol. Il, doc. n. 684.
27  P. FARULLI, op. cit., p. 17.
28  Sull’argomento, cfr. C. LAZZERI, op. cit., p. 29 e relativa nota 
con indicazioni bibliografiche.
29  U. PASQUI, U. VIVIANI, Arezzo e dintorni, Roma 1981, p. 143.
30  Il Salmi (Civiltà artistica..., cit., p. 66) confuta l’attribuzione a 
Nicola Pisano dell’esecuzione dell’opera come vorrebbe una 
tradizione che deriva dal Vasari.
31  M. SALMI, Civiltà artistica..., cit.
32  Le parti tra virgolette sono tratte da E. GUIDONI, La città dal 
Medioevo al Rinascimento, Roma-Bari 1981, p. 130.
33  E. GUIDONI, op. cit., pp. 138 ss.

ratterizzava l’organizzazione agricolo-fondiaria del 
territorio di Arezzo agli inizi del Duecento, influendo 
quindi anche sui rapporti città-campagna, possa es-
sere all’origine della somigliante dinamica di ingresso 
del movimento mendicante in città. 
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oma, Orvieto, Perugia, Siena, Firenze: sono 
queste le città dove, tra gli ultimi decenni del 
XIII secolo e i primissimi anni del XIV, e dalle 

sue prime prove alla maturità, è attivo Arnolfo di 
Cambio1: con ruoli e incarichi di diversa natura, fi-
nalità ed importanza2. Almeno venticinque anni fa 
Angiola Maria Romanini3, riferendosi alla sua opera 
e, più in generale, alla coeva architettura gotica ita-
liana, aveva introdotto la fortunata formula di «stil 
novo»: chiaramente mutuata dal contesto letterario 
italiano. Anche se, forse, ciò che «ditta dentro» Ar-
nolfo e la coeva architettura italiana è più spesso 
“Ragione” che “Amore”. In un recentissimo conve-
gno4 Marvin Trachtenberg ha invece parlato della si-
tuazione artistica fiorentina della fine del Duecento 
definendola come “The Roaring 90s”. Riassuntive te-
stimonianze, entrambe, della percezione che nelle 
più significative città italiane a cavallo tra XIII e XIV 
secolo erano più o meno parallelamente apparse 
nuove realtà. Le due diverse ma complementari de-

finizioni valutative sono infatti da porsi in correla-
zione con il fenomeno dell’insorgere di nuove linee 
e propensioni nelle figure dominanti e nei ceti o 
gruppi dirigenti dei principali centri cittadini italiani 
(per quanto qui ci riguarda soprattutto quelli del-
l’Italia centrale) in tema di cultura letteraria, arti-
stica, ed architettonico-urbana. A sua volta tutto ciò 
va anche posto in relazione sia al mutare di conte-
sto e di matrice di quelle figure, ceti o gruppi e, cor-
relatamene, al modificarsi dei loro interessi di varia 
natura, sia al nuovo fenomeno del contemporaneo, 
incisivo e relativamente rapido, processo di inurba-
mento dei principali Ordini mendicanti5. Causa ed 
effetto, tale fenomeno, del manifestarsi sia di nuove 
forme della religiosità nei diversi strati delle società 
cittadine, sia di esigenze di ordine sociale (più in ge-
nerale di natura civica e “politica”) alle quali quegli 
Ordini erano in grado di dare concrete risposte. In 
entrambi i casi producendo comunque effetti molto 
visibili nel modificarsi (sia nell’insieme, sia local-
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all’interno di due principali ma distinte cerchie mu-
rarie: quella eccessivamente ampia del circuito co-
siddetto Aureliano, e quella, di dimensioni molto 
minori, che circondava la Città leonina. All’interno 
della prima vi erano sia una relativamente ristretta 
porzione di un continuativo tessuto edilizio (nel-
l’area dell’ansa del Tevere e sue vicinanze), sia ampi 
spazi disabitati. Ove il preesistente tessuto edilizio 
ed insediativo si era disfatto e lacerato ma dove per-
maneva forte e visibile la presenza di strutture della 
romanità imperiale: modificate, quando possibile, per 
utilizzarle caso per caso, o in residenza fortificata od 
in altra forma, anche abitativa, di insediamento. Sem-
pre in questa vasta parte dell’Urbs erano inoltre pre-
senti importanti complessi religiosi: dal Patriarchio 
annesso al San Giovanni in Laterano, a importanti 
sedi monastiche e religiose (basiliche e altro tipo di 
edificio chiesastico): talune a loro volta più o meno 
fortificate o protette. E ne faceva parte anche, ma in 
questo caso all’esterno della cerchia aureliana, l’in-
sieme basilicale di San Paolo7. All’interno della se-
conda cerchia vi era invece un tessuto edilizio 
relativamente denso: però dominato, fisicamente e 
concettualmente, dalla presenza del complesso di 
San Pietro, nel quale (o subito al suo esterno) erano 
presenti le strutture ricettive ed ospedaliere distinte 
tra loro a seconda delle nazionalità di provenienza 
e patrocinio. Una terza componente del tessuto edi-
lizio e sociale di Roma era l’insieme di Trastevere. 
Molte torri punteggiavano, in varie sue parti, l’in-
sieme del pur sfilacciato tessuto edilizio romano: un 
elemento, questo, che l’Urbe aveva in comune con 
altre città. Ma che a Roma, proprio tra fine Due-
cento e Trecento, sarà destinato ad assumere nuove 
valenze funzionali e simboliche. Esponenti di nuovi 

mente ed in modo puntiforme) e spesso nell’am-
pliarsi dei tessuti urbanistici delle singole città. D’al-
tra parte, le vicende, le strutture politiche, gli organi 
di controllo tecnico, la natura stessa dei singoli tes-
suti cittadini delle cinque città nelle quali è all’opera 
Arnolfo, pur se presentano taluni tratti generali in 
comune, per altri aspetti più puntuali differiscono 
anche tra di loro. Si pone dunque il tema, sempre 
intrigante, del rapporto che necessariamente si in-
staura tra la committenza e la figura di chi è chia-
mato a esplicitarne i programmi in termini di scelte 
di figurazione artistica, di realizzazione di opere ar-
chitettoniche e, a più vasta scala, di interventi di or-
dine urbano e perfino territoriale. Rapporto che, a 
sua volta, sottende il tema del ruolo e del grado di 
autonomia operativa attribuito dal committente 
all’esecutore dell’incarico. 
Fatta questa premessa di ordine generale, è possi-
bile ora passare a qualche breve notazione relati-
vamente ad alcuni più significativi aspetti delle 
peculiari trasformazioni di varia natura, anche atti-
nenti all’immaginario, di alcune delle città nelle quali 
ha operato Arnolfo. Ponendone in luce, ovviamente, 
solo alcuni tra i molti aspetti. 
Si calcola che Roma, nei primi decenni del XIII se-
colo, avesse una popolazione di circa 35.000 abitanti. 
Pochi, secondo le stime odierne. Vi è stato infatti chi, 
come il Brentano6, ha ironicamente osservato che 
si sarebbero tutti potuti sedere nel Colosseo. Quel 
numero di abitanti indicava invece, nell’Europa occi-
dentale cristiana di quell’epoca, una città di dimen-
sione medio alta. Ciò che distingueva Roma (la Urbs 
per eccellenza) dalle altre città dell’Italia centrale (e 
non solo) era invece la circostanza che la città era 
allora costituita da più nuclei insediativi e fortificati 
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ceti arricchiti, e conseguentemente anche inurbati (i 
“bobacteri” ed altri), utilizzeranno proprio alcune di 
queste torri (acquistate dai precedenti membri dei 
gruppi nobiliari) per significare visibilmente il loro 
avvenuto ingresso nei gruppi dominanti (o per lo 
meno influenti) sulla vita della città. Due immagini 
trecentesche8 danno perfettamente conto di questa 
multipolare e multiforme realtà. Un dato significativo 
dell’insorgere di una nuova (o rinnovata) coscienza 
dell’importanza della normativa urbana è il risorgere 
(o nuovo apparire?) di apposite magistrature (i ma-
gistri viarum ed altre) di controllo del divenire pun-
tiforme del tessuto cittadino ed anche del vissuto 
quotidiano dei cittadini. 
Un fattore del tutto peculiare di Roma è la presenza 
del soglio pontificio e dei connessi aspetti della sua 
corte e delle strutture religiose e civiche di vario 
ordine che ne dipendevano. Proprio gli ultimi de-
cenni del Duecento (dopo una breve parentesi di 
pretesa autonomia del Comune) segnano9 il defini-
tivo prevalere della figura pontificia sulla città e sui 
circostanti sottomessi territori; con proiezioni che 
interessano città del Lazio e dell’Umbria. Per quanto 
riguarda gli Ordini mendicanti, questi, a partire dalla 
seconda decade del Duecento ma con diverso mo-
mento d’ingresso in città, sono distribuiti con im-
portanti complessi chiesastici e conventuali in varie 
parti del tessuto edilizio urbano. Che, differente-
mente da quanto accadeva nel contempo in altre 
città italiane, ne risulta modificato punto per punto 
ma non nell’insieme. Soprattutto ai margini delle sue 
zone più abitate, il tessuto urbanistico romano con-
sentiva infatti l’impianto di nuovi insediamenti sia in 
alternativa ed ampliamento di altri preesistenti. 
Come nel caso di Santa Maria in Ara Coeli dove 

dalla metà del Duecento si insediano i Francescani 
e dove forse è presente Arnolfo. Oppure, con qual-
che diversità, in quello di Santa Maria sopra Minerva: 
la nuova grande chiesa che sarà costruita negli anni 
ottanta dai Domenicani con forte sostegno papale. 
O, ancora, in altri casi relativi ad aree più esterne. 
Roma doveva però la sua importanza soprattutto al 
suo ruolo simbolico di centro della cristianità: ulte-
riormente supportato da un processo metamorfico 
delle sue preesistenze e tradizioni romano-imperiali. 
Come appare dai vari Mirabilia Urbis, che fungevano 
da guida ai pellegrini ed agli altri visitatori, e nei quali 
erano anche presenti elementi di un immaginario 
“antico” talvolta solo favoleggiato. E, sempre a tale 
proposito, si deve inoltre sottolineare che proprio 
questo intreccio tra ruolo dominante del pontefice 
(in senso religioso ma anche politico) e romanità fa-
volosa, era l’elemento che qualificava Roma anche 
nell’immaginario del mondo arabo10. Il suo ruolo 
simbolico era certamente uno dei fattori e canali di 
sostegno dell’economia dell’Urbe per lo meno a 
scala locale e quotidiana (alloggi, osterie, piccolo 
commercio ecc.). Dunque, se tra la seconda metà 
del XIII secolo e gli inizi del successivo la modifica 
del tessuto insediativo di Roma avviene per punti, 
ciò costituisce però, su altro piano, un dato di mo-
difica dell’immagine, oggettiva ma soprattutto men-
tale e concettuale (ideale? ideologica?), che la città 
forniva di sé. Perché quei “punti” erano (con termini 
attuali) molto “visibili”: sia nella loro concreta pre-
senza fisica (le architetture o loro parti, le sculture, 
i cibori, i mosaici, gli affreschi, elementi della deco-
razione pavimentale e muraria, gli arredi), sia, per chi 
ne era al corrente, intelligibili nei loro significati al-
lusivi o simbolici. Ed è proprio in questa cornice di 
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stema delle corporazioni, sia di nuove circoscrizioni 
parrocchiali nei borghi e nei rioni della città. Persiste 
però la distinzione tra gli abitanti della “terra vec-
chia” e quelli della “terra nova”. Sempre in riferi-
mento a questo ordine di considerazioni, va inoltre 
tenuto presente che già dal XII secolo, e maggior-
mente nel XIII, Perugia, pur sotto la dominanza pa-
pale, aveva sue strutture di governo e tendeva 
(riuscendovi) ad assicurarsi un certo grado di auto-
nomia dal clero: per lo meno in termini di fiscalità. 
Nel corso del XIII secolo, la città va così rapida-
mente assumendo un nuovo assetto d’insieme, cui 
farà seguito anche un nuovo più ampio circuito mu-
rario; con perimetro di forma press’a poco poligo-
nale e dell’esistenza del quale si ha notizia nello 
statuto del 1279 ed in un successivo atto del 130611. 
A questi nuovi trend di sviluppo va collegato anche 
il fenomeno, favorito dal comune, degli insediamenti 
degli Ordini mendicanti nel tessuto urbanistico e 
sociale della città12. A Perugia, così come accadeva 
anche in altre città italiane duecentesche a governo 
locale, questi insediamenti erano regolati dal prin-
cipio di una più o meno equivalente suddivisione 
delle aree cittadine in cui essi potevano e dovevano 
svolgere la loro opera. In genere, con riferimento 
alle principali vie di accesso alla città: che, nel caso 
perugino, erano le cinque vie regali che ne innerva-
vano, all’interno del circuito murario, l’intero tes-
suto edilizio. Tra gli ultimi decenni del Duecento ed 
i primi del secolo successivo è anche in atto a Pe-
rugia una incisiva azione di sistemazioni infrastrut-
turali (grandi opere di sostegno murario, opere 
idrauliche ecc.) e di modifica dell’immagine cittadina. 
Per quest’ultimo aspetto ciò avveniva sia mediante 
l’avvio a costruzione dei palazzi per gli organi di go-

puntiforme ma continuativa metamorfosi (politica, 
ideologica, simbolica, normativa, economica) del tes-
suto urbanistico di Roma che si inscrive anche l’in-
sieme delle opere pluralisticamente (dal pontefice, 
da cardinali, da enti religiosi ecc.) commissionate ad 
Arnolfo, al Cavallini, a Giotto (per elencare le figure 
più prestigiose), ed a molti altri pittori, mosaicisti, 
decoratori. Per essere realizzate in più edifici situati 
in più luoghi della città. Opere che, nel loro insieme, 
sono infatti intese a fornire precisi e ben mirati se-
gnali e simboli delle nuove realtà in atto. 
Differenti da quelli di Roma sono i processi e le 
forme di modificazione che, sempre tra la metà del 
XIII secolo e gli inizi del Trecento, si colgono nei tes-
suti urbanistici e nelle strutture sociali di altre città 
del centro Italia. Nel caso di Perugia, città com’è 
noto, caratterizzata da un sito dislivellato ed acci-
dentato, giocano più elementi. Una forte spinta al-
l’inurbamento, riconoscibile già dagli inizi del secolo 
e che aveva già interessato il tradizionale e murato 
spazio urbano, conduce sia all’ulteriore addensarsi 
del tessuto edilizio entro l’antica cerchia muraria, al 
punto che questa (salvo per la parte di circuito 
verso le parti scoscese dell’abitato) viene spesso in-
globata nelle nuove strutture edilizie, sia all’ulteriore 
sviluppo dei preesistenti borghi (anche dotati di au-
tonome cerchie murarie ancorché considerate ille-
gali) per l’immigrazione della gens nova: causa ed 
effetto dell’incrementarsi di più settori delle attività 
artigiane e dei connessi commerci verso l’esterno. 
Risultano particolarmente e durevolmente impor-
tanti (fino al XIX secolo) soprattutto le tre linee di 
sviluppo relative ai rioni di porta San Paolo, porta 
Sole e porta Sant’Angelo. Riferibile alle nuove realtà 
è anche la formazione sia di un più articolato si-
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verno, per le magistrature pubbliche e per le “arti”; 
sia con altri interventi quali la pavimentazione e, 
quando possibile, la regolarizzazione delle vie e 
piazze principali, secondo norme e regolamenti che 
trovavano valore giuridico negli Statuti cittadini. Il 
tutto, poi, in un orizzonte politico e civico di incisivi 
e trasparenti riferimenti simbolici di cui erano oc-
casione e tramite la realizzazione di ancora altre im-
portanti opere che aggettivavano lo spazio urbano 
in chiave politica, araldica e simbolica e di ancora 
altre più specificamente tese all’arredo urbano. Tra 
le prime, ad esempio, i bronzi del Grifone e del 
Leone (cui, dopo il 1358, si aggiungeranno le chiavi 
senesi) inseriti nell’impaginato del palazzo Pubblico. 
Tra le seconde, la fonte arnolfiana che segue di qual-
che anno la più imponente fontana della piazza 
Grande, eretta, questa, proprio nel punto di conver-
genza delle principali direttrici viarie e luogo di pro-
iezione dell’esercizio del potere politico e religioso 
della città. 
Il programma iconografico di questa fontana, in cui 
intervengono fra Bevignate e i due Pisano, è organi-
camente ed orgogliosamente teso ad affermare il 
valore identitario e mitografico (con riferimenti di 
ordine sia leggendario, sia allusivo a specifiche e pe-
culiari realtà territoriali) che la città, nei suoi organi 
e ceti di governo, attribuiva a sé stessa ed alla sua 
dominanza sul territorio circostante, come si vedrà 
più avanti, nel Trecento, anche nei due componimenti 
cavalleresco-allegorici dell’Eulistea e del Conto di Cor-
ciano e di Perugia, nonché nella tavola dipinta da Meo 
di Guido da Siena. La quale, secondo lo schema di 
una dedicatio propone infatti, protetta dalla figura del 
santo, l’immagine degli elementi edilizi simbolica-
mente più espressivi della città: i suoi edifici princi-

pali e, in secondo piano, alcune torri13. A loro volta 
indicative, queste, dell’avvenuto processo di inurba-
mento della nobiltà circostante e del contempora-
neo configurarsi di ceti magnatizi cittadini (premessa 
al successivo, quattrocentesco, sorgere di veri e pro-
pri palazzi). La complessa e turrita immagine di Pe-
rugia sarà del resto il ricorrente soggetto dei vari 
gonfaloni dipinti durante i secoli successivi. 
La vicenda delle trasformazioni duecentesche di 
Orvieto presenta a sua volta caratteri alquanto spe-
ciali. Nella città è ancora una volta presente l’opera 
di Arnolfo. In particolare, con l’accertato monu-
mento funebre del cardinal De Braye, ma anche, pe-
raltro molto dubitativamente, con altri possibili ma 
non accertati influssi sulla cattedrale. Secondo cal-
coli della Carpentier14, nel 1292 la città aveva circa 
13.500 abitanti; di cui poco meno di un decimo for-
mato dai ceti nobiliari e circa altrettanto dagli ap-
partenenti ai ceti artigianali. 
Non mancavano, dunque, le torri. Però, nel suo in-
sieme, il tessuto urbanistico cittadino era costituito 
da una trama edilizia e viaria più o meno omogenea; 
anche se era possibile distinguervi, a seconda delle 
zone contributivo-censuarie, l’articolata stratifica-
zione sociale delle sue componenti. I ceti economi-
camente più elevati abitavano in edifici anche di 
buon livello, quali case con portici e forse eleganti 
finestre bifore; anche queste, però, in genere, solo 
ad uno o due piani. Ma, proprio nel corso del Due-
cento, a modificare la trama e l’immagine della città, 
si inseriscono episodi architettonici di ben più vasta 
scala: i grandi ed alti palazzi per le magistrature co-
munali; gli altrettanto alti e massivi complessi chie-
sastici e conventuali degli Ordini mendicanti 
(Domenicani, Francescani, Serviti, Agostiniani) come 
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cuspidata, sembra infatti contrapporsi per conte-
nerne la “pressione”. 
Firenze, secondo la tradizione storiografica avviata 
da Vasari, è la città nella quale le trasformazioni in 
atto nel corso dei Duecento ricevono maggiore ap-
porto dall’opera di Arnolfo: con sculture, con archi-
tetture religiose e civili, ed anche con impianti di 
nuovi insediamenti nelle terre dominate dalla città. 
Sul finire del Duecento, Firenze ha una popolazione 
di oltre 100.000 abitanti. È dunque una tra le mag-
giori città dell’Occidente cristiano europeo del 
tempo. Il suo tessuto, racchiuso entro la cosiddetta 
“seconda cerchia”, si prolunga però all’esterno delle 
sue porte principali. Nella parte più antica della città, 
almeno fino alla metà del XIII secolo, rispetto ad un 
tessuto dalla trama molto fitta e densa di edifici non 
troppo alti, svettavano alte torri che testimoniavano 
la presenza delle potenti famiglie dominanti nel con-
tado; ma da tempo inurbate ed anche profonda-
mente inserite nel governo della città. 
Delibere della metà del secolo, quando iniziano ad 
affermarsi anche politicamente i ceti cosiddetti po-
polani, imporranno la drastica riduzione dell’altezza 
delle torri. È in questo quadro di profonde trasfor-
mazioni di ordine sociale, economico e, conseguen-
temente, politico, che nella seconda metà del secolo 
anche a Firenze gli Ordini mendicanti sono chiamati 
a svolgere il loro ruolo religioso e le loro attività as-
sistenziali di pubblico interesse. Come sempre, ed 
in rapporto ad una nuova coscienza e consapevo-
lezza identitaria nei confronti della propria città, con 
una opportuna dislocazione dei vari insediamenti in 
settori differenti del tessuto cittadino in divenire. In 
sostanza, come nei casi di altre città dell’Italia cen-
trale rette da autorevoli governi locali, i ceti nuovi 

sempre dislocati in luoghi speciali della città; inoltre, 
episodi di incisiva rilevanza architettonica e politica 
anche se situati ad un margine esterno del tessuto 
cittadino, i complessi palaziali (però di altezza con-
tenuta: su due piani) fatti erigere dai papi nel corso 
del secolo e conclusi con quello grandissimo, ma ri-
masto allora incompiuto, fatto erigere da Bonifacio 
VIII; infine, proprio negli ultimi anni del XIII secolo, 
la ancora più grandiosa iniziativa della costruzione 
della nuova cattedrale. Voluta ad un tempo, e ciò è 
significativo, dal papa e dagli organi del governo cit-
tadino perché fosse «ad instar Sancte Marie Majoris 
de Urbe», quale che sia il significato da dare a questa 
frase. È questa, senza dubbio, l’opera che ha cam-
biato definitivamente e più profondamente la strut-
tura e l’immagine di Orvieto. 
Si tratta di un edificio di per sé grande ed impo-
nente. Anche nei confronti degli esiti tardi delle ri-
vali cattedrali di Siena e di Firenze, i suoi ultimi 
sviluppi ne propongono infatti un possibile con-
fronto dimensionale con quella di Siena. Ma, nell’im-
maginario cittadino, l’impatto, fisico, visivo, simbolico, 
della cattedrale di Orvieto diviene ancor più mar-
cato di quello di ciascuna delle due: certo per le sue 
peculiari caratteristiche insediative. Perché, collo-
cata sulla rupe torreggiante sulla valle tiberina ad 
uno solo dei margini dell’abitato, essa, rispetto al 
paesaggio circostante, si rende infatti perfettamente 
visibile a distanza. E perché, inoltre, con la sua mole, 
propone un deciso scatto dimensionale nei con-
fronti della “scala” del restante tessuto urbanistico. 
Come ho avuto modo di dire altre volte, quello 
della cattedrale orvietana è dunque un vero e pro-
prio “fuori scala” nei confronti di tutto il tessuto ur-
banistico orvietano15: cui, con la sua facciata 
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dirigenti cittadini trovavano in questi Ordini una ri-
sposta alle esigenze di una cultura religiosa forte-
mente impregnata di umori e valori civici. Dei quali 
esprime dunque anche le contrapposizioni e con-
traddizioni. Come ho avuto modo di dire in altre 
sedi, i “ceti borghesi”, attraverso forme di patronato 
di varia natura, entrano infatti da protagonisti nel 
processo di edificazione delle chiese dei nuovi Or-
dini religiosi. 
Ne conseguirà anche la necessità di creare una più 
ampia cerchia muraria: la cosiddetta “terza cerchia” 
che inglobava i nuovi agglomerati che si erano andati 
formando prima e dopo l’insediamento dei mendi-
canti (e della correlata formazione delle piazze sulle 
quali essi proiettavano le loro ritualità) e che, salvo 
parziali modifiche ed aggiunte, sarà destinata a du-
rare per più secoli. Anche a Firenze è fortemente 
presente l’imperativo di fornire a cittadini e non cit-
tadini un’immagine qualitativamente elevata degli 
edifici e degli spazi del tessuto urbano. Sia attraverso 
la emanazione di precise norme urbanistiche (igiene 
ambientale, sicurezza e moralità pubblica, funziona-
lità commerciale ed artigiana, estetica cittadina con 
pavimentazione ed eventuale raddrizzamento di 
strade e con la creazione di nuove vie ecc.) sia, ed 
ancor più visibilmente, con l’edificazione dei princi-
pali edifici cittadini e la creazione di spazi per le pub-
bliche occasioni associative di natura politica e 
religiosa. A questo fervore partecipano anche i mag-
giori esponenti della cultura artistica ed architetto-
nica fiorentina aggiungendo, all’immagine della città, 
valore a valore. 
Ed è proprio in questo contesto che alla fine del 
Duecento ed agli inizi del Trecento opera Arnolfo: 
con incarichi sempre di alta visibilità concettuale e 

simbolica nei confronti dei più prestigiosi luoghi ed 
edifici cittadini. Sia dialogando tra il San Giovanni e 
la nuova Santa Reparata, sia con l’erezione del pa-
lazzo Pubblico, sia probabilmente contribuendo al-
l’immagine delle principali porte cittadine e forse 
(ma il Villani non ne parla) al nuovo sistema fortifi-
catorio, sia innovando temi e linguaggi dell’architet-
tura chiesastica, sia, infine, contribuendo a dar forma 
ad alcuni di quei nuovi centri che Firenze andava isti-
tuendo a controllo e sviluppo delle proprie di lunga 
percorrenza nel quadro della cosiddetta “rivoluzione 
stradale del Duecento” a suo tempo studiata dallo 
Sznura proprio come effetto proiettivo della fase 
espansiva di Firenze16. 
Non è qui il caso di ripercorrere le molte occasioni 
delle opere fiorentine di Arnolfo o a lui attribuite: 
sono troppo note e ricche di contributi scientifici 
per aggiungere anche solo qualche breve riga a 
quanto dibattuto in materia. Per concludere resta 
invece da sottolineare che l’opera e la figura di Ar-
nolfo appaiono sempre intessersi virtuosamente 
con quella nuova cultura cittadina che nei centri 
dell’Italia centrale si esprimeva in più modi, ed anche 
su committenza di figure tra loro molto diverse. 
Tutte, però, interessate ad una risignificazione con-
cettuale, simbolica e funzionale nel processo di rin-
novamento ed ampliamento dei nuovi centri urbani 
dell’Italia centrale duecentesca. 

Note 
1  Saggio inedito. 
2  In altri momenti ne è stata ipotizzata almeno anche un’altra.
3  A. M. ROMANINI, Arnolfo di Cambio, Firenze 1980.
4  D. FRIEDMAN, J. GARDNER, M. HAINES (a cura di), Arnolfo’s Mo-
ment, Villa i Tatti, The Harvard University Center for Italian Re-
naissance Studies (Firenze, 26-27 maggio 2005), Firenze 2009.
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Bari 1981, p. 29. 
12  I Domenicani si insediano a partire dal 1234 quando il co-
mune acquista, in borgo San Pietro, un’area loro destinata. I 
Frati minori si insediano nel 1253 nel borgo di Santa Susanna. 
Negli anni successivi, compaiono in altri borghi della città gli 
Agostiniani, i Servi di Maria e i Carmelitani. Importanti, inoltre, 
in altri borghi o ai margini di quelli degli insediamenti maschili, 
le sedi degli ordini femminili: la loro numerosa presenza è un 
dato caratteristico della storia religiosa umbra del medioevo.
13  A. GROHMANN, op. cit., p. 35, riporta una Delibera del 1315 
nella quale si ingiunge di difendere 42 torri situate nella peri-
feria cittadina.
14  E. CARPENTIER, Orvieto à la fin du XIIIe siècle, ville et campagne 
dans le cadastre de 1292, Paris 1989. 
15  Già pubblicato negli Atti di un convegno sulle cattedrali me-
dievali, il testo Il Duomo di Orvieto: un “fuori scala” medievale è 
stato ripubblicato, con il medesimo titolo, in V. FRANCHETTI 
PARDO, Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età 
moderna,Milano 2001, pp. 155-172.
16  F. SZNURA, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, Firenze 
1975.

5  Del tema si sono occupati molti ed autorevolissimi studiosi 
con contributi ed approfondimenti che hanno suscitato di-
battiti e polemiche. Non è però qui possibile ricordarne il 
nome e l’opera. 
6  R. BRENTANO, Rome before Avignone. A social History of Thirte-
enth Century Rome, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990, p. 13.
7  A suo tempo ne era sta proposta la trasformazione in città 
giovannea: in simmetria concettuale con la città leonina.
8  La pianta di Roma delineata da Fra’ Paolino da Venezia nella 
sua Chronologia Magna e quella, più tarda, conservata presso la 
Biblioteca reale di Torino.
9  Dopo la sconfitta e condanna di Corradino di Svevia, Carlo 
d’Angiò ritorna ad essere senatore di Roma. Nei due decenni 
successivi i papi Niccolò III, Martino IV ed infine (dopo la breve 
parentesi di Celestino V), con maggiore vigore, Bonifacio VIII, 
sottopongono progressivamente le Arti cittadine (espressione 
del Comune) al controllo pontificio.
10  In proposito si veda A. DE SIMONE, G. MANDALÀ, L’imma-
gine araba di Roma. I geografi del Medioevo (secoli IX-XV), Bo-
logna 2002.
11  Da A. GROHMANN, Le città nella storia d’Italia. Perugia, Roma-
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 bene dirlo subito: anche con le specificazioni 
aggiuntive ora indicate, il titolo di questa con-
versazione, apparentemente chiaro, resta in-

vece in larga misura generico e richiede ulteriori 
precisazioni1. E ciò tanto per il soggetto “le città”, 
quanto, anche, per l’aggettivo “medievali”. Comincio 
da questa osservazione: qualunque sia la periodiz-
zazione prescelta, il “Medioevo” europeo (la sto-
riografia distingue infatti altri “medioevi”: asiatico, 
mesoamericano ecc. diversi da quello cui siamo so-
liti riferirci noi europei) è comunque un lasso di 
tempo assai lungo. È un “evo” che dura circa un mil-
lennio; durante il quale, inoltre, non tutta l’Europa 
ha sempre appartenuto all’orbita cristiana. Sia per-
ché in alcune sue parti e nei primi secoli medievali 
non era ancora “cristianizzata” (e ciò si verificava in 
buona parte nel centro e nord Europa), sia anche 
perché, in altre sue parti e durante altre epoche, si 
trovava ad essere “non più cristianizzata” (come si 
sa dal settimo-ottavo secolo, e con sviluppi che 

giungono in pieno secolo XV, l’Islam ha dominato 
su buona parte dell’Europa meridionale). 
Seconda osservazione: nei lunghi secoli medievali 
(ma del resto anche oggi), il concetto “città” con-
nota una forma insediativa dalle molte varianti: di-
mensionali, funzionali e ideologico-simboliche.  
Terza osservazione: a differenza di Costantinopoli e 
di altre città del più diretto dominio bizantino, di cui 
qui per brevità non mi occupo, lungo un arco di 
tempo di più secoli, cioè grosso modo dalla fine del V 
o dagli inizi del VI secolo fino all’incirca ai secoli X 
e XI, la maggior parte delle fiorenti città che ave-
vano caratterizzato l’assetto insediativo promosso 
dall’Impero romano nell’Europa occidentale, si tro-
vava in una crisi profonda. Crisi che delle città aveva 
azzerato quasi completamente la funzione ed i ruoli 
originari, aveva ridotto drasticamente il numero 
degli abitanti, la consistenza fisica dell’abitato e che, 
conseguentemente, aveva mutato profondamente 
l’aspetto e la forma di ciascuna di esse. 
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volta superato quelle importanti di un tempo, al-
cune altre erano addirittura scomparse, ed altre an-
cora, infine, erano di nuova formazione. Non è qui 
possibile fare elenchi. Accennerò a qualche esempio 
clamoroso ed emblematico: se Roma perdura nel 
tempo, e se in parte perdura Milano, che però sarà 
contrastata da Pavia anch’essa nel frattempo as-
surta a livelli di primaria importanza, invece Venezia, 
malgrado siano state ritrovate tracce di insedia-
menti di Età romana, è una città di nuova forma-
zione medievale. Nel nord Europa, continuano a 
svolgere un loro ruolo urbano alcune delle città 
dell’asse del Reno che erano state colonie romane; 
ma le città affacciate sul mare del Nord, erano in 
sostanza città di nuova formazione: con dinamismo 
di sviluppo che aveva raggiunto un rango continen-
tale. Nell’Isola britannica i centri di controllo mili-
tare fondati da Roma si trasformano in parte in sedi 
vescovili-abbaziali ed in parte assumono caratteri-
stiche configurative connesse con le vie del com-
mercio. Invece Londra presenta ben presto uno 
sviluppo accelerato che, superati ed in parte abban-
donati gli antichi assetti urbanistici, assume una fi-
sionomia tutta nuova. 
Se Firenze, Parigi e Londra erano state colonie pe-
riferiche dell’Impero romano, esse si affacciano al 
pieno medioevo con dinamismo ed autorità anche 
quanto all’ambito culturale ed artistico; e dal XIII 
secolo in avanti diventeranno addirittura le “metro-
poli” del Medioevo eurocristiano. Sull’Adriatico 
(tanto sulle coste italiane quanto su quelle dalmate) 
città un tempo romane subiscono una forte contra-
zione (fatta eccezione, e solo per un breve periodo, 
per Ravenna). Ma sul Tirreno, sia lungo la costa fran-
cese, sia lungo quelle della penisola italiana si svilup-

In quei secoli si precisa infatti l’inquietante feno-
meno della “città contratta”, o “città retratta”: vale 
a dire che l’abitato cittadino si restringe soltanto ad 
alcune piccole porzioni, o addirittura solo ad alcuni 
complessi edilizi, di quello che era stato l’abitato an-
tico. Per il resto, l’incolto e l’abbandono si insinuano 
nel tessuto urbanistico antico, sostituendosi ad esso 
e stravolgendone le caratteristiche. Un paesaggio 
urbano, questo, che si presenta anche in quei casi 
– per esempio proprio nel caso emblematico di 
Roma – nei quali tuttavia continuava ad essere per-
cepito, dell’antica città, il richiamo ed il prestigio del 
suo ruolo simbolico e, nella Roma medievale, con-
nesso soprattutto con la presenza del Pontefice. Per 
tutti questi motivi restringo dunque enormemente 
il campo di questa mia conversazione; limitandomi 
a tratteggiare soltanto le linee del panorama che 
offre il sistema delle “città medievali dell’Europa cri-
stiana” quando, superata la lunga crisi, si assiste ad 
una impetuosa e fiorente rinascita delle città. Farò 
riferimento all’arco cronologico che va dalla metà 
del secolo XI sino alle soglie dell’Età moderna; dun-
que, all’incirca, sino alla metà del secolo XV. È il pe-
riodo che, per quanto concerne le classificazioni di 
storia dell’architettura e di storia dell’arte, corri-
sponde al fiorire del romanico, al primo apparire del 
gotico, agli sviluppi impetuosi del gotico maturo e 
del tardo Gotico, ed anche al primo manifestarsi 
delle componenti rinascimentali. 
È anche bene dire subito che il quadro delle pre-
senze urbane che si precisa nell’Europa occidentale 
a partire dal secolo XI è molto diverso da quello 
dell’Età antica. Se alcune città importanti del mondo 
antico (poche) erano rimaste tali, altre, un tempo 
secondarie, avevano nel frattempo raggiunto e tal-
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pano abbastanza presto (XI-XII secolo) città dedite 
ad importanti scambi marittimi a largo raggio (al-
cune diverranno anche vere potenze economiche e 
marittime), mentre esse, in precedenza, avevano 
avuto praticamente soltanto un ruolo locale. 
Ed il quadro potrebbe continuare con numerosi 
esempi di rovesciamento di ruoli territoriali ri-
spetto all’Età antica. Ciò, in modo ancor più evi-
dente richiederebbe un’analisi anche delle città 
assoggettate all’Islam. Delle quali, però, per quanto 
detto in apertura, mi limito a sottolineare che esse, 
con situazione simmetricamente inversa rispetto 
alla condizione di crisi delle città cristiane d’occi-
dente, già dal secolo VIII e fino al secolo X ed oltre, 
presentavano sviluppi rigogliosi sia sotto l’aspetto 
socioeconomico, sia sotto quello culturale, sia 
anche sotto quello delle realizzazioni artistiche ed 
architettoniche. 
Ma, per tornare all’argomento di questa conversa-
zione, ciò che in ogni caso mi importa segnalare è 
che, in pratica, nell’Occidente europeo cristiano non 
vi è effettiva diretta continuità tra città antiche e 
città medievali. Perché anche quando il tessuto ur-
banistico antico appare essersi tramandato nel 
tempo (ma in genere si tratta solo di alcune por-
zioni di tale tessuto), tuttavia il suo uso medievale è 
comunque assai diverso da quello originario. Sui 
tracciati antichi e sugli stessi antichi complessi edilizi 
sopravvissuti (assai pochi: molti erano già divenuti 
ruderi od erano stati completamente distrutti) il 
passare dei secoli ha infatti impresso notevoli varia-
zioni. Se la “città di pietra” medievale può sembrare 
ripetere assetti, ma non aspetti, antichi, la “città vi-
vente” medievale è invece organismo assai diverso 
da quello originario. Il secolo IX è anche quello nel 

quale, in rapporto alle scelte carolinge, in Europa si 
impianta stabilmente il sistema feudale: di per sé in 
genere ostile alla città (ostili alla città erano stati 
anche i reami che in precedenza si erano affermati: 
per esempio i Merovingi in Francia). Ma va detto, ed 
è un dato da sottolineare, che nella Penisola italiana, 
durante i secoli della crisi urbana (dalla fine del V 
secolo fino ai secoli IX e X) il ruolo e la funzione di 
coordinamento territoriale delle città era stretta-
mente interconnesso con il ruolo sempre più inci-
sivo assunto dal vescovo che si insedia nelle città 
principali od in luoghi ad esse vicini (magari anche 
fortificandovisi autonomamente), spesso rivestendo 
anche funzioni feudali. Ed è importante sottolineare 
che il potere e l’influenza vescovile si esercitava non 
solo nel campo religioso (il che sarebbe ovvio), ma 
anche, e qui è la novità, nella sfera della giurisdizione 
civile, politica, giudiziaria. Cosicché, di tale speciale 
condizione, si sono giovati anche le dinastie caro-
lingia, ottoniana e, più tardi, perfino il sistema di po-
tere dei Normanni. In Italia, ben presto i vescovi si 
insediano e dominano nelle città (od in luoghi ad 
esse vicini). In questo modo, nella Penisola, la ripresa 
della funzione urbana (in alcuni casi anche a partire 
dal secolo X e, più in generale, agli inizi del secolo 
XI) appare spesso essere una diretta proiezione del-
l’azione vescovile. I vescovi (spesso anche conside-
rati santi patroni) diventano i “defensores” delle 
città sedi delle loro diocesi; stabiliscono rapporti 
dialettici (talvolta di accordo, talaltra di contrasto) 
con alcuni esponenti della nascente nuova società 
cittadina artigiano-mercantile cui negano o invece 
assicurano privilegi di varia natura; concedono, tal-
volta, i diritti di far mercato; restaurano o costrui-
scono alcuni palazzi e le mura cittadine; partecipano 
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vera, che quelle famiglie feudali trasportano, con-
centrandola appunto nello stretto spazio fisico cit-
tadino, la logica, fortemente conflittuale, dei loro 
insediamenti feudali extraurbani ed anche, in certa 
misura, la logica anch’essa spesso conflittuale, con il 
governo cittadino. In questo quadro le mura, che in 
genere, tra secolo XII ed inizi del XIII, rafforzate (tal-
volta anche parzialmente ampliate) e migliorate 
sotto il profilo delle tecniche difensive del tempo e 
nelle quali si aprono le porte (chiuse ogni sera e ria-
perte al mattino), le mura, dicevo, da un lato con-
notano lo spazio giuridico che individua e definisce 
la città, dall’altro condizionano i ritmi di vita della 
città e del territorio ad essa contiguo. 
È nata così quella città irta di torri e di mura che fa 
parte del più noto e consueto immaginario urbano 
medievale e che rendeva l’abitato cittadino un’entità 
insediativa del tutto differente dal contesto ambien-
tale entro cui esso si inscrive. Una città fatta di 
pochi e piccoli spazi aperti, con vie in genere strette 
e che, inoltre, essendosi ormai stabilmente affer-
mate le magistrature del governo cittadino, sia i con-
soli che reggevano la città (con turni di potere in 
genere semestrali), sia anche numerose altre con 
funzioni differenti (per esempio di genere corpora-
tivo, o  militaresco-difensivo, o di ordine pubblico 
ecc.), si andava talvolta anche dotando di edifici per 
le assemblee pubbliche (in Italia settentrionale sono 
i broletti, mentre in altre città ci si serviva di chiese 
di speciale capienza ed importanza civica). 
Ma che tipo di immagine era poi quella che si pre-
sentava all’interno delle mura? Una città ferrigna ed 
arcigna? Una città nella quale dominava la tinta mo-
nocromatica dei materiali delle strutture murarie? 
Una città, per così dire, mineralizzata e sempre 

(per esempio a Pisa) alle iniziative politiche e com-
merciali della città ecc. 
Ma torno al quadro generale. Tra fine XI e pieno XII 
secolo, in buona parte dell’Europa occidentale (so-
prattutto in Italia e Francia nelle loro rispettive parti 
centrosettentrionali) il movimento di sviluppo cit-
tadino ha portato alla formazione di società citta-
dine complesse e stratificate. Ne è proiezione anche 
il tessuto urbanistico e, più in generale, l’intero as-
setto edilizio di queste nuove città. Compaiono le 
alte torri promosse dagli esponenti delle famiglie 
feudali; anch’esse ora entrate, in vario modo ma 
sempre in funzione del controllo del potere, a far 
parte della nuova città. Ove, appunto con le loro 
torri (singole o facenti parti di un sistema) costruite 
in pietra o laterizio, e con il correlato processo di 
“privatizzazione” di spazi cittadini, tali potenti fami-
glie si insediano nei punti strategici e nevralgici: 
dando così luogo, proprio per le lotte di potere con 
altre famiglie ma anche per affermare il loro domi-
nio nell’ambito stesso del tessuto cittadino, ad un 
infittirsi di altissimi edifici vertiginosamente svettanti 
(trenta e più metri di altezza su una base di pochi 
metri quadrati) rispetto ad un costruito in genere 
realizzato con materiali deperibili e comunque ca-
ratterizzato da tipi edilizi di piccola dimensione, di 
limitata altezza (uno o due piani, raramente di più), 
ed addossati l’uno all’altro. 
La città di queste prime fasi comunali (poi podesta-
rili) diviene un aggregato assai fitto, costituito da una 
giustapposizione di singole porzioni del tessuto ur-
bano dominate da questo o quel gruppo di potenti 
e da altre porzioni e strutture, in ispecie le mura, di 
carattere pubblico, cioè civico. Si potrebbe dunque 
dire, con un’immagine un po’ retorica ma in fondo 
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uguale a sé stessa? Nient’affatto! Quanto noi oggi 
vediamo delle torri o delle strutture murarie di altri 
importanti edifici superstiti, e che ci porta a consi-
derare ostile e chiusa la città medievale, era, per così 
dire, soltanto il nocciolo duro e fisso di una scena 
urbana ed edilizia invece continuamente mutevole, 
assai colorata, rumorosa e piena di odori: talvolta 
gradevoli, più spesso sgradevoli. 
Perché, sia nei frequenti momenti delle lotte e delle 
vicende bellicose tra potenti e loro aventi causa, 
nelle torri ed in altri edifici si disponevano di norma, 
su più ripiani, impalcature mobili esterne, dunque 
proiettate sul tessuto cittadino, destinate a proteg-
gere gli abitatori della torre o ad attaccare da posi-
zione elevata i loro nemici. E perché, nei momenti 
od occasioni di festa, stoffe, tendaggi, fiaccole, festoni 
ecc. arricchivano e decoravano le pareti degli edifici 
principali. Inoltre, anche perché, nel quotidiano, il 
passaggio di persone e di animali, o i banchi delle 
merci e degli artigiani, ed altro ancora, vivacizzavano 
appunto l’intera scena urbana. Mentre il suono delle 
campane, diffuso dai campanili delle chiese, od anche 
dalla torre dell’edificio pubblico, ne ritmava la vita 
marcando le ore del lavoro e quelle della notte. In-
fine, anche perché la fitta presenza di edifici e com-
plessi chiesastici piccoli e grandi (comprese le sedi 
dei monasteri cittadini, quelle di cenobi di varia spe-
cificazione, ma soprattutto le chiese cattedrali con 
i corrispettivi complessi canonicali), che punteggia-
vano lo spazio cittadino durante le occasioni reli-
giose e processionali, vivacizzavano, a loro volta, 
l’immagine e gli spazi della città. Per quanto attiene 
alle attività ed occasioni dei mercati, queste, in ge-
nere, si svolgevano invece in grandi spazi contigui 
alle mura cittadine o addirittura esterni ad esse. 

Erano città che accoglievano poche migliaia di abi-
tanti. Per fare un esempio: si calcola che la gloriosa 
Pisa dei secoli XI e XII (sino ai primi del XIII), la Pisa 
che era divenuta una delle principali potenze comu-
nali e marittime del bacino tirrenico-mediterraneo, 
contava, all’incirca, solo 11.000 abitanti! Mentre Fi-
renze, Londra, Parigi, Milano presentavano già nu-
meri molto maggiori. 
Diverso è il caso di Palermo e di alcune altre città 
della Penisola iberica (per esempio Toledo); che, ri-
divenute cristiane, rispettivamente, in Sicilia con la 
presa di potere dei Normanni, nella Penisola iberica 
per effetto della cosiddetta “reconquista”, presenta-
vano un numero di abitanti elevatissimo per l’epoca 
in quanto conseguenza della precedente precoce 
fase di sviluppo dovuta alla dominazione musul-
mana. Per esempio, numerosi cronachisti, quelli 
arabi ed anche il Falcando, danno della città di Pa-
lermo, ed ancora fino al XII secolo, descrizioni en-
tusiastiche: traffici, movimento, lusso, moschee, 
palazzi, ne vivacizzavano l’immagine. E Federico II 
ne prolungherà, in parte, i fasti. Però il “trend” ge-
nerale mette in evidenza che mentre le città da 
sempre appartenenti alla sfera cristiana vedevano 
crescere il numero dei loro abitanti, al contrario le 
città già di area musulmana in genere si avviavano 
ad una fase di lento declino. 
Cito un altro esempio. Cordova, che sotto il domi-
nio musulmano era città fiorentissima ed assai po-
polosa – si calcola che già nel X secolo contasse 
circa 100.000 abitanti e che era sede di una corte 
e centro culturale di importanza europea – dovrà 
accettare il rovesciamento dei rapporti di rango e 
di popolazione a favore della città di Siviglia che, in 
ragione delle nuove ed opposte strategie territo-
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città delle nuove classi borghesi erano riuscite non 
solo a rendersi autonome quanto al loro governo 
cittadino, ma anche ad esercitare un vero e proprio 
dominio sui territori e sui centri minori circostanti. 
E quando, a loro volta, nelle città dei comuni italiani 
cominciano a configurarsi forme di potere che 
pochi decenni più avanti sfoceranno o in sistemi si-
gnorili oppure in altri sistemi che, nei fatti, tendono 
invece a far prevalere gli strati più elevati dei ceti 
mercantili finanziari (a Firenze detti Popolo Grasso) 
fino a configurarsi come vere e proprie oligarchie 
più o meno estese. 
Così i ceti dirigenti cittadini si interessano, come 
espressione di un preciso programma politico, tanto 
all’immagine della città, quanto alla qualità della vita 
che vi si deve svolgere. Antiche consuetudini e prin-
cipi di vita sociale trovano articolate formulazioni 
in appositi “statuti”, mentre le numerose e ripetute 
delibere degli Organi di governo dettano norme su 
molti aspetti della vita della città. Grande impor-
tanza viene ora riservata a ciò che oggi definiremmo 
estetica cittadina. 
Così, e non solo in Italia (anche se qui il fenomeno 
è più macroscopicamente evidente), si rettificano e 
raddrizzano i tracciati viari (lo stereotipo che vede 
il tessuto cittadino medievale come un aggregato 
avviluppato e contorto è del tutto erroneo ed 
estraneo ai principi dell’estetica cittadina dei secoli 
XIII e XIV), si dettano norme che riducono l’altezza 
delle torri, si prescrivono i criteri del corretto uso 
degli spazi pubblici, si indica come devono essere 
costruiti i portici che fiancheggiano le vie principali 
(a Bologna essi devono essere tanto alti da consen-
tire il passaggio di un uomo a cavallo), si indica dove 
e come debbano essere realizzati gli ambienti dove 

riali e politiche, era preferita dai nuovi dominatori. 
Anche se entrambe le città vedranno ridursi dra-
sticamente il numero dei loro abitanti. Agli inizi del 
XV secolo Cordova conterà 25.000 abitanti e Sivi-
glia, che sotto l’Islam contava circa 80.000 abitanti 
ed era dunque seconda rispetto a Cordova, ne con-
terà circa 35.000: dunque sorpassandone i valori di 
popolamento. 
Un cambiamento significativo nell’immagine e nella 
vita cittadina, dovuto a più cause concomitanti, si 
attua a partire dalla prima metà del Duecento circa; 
con effetti che si prolungano sino a tutto il XIV se-
colo. In questa fase la ripresa della vita cittadina si 
accompagna, in tutte le città principali, ad un fortis-
simo tasso di crescita demica. 
Verso la fine del Duecento alcune città di area fiam-
mingo-olandese e altre di area germanico-setten-
trionale e danese raggiungono i 30.000-50.000 
abitanti. Addirittura, alcune di esse – Parigi, Londra, 
Firenze, e qualche altra – raggiungono e superano i 
100.000 abitanti. Anche il quadro politico ed istitu-
zionale si presenta ora con nuovi connotati. Mentre 
nell’Europa occidentale e settentrionale si vanno 
precisando sistemi di potere quasi dinastici, nella Pe-
nisola italiana è in pieno svolgimento la lotta che 
contrappone Federico II di Svevia tanto al pontefice 
quanto ai comuni cittadini dell’Italia centrosetten-
trionale. Perché Federico impersonava un doppio 
potere: in quanto re di Sicilia dominava su tutto il 
“regnum”, cioè sull’Italia meridionale e la Sicilia, ter-
ritori sui quali il pontefice avanzava diritti di primato 
feudale; ed in quanto imperatore pretendeva di do-
minare tutto l’impero, cioè tutta l’Europa dell’area 
germanica e della Penisola italiana. Quando, invece, 
proprio in quell’area (al di fuori del “regnum”) le 
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si fa fuoco (cucine, forni, fornaci, fucine ecc.), si sel-
ciano le vie principali, si spostano dalle zone centrali 
le attività rumorose e moleste, si prescrivono criteri 
per evitare l’accumulo delle immondizie nei luoghi 
principali della città. Ed altrettanto importanti sono 
i principi che regolano sia la moralità pubblica (re-
gole precise sono emanate in rapporto all’adulterio, 
all’omosessualità, al divieto del gioco d’azzardo, allo 
spaccio dei vini, ai luoghi ove è consentita la prosti-
tuzione ecc.), sia la sicurezza dei cittadini, sia la cor-
rettezza dei commerci. 
Grande rilievo acquista la costanza del valore delle 
monete principali e quella della correttezza delle 
unità di misura. Apposite magistrature presiedono a 
questi compiti. 
Nel quadro degli abbellimenti dell’immagine cittadina 
giocano un ruolo essenziale la configurazione e l’ar-
redo delle piazze principali, ed anche i palazzi: in ispe-
cie quelli pubblici (si costruiscono ora i più bei 
palazzi comunali: ad esempio quello fiorentino di fine 
Duecento, cioè il famoso palazzo Vecchio) destinati 
alle assemblee dei consigli di governo e quelli delle 
principali magistrature e delle sedi delle strutture 
corporative (in genere si parla delle “Arti”). Ma un 
elemento del tutto nuovo contribuisce ulterior-
mente a mutare la fisionomia delle città dei secoli 
XIII e XIV. È l’insorgere degli Ordini mendicanti (so-
prattutto Domenicani e Francescani) con il loro ra-
pido diffondersi proprio nel tessuto vivo delle città. 
Gli Ordini mendicanti, da un lato, sono graditi ai cit-
tadini perché esprimono i nuovi risvolti della religio-
sità delle classi dirigenti e popolari, dall’altro lato 
interessano gli organismi politici ed amministrativi 
delle città perché, con il loro tipo di azione religiosa 
assolvono anche a varie funzioni di ordine sociale ed 

assistenziale (carità pubblica, funerali, assistenza ai 
malati ed ai condannati ecc.) e di ordine formativo 
(scolastico e artigianale) ed, inoltre, in certa misura, 
fungono da elementi di trasmissione delle scelte cul-
turali e politiche dei ceti dirigenti e (come diremmo 
oggi) da “ammortizzatori” dei contrasti e delle con-
trapposizioni tra classi cittadine.  
Va però anche detto che, soprattutto tra Domeni-
cani e Francescani sorgevano contrasti, e perfino 
vere e proprie risse, tanto sul piano della religiosità, 
quanto su quello dell’azione concreta e dei suoi lo-
gici risvolti economici. Così alle loro sedi vengono 
offerti aree e spazi ove i frati possono edificare i 
loro vasti complessi conventuali, spesso anche com-
prendenti gli ospedali, le loro chiese e organizzare 
ed aprire le loro piazze. Destinate, queste, tanto alle 
cerimonie religiose quanto, anche, alle occasioni di 
festività pubbliche che a quelle si accompagnavano. 
Mentre le famiglie dei ceti dirigenti assumono quasi 
di norma (il fenomeno è dinamicamente presente a 
partire dal primo Trecento), il patronato delle chiese 
degli Ordini mendicanti e ne finanziano in parte 
l’edificazione; in contropartita inserendovi le loro 
ricche ed affrescate cappelle gentilizie. 
Gli insediamenti degli Ordini mendicanti, venivano 
in genere concessi dai governi cittadini in aree pe-
riferiche rispetto al cuore del tessuto cittadino ed 
anche situate in zone distanti l’una dall’altra (o ad-
dirittura contrapposte l’una all’altra) per tener 
conto del “bacino di utenza” rispettivamente asse-
gnato dai governi cittadini a ciascuno degli Ordini. 
Dall’insieme di queste condizioni, la presenza degli 
Ordini mendicanti appare come elemento genetico 
di nuovi poli urbani che si situano in prossimità o 
talvolta all’esterno delle cerchie murarie esistenti. 
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quelle del “regnum”) prima che altrove vette eleva-
tissime, è però altrettanto vero che ai medesimi 
vertici di coscienza giungono, nel XIV secolo, tutti 
gli esponenti delle varie città europee: si può spesso, 
infatti, constatare una certa sintonia di comporta-
menti, quanto a taluni aspetti del vivere cittadino, 
dell’organizzazione urbanistica, dell’igiene e sicu-
rezza e moralità pubblica, dell’esercizio della giusti-
zia in luoghi pubblici, tra città italiane e città di altre 
zone europee. Ciò si deduce, per esempio, ed an-
cora una volta, dalle vivacissime descrizioni lettera-
rie o figurative, anche di città non italiane. Sono 
vivacissime quelle della vita che si svolgeva a Parigi 
ed in molte delle città principali dell’area francese, 
a Londra, dove per esempio è in piena attuazione 
un preciso sistema di smaltimento dei rifiuti, nelle 
città delle varie leghe anseatiche del Nord, nelle 
città dell’area imperiale centroeuropea, e via di se-
guito. Non posso però chiudere questa brevissima 
rassegna della realtà del vissuto delle città medievali 
dell’Europa cristiana occidentale, se non accenno ad 
un altro fenomeno della massima importanza: quello 
del rapporto tra le città ed il sistema delle università 
medievali che in esse erano insediate.  
Tutto nasce dai principi di autonomia che al sistema 
universitario, cioè ai docenti ed agli studenti ed alle 
loro organizzazioni, era stato assicurato e garantito 
da un editto di Federico Barbarossa. Per effetto del 
quale, docenti e studenti godevano di certi gradi di 
autonomia giudiziaria ed anche politica. Avevano in-
fatti diritto a propri organi di giudizio anche per 
molti aspetti della stessa vita quotidiana, erano 
esenti da certi tipi di imposizione fiscale, erano or-
ganizzati da figure di controllo (i rettori) che si po-
nevano come figura intermedia tra governo 

Di conseguenza, e tenuto conto anche del già ricor-
dato forte incremento demico, ai governi cittadini 
si pone l’imperativo di dar corso alla costruzione di 
nuovi circuiti murari. Le città acquisiscono così una 
nuova forma mentre, in molti casi si dà anche corso 
ad un rimaneggiamento o addirittura alla nuova co-
struzione delle cattedrali. E dunque tutto il tessuto 
edilizio, sia quello che era espressione dei sistemi 
abitativi dei potenti, sia quello minore e diffuso, va 
ora trasformandosi: anche in rapporto al fatto che 
si era andato diffondendo l’uso di sistemi e materiali 
costruttivi destinati a durare nel tempo. Per dirla in 
altro modo, il diffondersi del linguaggio e della sin-
tassi dell’architettura “gotica” introduce nuove im-
magini e nuove tipologie edilizie. 
Le città italiane assumono così quell’interessante 
aspetto di varietà di spazi e forme entro un conte-
sto urbanistico che è però dotato di forte unità di 
immagine. E di ciò sono perfettamente coscienti i 
vari cronachisti (Ricordano Malispini e poi i Villani 
per Firenze, Bonvesin della Riva per Milano ecc.) 
che lodano i pregi delle loro città: ne nasce addirit-
tura una sorta di nuovo genere letterario, che è 
fonte preziosissima di informazioni per la cono-
scenza storica della realtà di tali città. E di ciò sono 
altrettanto ben coscienti i vari illustratori (di codici, 
di superfici murarie, di tavole pittoriche ecc.) che, 
ancora un po’ più avanti nel tempo, rappresente-
ranno in modo sintetico e simbolico, ma fondamen-
talmente veritiero (anche se non “verista”), l’aspetto 
d’insieme, o di talune parti, delle loro città. È inte-
ressante constatare che se la cultura urbana, anzi 
direi la coscienza razionale di esprimere una vera e 
propria cultura urbana, raggiunge in Italia (e non 
solo nelle città comunali e signorili, ma anche in 
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cittadino ed università. Così le università acquisi-
rono, nel quadro sociale del medioevo europeo ed 
in quello delle città del tempo, un posto sempre più 
importante ed una “visibilità” sempre maggiore. 
Dunque, soprattutto in ordine al fatto che nelle uni-
versità si formavano i quadri del funzionariato più 
elevato, la creazione di una università – ed a maggior 
ragione se “studium generale” – attirò ben presto l’at-
tenzione dei centri e modi di esercizio del potere e 
ne divenne di fatto proiezione dei rispettivi interessi 
e scelte strategiche. In primo luogo, quanto al set-
tore degli studi giuridici. 
Da un lato, perché i principi di diritto generale ela-
borati dai dottori di uno studium potevano dar so-
stegno, caso per caso ed a seconda di quale figura 
aveva promosso la creazione dello studium, alla fitta 
e sempre mutevole dialettica dell’azione di potere 
dell’impero, delle varie corti, e dei governi delle 
città; dialettica che era infatti caratterizzata da sem-
pre mutevoli condizioni ed alleanze. 
Dall’altro lato, perché i principi di diritto pubblico 
e privato fornivano la base alla formulazione delle 
norme dei vari statuti che regolavano la vita citta-
dina. In secondo luogo, quanto ai temi e principi di 
ordine religioso-culturale elaborati nelle apposite 
sedi degli studi di filosofia e teologia. Con riflessi 
che si estendevano anche alle tematiche ed ai pro-
blemi delle scienze fisiche del tempo. Settori, en-
trambi, che interessavano la Chiesa del tempo in 
funzione dell’influenza che essa pretendeva di avere 
su più campi della vita e della società dell’epoca. 
Come è stato detto più volte, e da storici di pur dif-
ferente impianto ideologico, l’Europa medievale era 
comunque permeata dei valori del sistema religioso 
cristiano. Con una felice e famosa definizione la vita 

dei secoli medievali era infatti fortemente ritmata 
sul “tempo della Chiesa” oltrechè sul “tempo del 
mercante”. 
In che senso, considerati questi aspetti e tenuto 
conto che le università venivano promosse o dal-
l’Impero, o dalle corti, o dalle città, le università in-
fluivano sulle città medievali dell’Occidente 
europeo? E perché nei confronti dell’insediamento 
di uno “studium”, specialmente se “generale” (nel 
quale erano cioè presenti tutti i settori disciplinari), 
le società ed i governi delle città talora ne favorivano 
l’insediamento, talaltra, invece, ne contrastavano la 
presenza in quanto avvertita come corpo estraneo? 
Il tema deve essere analizzato a partire da due dif-
ferenti punti di vista, peraltro in parte tra loro in-
terconnessi. L’uno, come già detto, relativo alle 
componenti di ordine politico-culturale; l’altro, in-
vece, e fin qui non ne avevo parlato, riferito sia agli 
aspetti del costume e del comportamento sociale, 
sia ad interessi di ordine economico. 
Per quanto concerne il punto di vista politico-cul-
turale si deve tener conto che l’epoca (seconda 
metà del secolo XII) nella quale il Barbarossa aveva 
dettato i principi di autonomia del mondo univer-
sitario e fissato i privilegi riservati a docenti e stu-
denti, è assai diversa dall’epoca (la metà del secolo 
XIII e poi il secolo XIV) nella quale il sistema delle 
università si era diffuso in tutti i principali centri cit-
tadini dell’Europa cristiana occidentale. 
Perché, proprio in quell’arco cronologico, si era 
anche profondamente immutato tanto il sistema di 
potere imperiale-feudale o della “corona”, laddove 
(in genere nell’Europa centrosettentrionale e nel-
l’Isola britannica, ma anche nell’ambito del sistema 
papale e nel “regnum” dell’Italia meridionale e sici-
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il luogo ove l’università si insedia sia in diretta con-
tiguità con il polo centrale del tessuto cittadino. 
Promossa dalla città, l’università bolognese era con-
siderata espressione e parte integrante della città 
e dei suoi organi di governo. 
Ma, per passare ad un altro esempio altrettanto il-
lustre, tale non era il caso dell’università di Parigi.  
Insediata fin dall’origine sulla “rive gauche” della 
Senna, cioè in area periferica rispetto al cuore pul-
sante della società mercantile insediata invece sulla 
“rive droite”, l’università parigina, ove affluivano stu-
denti e docenti di più nazionalità, era guardata con 
ostilità dai governi cittadini. 
Perché i cittadini, gelosi dei loro interessi commer-
ciali e politici, si opponevano al potere del re men-
tre l’insieme del corpo universitario aveva 
atteggiamenti diversi. Per esempio, nella continua 
contrapposizione della città, cioè dei ceti borghesi 
e dei loro organi rappresentativi, con Filippo il Bello, 
ed in particolare anche in occasione delle lotte con-
nesse con le vicende del pontificato e l’avvicendarsi 
di papi ed antipapi, l’università si era schierata su 
posizioni che non corrispondevano alle scelte della 
città, dando luogo a tumulti di vario ordine ed im-
portanza. Ma vi erano casi come quello dell’univer-
sità di Napoli fondata da Federico II o quello, più 
tardo, dell’università di Praga fondata dall’impera-
tore Carlo. Sono casi nei quali le città non avevano 
sufficiente autonomia di governo per contrastare le 
scelte imperiali; e nei quali, dunque, l’insediamento 
universitario si poneva come ulteriore forma di 
presenza delle scelte sovrane (magari in rapporto 
a situazioni volta a volta diverse che qui non è pos-
sibile sottolineare) che la città si mostrava disposta 
ad accogliere, pur avvertendone l’estraneità. Ed ora 

liana) appunto si erano affermati regni a struttura 
monarchica, quanto anche, e soprattutto, l’impor-
tanza economica e politica delle città; le quali, dopo 
il XIII secolo, esercitavano forme di dominio estese 
ad ambiti territoriali anche piuttosto vasti e di di-
mensione del tutto confrontabile con quelli su cui 
le singole “corone” esercitavano o pretendevano di 
esercitare il loro potere. 
Così l’università, nel suo concreto insediarsi nelle 
singole città, figura come elemento “terzo” nella 
sempre mobile contesa tra le istanze dei poteri di 
sovranità di ciascuna di quelle realtà politico-ideo-
logico-territoriali. E, appunto quale elemento 
“terzo”, essa da un lato giocava un ruolo autonomo, 
dall’altro veniva tirata a parteggiare per l’una o l’al-
tra di quelle forme di potere: ottenendone, o ve-
dendosi negati, ulteriori privilegi di varia natura. I 
professori avevano infatti una potente arma di ri-
catto: la cosiddetta “secessione”. Termine che indica 
il fatto che essi decidevano di lasciare la sede ori-
ginaria per andare ad insegnare in altra città, ivi 
dando luogo ad un nuovo studium talvolta rivale di 
quello precedente. Porto qualche esempio. 
A Bologna, sede di una tra le più antiche università 
europee, i “dottori” dello studium sono considerati 
un corpo ufficiale della vita della città. Alla quale, ab-
bastanza presto, vennero obbligati a giurare fedeltà: 
anche se poi, con tipici “distinguo”, essi si procla-
mavano di parte imperiale. Così, malgrado i giura-
menti, vi furono “secessioni” anche da Bologna. I 
dottori partecipavano comunque alle ritualità pub-
bliche, indossando lussuosi abiti speciali e riceve-
vano dagli organi della città stipendi tanto più 
elevati quanto più prestigiosa era la figura del do-
cente. Ed è dunque assai significativo che a Bologna 
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passo ad illustrare con qualche esempio il secondo 
degli aspetti del rapporto tra città ed università: 
quello relativo alle tematiche del comportamento 
e del costume sociale e quello dell’indotto econo-
mico. Indotto che era assai importante. Per ricor-
darne alcuni aspetti: dal punto di vista edilizio 
parlare di università significa infatti parlare di aule 
per l’insegnamento, di residenze per docenti e stu-
denti, nonché, e nel Medioevo non era certo un 
dato secondario, di attività (copisti, legatori, minia-
turisti ecc.) connesse con l’uso dei libri (allora 
merce assai costosa e preziosa: tra gli obblighi dei 
dottori bolognesi vi era per esempio quello di non 
portare fuori Bologna i testi di insegnamento). Per 
tratteggiare alcuni aspetti di questo ordine di rap-
porti tra città ed università comincio dal caso di Pa-
rigi. Se, come racconta e documenta un cronachista 
del tempo (Jean de Jandun) la scena urbana della 
“rive gauche” di Parigi era positivamente vivacizzata 
da più e coloratissime componenti, ivi compresi 
aspetti di mercato, la presenza di botteghe di copisti 
e miniatori di alto livello (ne parla anche Dante), 
tuttavia gli studenti, agli occhi dei cittadini parigini, 
apparivano sempre come elementi di disturbo so-
ciale. Bacco e Venere (il tabacco ancora non c’era!), 
nonché gli schiamazzi, erano gli aspetti che i buoni 
borghesi della “rive droite” non sopportavano. Così 
gli organi della città decideranno di controllare l’ac-
cesso alla città degli universitari costruendo un 
complesso fortificato (lo Châtelet) sul ponte che 
appunto collegava l’università alla città. 
Ed analogo appare, almeno in una prima fase, il rap-
porto tra cittadini borghesi ed universitari delle due 
principali università inglesi, Oxford e Cambridge. 
Città che erano state scelte dalla corona appunto 

come sedi di università contro le iniziali volontà 
della città. Anche in queste città i buoni borghesi 
erano ostili alla presenza degli universitari perché 
pensavano che essi fossero di ostacolo ai loro inte-
ressi commerciali; ed anche perché, come al solito, 
considerati elementi turbativi della quieta vita dei 
cittadini. Così questi cercavano una sorta di com-
pensazione economica tentando di sfruttare gli uni-
versitari (in particolare gli studenti) con 
l’imposizione di alti fitti per l’uso delle residenze che 
erano loro offerte. 
Ma in seguito il quadro cambierà: dopo la metà del 
Trecento ed ancor più nei primi decenni del XV se-
colo, quando l’economia di entrambe le città attra-
verserà una crisi economica gravissima dovuta a più 
cause endogene ed esterne, la presenza del sistema 
universitario, e l’indotto economico anche di ordine 
edilizio che esso produceva, sarà la principale via di 
uscita che si offrirà ai cittadini. 
Ne conseguì la progressiva sostituzione della pree-
sistente edilizia abitativa con residenze e complessi 
di aule universitarie: anche su iniziativa della corte 
reale, nelle due città verranno creati, tra l’altro, i fa-
mosi “colleges” che tuttora ne caratterizzano l’im-
pianto urbanistico. Ovviamente potrei continuare ad 
enumerare esempi. Ma mi limiterò a questa ultima 
osservazione. Il quadro che, nel loro insieme, le città 
dell’Occidente cristiano europeo offrono allo stu-
dioso di storia urbana non è certo quello di insedia-
menti e società nei quali, come una certa superata 
opinione pubblica ed anche una certa letteratura ro-
mantica o romanzesca hanno invece talvolta propo-
sto, prevalesse l’incertezza, la casualità, la mancanza 
di razionalità e chiarezza di intenti e comportamenti. 
Al contrario tali città, e la cultura urbana da loro ela-

79 

Le città medievali dell’Europa cristiana d’Occidente



dei problemi delle nostre città: almeno di quelle le 
cui dimensioni fisiche e di numerosità di abitanti ab-
biano ancora con quelle del pieno e tardo Medioevo 
taluni gradi di confrontabilità. 

Note 
1  Saggio inedito. 

borata, così come le provvidenze urbanistiche e di 
regolamentazione edilizia, sociale e civica, che ne 
erano agile e sempre aggiornato strumento, hanno 
raggiunto ed espresso valori assai elevati. Tali, arrive-
rei a dire, da proporsi addirittura come possibili pa-
rametri di riferimento per la valutazione e la 
formulazione di proposte capaci di risolvere alcuni 
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remessa 
L’argomento si presta ad essere trattato se-
condo due diversi “livelli” di analisi, peraltro tra 

loro in certa misura correlati: quello di scala urbani-
stico-territoriale, e quello di scala edilizio-architet-
tonica1. Nel primo caso si analizzano i modi e le 
entità delle eventuali modificazioni d’insieme, relative 
cioè alle infrastrutture di servizio ed anche al rango 
territoriale, delle “città portuali” durante tutto il pe-
riodo delle principali Crociate. 
Così prendendo in esame se, ed in quale misura, il 
fenomeno crociato in quanto tale abbia mutato la na-
tura ed il rango territoriale che le città portuali, se 
preesistenti, avevano già avuto in precedenza, o che, 
se di nuova fondazione, hanno assunto appunto in 
funzione delle nuove realtà crociate. 
Nel secondo caso si evidenziano e valutano gli effetti 
indotti dal fenomeno crociato sulla costruzione o 
modificazione di speciali edifici (in genere ospedali, 
chiese, edifici sepolcrali, santuari ecc.) di ciascuna 

delle città portuali. Si cerca cioè di mettere in evi-
denza in che momento, in che misura, in quali loca-
lizzazioni, con quali caratteristiche (funzionali, 
dimensionali, ma anche di ordine formale e simbo-
lico) quelle opere siano state realizzate in tali città 
da parte di enti, istituzioni, centri di potere. Ma te-
nendo anche conto che, durante i secoli che più in-
teressano il fenomeno crociato, nelle città portuali 
meridionali si sono anche avute importanti variazioni 
e contaminazioni tra modelli culturali diversi. Sia 
quelli localmente preesistenti alla conquista del po-
tere da parte, rispettivamente, delle corti normanna 
e sveva e di quelle che a queste sono succedute; sia 
quelli d’importazione da più aree europee e non eu-
ropee, sia inoltre quelli che dipendono dal processo, 
che coinvolge l’intero ambito europeo e che riguar-
dano il trapasso dalla cultura architettonica “roma-
nica” a quella “gotica”. E certo tanto in Puglia che in 
Sicilia “segnali architettonici”2 di queste contamina-
zioni, così come d’influssi di molteplice provenienza, 
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politico del tempo. Così il fenomeno crociato, per ri-
manere nell’immagine, può essere considerato come 
un susseguirsi di “colpi di vento” prodotti su quelle 
“onde” dalle contingenze dell’improvviso accendersi 
di moti di religiosità. Con indotti di varia natura: in 
consonanza, o non consonanza, di tali moti con stra-
tegie (politiche, economiche, territoriali) di ampio re-
spiro. Dissensi, in materia di scelte concrete e di 
obiettivi da perseguire, hanno più volte diviso e per-
sino contrapposto i capi cristiani delle varie Crociate. 
Ma altri dissensi si sono avuti anche sul terreno della 
religiosità, che delle Crociate era il tema di fondo. 
Per quanto si riferisce alla seconda Crociata, ne è, ad 
esempio, un tratto illuminante e paradigmatico il di-
verso atteggiamento che, in riferimento ad essa, 
hanno tenuto rispettivamente l’abate Suger e Ber-
nardo di Chiaravalle. Il primo, preoccupato dell’inci-
denza politica della prevista Crociata, e dunque in 
parte titubante, il secondo invece interessato ad esal-
tarne senza remore la componente salvifica: fino a 
propugnare l’ardito criterio del “malicidio”. Ma per 
tornare al più generale tema dei flussi che hanno in-
teressato le città portuali meridionali durante il lungo 
periodo delle prime Crociate, mi sembra utile sot-
tolineare un’ovvietà: che cioè il moto dei pellegri-
naggi verso Oriente si era avviato ben prima dei due 
concili di Piacenza e di Clermont che segnano l’avvio 
del moto crociato. 
Seconda considerazione. Nella dinamica d’insieme, per 
quanto complessa, variegata e talvolta persino con-
traddittoria essa risulti, il fenomeno “crociata” pre-
senta una sua molto generale unità di fondo: il 
muoversi verso le aree mediorientali del bacino me-
diterraneo tanto di gruppi di popolazioni dell’Occi-
dente europeo mediante la costituzione di eserciti e 

arabizzante, mediorientale, nordoccidentale, locali-
stica, connessi tanto ai pellegrinaggi quanto ai rap-
porti con le Crociate, se ne individuano in più casi 
ed in più esempi. 
Basti qui elencarne alcuni più significativi: il sistema 
delle abbazie volute dai regnanti normanni, vari in-
terventi architettonici siciliani dovuti ai re ed ai 
grandi funzionari politici e militari normanni; sempre 
in Sicilia, le chiese messinesi di S. Giovanni degli Ale-
manni e la cosiddetta Annunziata dei Catalani, che 
fanno riferimento a flussi di stranieri; la tomba di 
Boemondo a Canosa; i numerosi interventi di Tan-
credi; più tardi, la grande rete di fortificazioni militari 
federiciane, da porsi in rapporto tanto con i castelli 
militari nordafricani o di Terrasanta, quanto anche 
con l’edilizia castellare di Filippo II Augusto in Francia. 
Ed ancora: l’ospedale dei Templari a Trani, il San Gio-
vanni al Sepolcro e S. Maria del Casale a Brindisi, 
l’ospedale dei Crociati a Molfetta, a Barletta la chiesa 
del Santo Sepolcro con annesso ospedale dei Pelle-
grini, e così via. Poiché, però, questo secondo livello 
di analisi sarà oggetto di altre relazioni, mi limiterò 
qui a considerarne di sfuggita, e soltanto quando ciò 
risulta utile, quegli aspetti di ordine generale che at-
tengono al quadro d’insieme, cioè al livello di analisi 
di scala urbanistico-territoriale. 
 
Considerazioni generali 
Prima considerazione. Il fenomeno crociato mi sembra 
possa essere paragonato all’improvviso e plurimo in-
cresparsi, e ribattersi su sé stessa, dell’onda lunga, sia 
del movimento dei pellegrinaggi, sia del più generale 
movimento di Ostpolitik che caratterizzava prima e 
durante il periodo crociato l’azione di centri urbani 
comunali o di altre forme di potere istituzionale e 
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di flotte, quanto di singoli potenti (regnanti, alti feu-
datari, cavalieri ecc.) che si sono posti al comando di 
quegli eserciti e di quelle flotte. E senza che, sotto 
questo profilo, vi sia al fondo gran differenza se le 
aree di volta in volta prese di mira risultino essere 
state quelle della Terrasanta (comunque centro to-
pico e focale di ogni Crociata) od altre già soggette 
all’impero bizantino, o la stessa città di Costantino-
poli o, come anche accadrà in altre circostanze, l’am-
bito egiziano e persino talune aree europee. 
L’iniziale spinta religiosa dei cristiani “occidentali” si 
è infatti ben presto mescolata ad altre intenzioni e 
prospettive. Rispetto alle quali, al fondo, l’Islam, 
l’Oriente “greco” o il mondo slavo, venivano perce-
piti come alcunché di diverso dall’Occidente euro-
peo. Dunque, come qualcosa da conquistare: anche 
nel senso della rivalsa alla dominazione dei mari (e 
dei connessi scali e mercati) che soprattutto l’IsIam 
e l’Impero bizantino avevano sino ad allora entrambi 
conflittualmente esercitato. È dunque possibile guar-
dare all’effetto prodotto dalle Crociate sulle città 
portuali meridionali italiane, e sui loro rispettivi ter-
ritori di proiezione, come “derivata” (uso il termine 
nel suo significato scientifico-matematico) della più 
generale curva variabile costituita dalla spinta espan-
siva dell’Occidente? 
Quanto all’argomento assegnatomi, chiarisco subito 
che intendo qui considerare “città portuali” soltanto 
quelle nelle quali il porto era un dato ed un elemento 
permanente: quelle città quindi il cui porto, all’epoca 
delle prime Crociate, era dotato, in genere da tempo, 
sia di notevoli e speciali infrastrutture edilizie di sup-
porto, sia di privilegi di ordine economico, giuridico, 
fiscale e così via. Non dunque, genericamente, ogni 
centro affacciato sul mare e funzionante magari sol-

tanto da semplice approdo. Secondo questa defini-
zione di “città portuale”, i pur differenti aspetti che 
presenta ciascuna delle città sotto le diverse forme 
di governo, mi sembra si debbano cogliere piuttosto 
in rapporto alla coppia dialettica porto-città, o a quella 
città-potere centrale (quando questo non coincide con 
la stessa città), che non in relazione a quanto di in-
novativo le Crociate abbiano potuto indurre in cia-
scuna di esse. Insomma, salvo specifiche eccezioni 
che segnalerò più avanti, le variazioni innovative mi 
sembrano essere state piuttosto di ordine “quanti-
tativo” che “qualitativo”. 
Nel senso che altri flussi, e specialmente quelli legati 
al commercio ed ai pellegrinaggi (questi ultimi pos-
sono essere considerati in parte consonanti con 
quelli dei crociati), avevano già per loro conto in-
dotto novità nei tessuti urbani preesistenti. 
Mi riferisco, com’è ovvio, agli xenodochia, agli ospedali, 
ai sistemi di magazzinaggio di derrate, che erano stati 
realizzati all’esterno ed all’interno delle città portuali 
meridionali anche prima della presenza dei crociati. 
I quali si sono quindi in genere “serviti” delle infra-
strutture portuali ed assistenziali già esistenti, even-
tualmente provocandone un ampliamento e 
potenziamento funzionale. 
Osservazione, questa, già avanzata da Illuminato Peri3. 
Infatti se anche in Età moderna la celebre frase di 
Napoleone «l’intendance suivra» appariva alla cultura 
militare del tempo una vera e propria eresia (si con-
siderava impossibile muovere le truppe senza una 
preventiva organizzazione di adeguate infrastrutture 
di accoglienza e di sostegno), tanto più doveva appa-
rire impossibile muovere eserciti e flotte verso luo-
ghi non adeguatamente attrezzati in un’età nella 
quale le comunicazioni, seppure frequenti e ben or-

83 

Le città portuali meridionali e le Crociate



Gibilterra toccavano porti e scali comunque diversi 
da quelli delle coste di Puglia. Dunque, non tutti i 
flussi crociati che hanno seguito quelle linee di per-
corso hanno interferito con la dinamica dei porti pu-
gliesi. Questa osservazione ne sottende altre due. 
Quanti, di volta in volta, e di crociata in crociata, 
erano gli effettivi degli eserciti e delle flotte che 
hanno sostato più o meno a lungo nelle città portuali 
meridionali? E quanto ha potuto incidere quella sosta 
nel processo di modifica degli assetti di ognuna delle 
città portuali interessate da quell’evento? Non ho 
dati concreti per rispondere a questi interrogativi. In 
mancanza di elementi certi posso tuttavia tentare 
una risposta schematica (che è piuttosto un invito 
ad attivare altre ricerche). A proposito della prima 
Crociata sono state proposte a lungo cifre dell’or-
dine delle centinaia di migliaia di persone. Ma ora 
vanno prevalendo più realistiche e probabili stime 
dell’ordine di alcune decine di migliaia. Consistenza 
numerica, per quel tempo, non certo esigua, ma che 
ripropone tutta la questione in termini più control-
labili: anche perché, come detto, questi numeri si ri-
feriscono all’intero movimento della Crociata. 
Comunque, va considerato significativo non tanto il 
valore numerico assoluto delle persone coinvolte 
nelle varie Crociate, quanto invece il valore relativo 
che tali numeri assumono in rapporto alla consistenza 
numerica delle popolazioni delle città di riferimento. 
Ne consegue che il numero complessivo di crociati 
realmente presenti in ciascuno dei centri portuali, 
quindi l’effetto che la presenza dei crociati può aver 
indotto in ciascuno di essi, dev’essere proposto in una 
prospettiva di ricerca sinora, a quanto mi risulta, non 
seguita. M’incammino dunque avventurosamente, ed 
induttivamente, su questa linea di ricerca. 

ganizzate, richiedevano comunque tempi assai più 
lunghi di quelli necessari in Età napoleonica. 
 
Le città portuali pugliesi 
L’inizio dell’età delle Crociate corrisponde, in Puglia, 
alla prima fase della presa di potere dei Normanni: 
che si sostituiscono all’Impero bizantino. Quali erano 
le condizioni delle città pugliesi nel periodo che pre-
cede quelle vicende o durante il quale prendono 
avvio? Alla prima metà del secolo XI, secondo quanto 
documenta Giosuè Musca, Bari era una città in forte 
sviluppo4. Barletta, stima Loffredo, era in fase espan-
siva tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo. Inoltre, 
osservando gli schemi delle reti di collegamento tra 
vari centri e località delineati da Giovanni Fuzio5, ri-
sulta che sotto il dominio bizantino tutto il territorio 
costiero pugliese, da Otranto e Gallipoli fino a Trani 
e Barletta, si era già costituito come un vero e coor-
dinato sistema di centri di terra e di scali marittimi. 
d anche se questi, nell’accezione che qui seguo, non 
erano tutti definibili come “città portuali”, è però evi-
dente che tale sistema territoriale ha perdurato a 
lungo. Si hanno infatti notizie che a quanti si recavano 
in Terrasanta erano possibili più opzioni in merito ai 
porti d’imbarco: Bari, Barletta, Siponto (sin quando il 
porto potè funzionare), Trani, Otranto, Monopoli6. 
Ma gli itinerari delle Crociate non hanno tutti seguito 
le rotte marittime che coinvolgevano i centri portuali 
pugliesi, né, più in generale, quelli dell’Italia peninsu-
lare meridionale o insulare. 
Alternativi a quelle rotte erano sia il percorso di 
terra che scendeva lungo le direttrici dalmatico-slave, 
sia rotte marittime che pur utilizzando scali della 
costa adriatica non toccavano le coste pugliesi, sia 
altri itinerari marittimi che traversando lo stretto di 
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Anche se la consistenza numerica degli abitanti dei 
centri portuali pugliesi dei secoli XI e XII non è stata 
sinora stabilita, è possibile in taluni casi ricorrere a 
stime di ordine parametrico. A Molfetta è documen-
tabile un ospedale dei crociati a partire dal 1095. È 
dunque evidente che il flusso crociato era allora una 
presenza continuativa nella dinamica della vita di quel 
centro. A Barletta un altro ospedale è collegato alla 
chiesa del Santo Sepolcro. La data di origine della 
chiesa è oggetto di discussione. E però documenta-
bile che, a partire dal secolo XII, esisteva una chiesa 
che può identificarsi con quella attuale: anche se que-
sta, nella sua veste definitiva, va riferita ad una più 
tarda fase (duecentesca) di realizzazione. Ma la chiesa 
del XII secolo fu sì costruita da monaci gerosolimi-
tani, ma questi non possono essere confusi con quelli 
dell’Ordine cavalleresco che prese lo stesso nome. 
Pertanto, credo di poter concludere, la chiesa e l’an-
nesso ospedale vanno preferibilmente riferiti al 
flusso dei pellegrinaggi piuttosto che a quello delle 
Crociate in senso stretto. Anche se poi queste 
avranno, forse indirettamente, influito a produrre nel 
complesso edilizio barlettano ulteriori ampliamenti 
e processi di sviluppo: per lo meno sotto il profilo 
dell’accertata conseguenza del riflusso in area pu-
gliese di quanti furono costretti ad abbandonare la 
Terrasanta dopo la caduta di Gerusalemme7. 
Per quanto attiene ai centri di Bari e Trani, è signifi-
cativo il confronto, più volte proposto, tra l’orgo-
gliosa decisione dei baresi di crearsi un santo 
patrono “rubandolo” all’Oriente, e quella più limitata 
dei tranesi che si sono prescelti un santo “pelle-
grino”; la cui “santità”, prima misconosciuta, si sa-
rebbe manifestata soltanto e proprio nella loro città. 
Elementi indiretti, dunque, quelli relativi alle due città 

ora ricordate, ma non privi di indicazioni interessanti. 
Nella seconda metà del secolo XI, ma prima della 
prima Crociata, sia Trani che Bari avevano già rag-
giunto un notevole sviluppo, ed anzi i loro ceti diri-
genti avevano già preso perfettamente coscienza sia 
della propria identità politica e culturale (religiosa), 
sia anche del rango territoriale cui erano pervenute 
le loro rispettive città portuali. Più orgogliosamente 
consci di loro stessi e del ruolo non soltanto locale 
della loro città i baresi, più legati a tradizioni di rango 
civico ed urbano i tranesi. Nel prosieguo della domi-
nazione normanna saranno i porti di Monopoli e di 
Mola (ma l’importanza della seconda era soprattutto 
legata alla pesca) a ricevere consistenti vantaggi tanto 
dai traffici commerciali quanto da quelli connessi alle 
Crociate. Anche in questi casi dunque il flusso cro-
ciato, se pure entra in sintonia di fase con altre linee 
di sviluppo, e ne costituisce certamente elemento di 
dinamizzazione, d’altra parte non può essere consi-
derato come vero ed unico suscitatore delle linee di 
sviluppo delle due città. Si deve infatti osservare che 
la ripetuta presenza nei pressi delle calate dei porti 
(dato che risulta a più studiosi) sia di attrezzature in-
sediative peculiari del mondo degli affari, quali fon-
dachi o magazzini ad arcate, sia anche della 
cattedrale, è chiaro segnale del fatto che in ciascuna 
delle città portuali dell’area si era già da tempo af-
fermato e diffuso un ben preciso modello ad un 
tempo mentale e concreto, quanto alla concezione 
ed ai modi organizzativi ed insediativi (anche simbo-
lico-identificativi?) del sistema portuale8. 
Conviene ora passare alla valutazione di dati quan-
titativi. Per la verità dati demici sulle città portuali 
pugliesi possono essere stimati con qualche appros-
simazione solo, o quasi soltanto, per il tardo XIII se-
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ganno. E però comunque possibile, partendo dalle 
cifre, stabilire le “qualità” dimensionali di tali città. 
Così, nel caso di Bari, credo si possano fare alcune 
considerazioni in rapporto al suo rango territoriale 
durante il XIII secolo: quando cioè, come detto, la 
popolazione è stimata attorno ai 10-11.000 abitanti. 
Conviene però comunque spostarsi anche un po’ in-
dietro nel tempo. Prendendo le indicazioni di Musca 
per la Bari del secolo XI, trovo interessanti i dati che 
si riferiscono alla presenza, nella città, di un consi-
stente gruppo di ferrarii, calciolari, furnari, scarpari e così 
via, che risultano essere proprietari di case in città e 
fuori di essa. Questi dati inducono a pensare all’esi-
stenza di un sistema insediativo già di tipo cittadino. 
Come del resto risulta da molti altri elementi, relativi 
ai tipi di abitazioni, alle consuetudini quotidiane ed 
anche alla «presenza di funzionari statali addetti al-
l’esazione dei diritti doganali [sono i commerciarii, do-
cumentati dal 1036]», cui fa cenno un saggio di 
Raffaele Licinio e Franco Porsia11. E l’accertata pre-
senza, nella seconda metà del secolo XI, di mercanti 
stranieri e di cambiatori, in piena attività, sono altret-
tanti elementi che danno conto dell’importanza già 
allora raggiunta dal porto barese. Però poi, nel 1156, 
Bari subirà una radicale distruzione ad opera di Gu-
glielmo il Malo12; soprattutto resterà abbandonata per 
quasi un ventennio. 
Ciò ha sicuramente modificato radicalmente le con-
dizioni preesistenti. Ma la ripresa dev’esser stata ab-
bastanza rapida; perché la stima dei 10-11.000 abitanti 
del XIII secolo indica che la Bari di quel momento era 
già ritornata ad essere un centro urbano di dimen-
sione, per l’epoca, niente affatto secondaria. Si deve 
dunque presumere che la città, dopo poco più di 
mezzo secolo dalla sua distruzione, aveva di certo ri-

colo; in rapporto cioè alla documentazione angioina. 
Però, fatta eccezione per quei casi (ed è emblema-
tico quello di Lucera) nei quali l’Amministrazione 
angioina ha distrutto insediamenti ed opere edilizie 
preesistenti in ordine ad una strategia di damnatio 
memoriae della casata sveva, le cifre della prima Età 
angioina possono essere molto spesso assunte 
come validi indicatori anche per l’Età sveva. Ne 
fanno fede i documenti e regesti di Eduard Sthamer, 
da molti dei quali emergono gli elementi di conti-
nuità, quanto all’ordinaria gestione territoriale, che 
si sono di fatto tramandati nel trapasso dall’una al-
l’altra delle due pur diverse amministrazioni. 
Secondo André Guillou, e poi Mario Sanfilippo9 che 
ne utilizza i dati, nel XIII secolo la Terra d’Otranto 
poteva contare all’incirca 30.000 abitanti, la Terra di 
Bari circa 50.000, la Capitanata circa 27-28.000. In 
tutta la Puglia vi sarebbe dunque stata una popola-
zione che nel complesso superava di qualche migliaio 
i 100.000 abitanti. Più in dettaglio sono stati stimati 
a Barletta circa 14-15.000 abitanti, a Trani 12-13.000, 
a Bari circa 10-11.000. Certo queste stime, soprat-
tutto (considerata l’epoca) per il caso di Bari, invi-
tano ad alcune riflessioni. 
Qual è il quadro territoriale che ne scaturisce? Quale 
rango territoriale dev’essere assegnato a quelle città? 
Proiettando quelle cifre sul panorama urbano del 
tempo ci si accorge facilmente che, eccezion fatta 
per alcuni pochi grandi centri urbani, la consistenza 
demica delle città pugliesi le situa tra quelle di di-
mensione media; quindi, di rango territoriale suffi-
cientemente importante. Certo, è pur vero, lascia 
intendere Musca10, che se ogni tessuto urbano è di 
per sé una “fonte”, si tratta pur sempre di una “fonte” 
sui generis dalla quale si può anche essere tratti in in-
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preso il suo più antico rango e prestigio territoriale. 
Come effetto dell’apporto crociato? Tranne due rile-
vanti episodi di più di mezzo secolo prima, quello 
della consacrazione, nel 1089, della cripta della basi-
lica da parte di Urbano II, il papa della Crociata, e 
quello, di più evidente riferimento alla Crociata, del 
sinodo convocato ancora da Urbano II a Bari nel 
1098, non vi sono ulteriori elementi né per soste-
nerlo né per negarlo. Però l’idea del persistere del 
ruolo urbano-portuale di Bari, al di là delle distru-
zioni (cattedrale compresa) e del forzato abbandono 
dei suoi abitanti, mi sembra suggerito sia dalla conti-
nuativa presenza (nel 1156 ne era stata risparmiata 
la distruzione) della grande basilica di S. Nicola si-
tuata nei pressi della zona portuale13, sia di alcune 
altre strutture edilizie ad essa collegate. Del resto, 
proprio la basilica, osserva Pina Belli D’Elia, doveva 
essere stata «eletta come punto di riferimento e di 
forza nei confronti di una popolazione e di un clero 
ancora titubante tra l’accettazione dei nuovi padroni 
e la fedeltà agli antichi signori». Infatti, la formella con 
l’incoronazione di re Ruggero da parte di S. Nicola 
«confermava la legittimità della corona regale»14 del 
normanno. Argomenti, tutti questi, che mi paiono in 
favore della tesi del persistere (anzi, del voler appro-
priarsene, da parte di re Ruggero) del ruolo simbo-
lico della città di Bari. Perché se nell’ottica del re 
normanno i cittadini baresi andavano puniti per l’in-
surrezione, e dunque era logico distruggerne anche 
la cattedrale, a lui interessava però affermare la con-
tinuità del ruolo della città: se identificata e riconno-
tata nella e dalla “fedeltà” della basilica di S. Nicola ai 
nuovi regnanti. E viene così anche da pensare che la 
nuova concezione dell’impianto e del linguaggio ar-
chitettonico di S. Nicola, che ha finito per divenire 

una sorta di prototipo di molte altre cattedrali pu-
gliesi, abbia potuto essere simbolicamente colto nello 
stesso senso. 
Ma qual era il rango territoriale effettivamente svolto 
da Bari? Non va sottovalutato che nel XIII secolo la 
popolazione di Trani risulterebbe numericamente più 
consistente di quella barese: che è un dato apparen-
temente contraddittorio rispetto all’importanza sim-
bolica di Bari rispetto a Trani. E come valutare lo 
sviluppo di Bari dopo la sua distruzione? Tale sviluppo 
dev’essere collegato al flusso crociato? Certo, quel 
flusso deve aver inciso nell’organizzazione delle 
strutture portuali baresi: accrescendone, presumibil-
mente, la consistenza e l’efficienza e forse contri-
buendo a modificare e rendere più dinamici i ritmi 
dell’intera città. Nel senso che, sia dal punto di vista 
del funzionamento, sia da quello dei modi di vita, la 
presenza di stranieri (pellegrini, commercianti, cro-
ciati), pur non conteggiata nel numero dei cittadini, 
accresceva senza dubbio l’importanza del rango ter-
ritoriale della città stessa. 
Perché il numero di quanti non erano cittadini, ma 
che in quella città vivevano e svolgevano le loro atti-
vità per tempi più o meno lunghi, com’è appunto 
anche il caso dei crociati, andava di fatto a sommarsi 
a quello dei cittadini. Con un conseguente accresci-
mento complessivo della realtà demica effettiva-
mente presente in città, e con un più accentuato 
dinamismo della vita dei suoi cittadini. Infatti, per 
quanto attiene ad un “effetto crociati”, è logico con-
siderare che anche se questi, in genere, s’insediavano 
con strutture di tipo provvisorio (attendamenti, ma-
gazzini o altro) che si aggiungevano a quanto già esi-
steva, d’altro canto proprio tali loro nuove strutture 
insediative, per quanto “provvisorie” (ma, come si sa, 
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in concreto, è tuttavia situata in un luogo che allora 
era alquanto distante dalla città. In prossimità, certo, 
del seno marittimo-portuale brindisino, ma in un 
punto che, rispetto al costruito cittadino, si situava 
invece sulla sponda opposta, cioè in un’area definibile 
come paraurbana e non cittadina in senso proprio. 
Insomma, anche a Brindisi la presenza dei crociati e 
l’incidenza che essi avranno avuto nella vita della città 
sono elementi significativi di cui bisogna tener conto. 
I quali però si aggiungono a quelli, persistenti e pree-
sistenti, propri dell’insediamento cittadino tradizio-
nale: senza alterare, di questo, le caratteristiche 
identificative di fondo. 
Parallela a quella brindisina sembra essere la vicenda 
della città di Otranto, che infatti Vetere analizza in-
sieme a quella di Brindisi17. Otranto era città por-
tuale situata anch’essa in una posizione ideale 
rispetto ai flussi ed alle comunicazioni di terra e di 
mare. Si trovava infatti, scrive Vetere, «al centro di un 
sistema di comunicazioni che la collegavano con il 
Nord della regione, con l’entroterra del paese verso 
occidente in direzione di Taranto e dei centri della 
Lucania, e con la Grecia per la via naturale dell’Adria-
tico». Ne è espressione emblematica proprio il 
grande e famoso mosaico pavimentale della catte-
drale; nel quale, com’è noto, coesistono, tradotti nei 
vari cicli decorativi, tanto elementi tratti dall’imma-
ginario occidentale quanto altri propri dell’immagi-
nario greco-bizantino18. Proprio la sua condizione 
“pluriculturale” mette così in evidenza ancora una 
volta la lunga durata dell’importante ruolo di questa 
città portuale, prima e dopo le Crociate. E la distru-
zione del 1480 ne è una lontana, tragica, conferma. 
Analogo a quello già fatto per i casi precedenti, mi 
sembra debba essere il ragionamento relativo al caso 

nelle città le “provvisorietà” tendono ad essere... di 
lunga durata), dovevano comunque (lo hanno già no-
tato altri) incidere nella vita economica e sociale 
della città e del suo porto. Per concludere su Bari: il 
rango territoriale (reale non meno che ideologico o 
mentale) di una città come Bari sarà stato sì, con 
tutta probabilità, elevato dalla presenza crociata, ma 
d’altra parte tale presenza si poneva in relazione con 
un tessuto urbano e con un sistema infrastrutturale 
che, superata la fase conseguente alle distruzioni del 
1156, si poneva in continuità con il suo rango terri-
toriale passato. 
Quanto detto può valere anche per Brindisi: città 
portuale che costituiva un “terminale” di scambio di 
notevole importanza in quanto nodo di quella rete 
di percorsi territoriali già individuata da Fuzio e più 
sopra ricordata. Da sempre, nota Benedetto Vetere 
richiamando Il compasso da navegare ed il De situ Ja-
pigiae, Brindisi ha costituito un nodo di scambio con 
la costa illirica e con gli scali del Mediterraneo orien-
tale15. E ciò resta vero anche in Età normanno-sveva; 
dunque, anche mentre era in atto il fenomeno cro-
ciato. Un documento del 15 marzo 124016 dà conto 
di navi che salpano da Brindisi per recare vettova-
gliamenti alle truppe di stanza in Siria: un caso che 
evidenzia senza dubbio i rapporti tra attività com-
merciale e Crociata. Però, al fondo, l’episodio altro 
non appare se non la conferma del ruolo di nodo di 
scambio “da sempre” svolto da quella città portuale. 
E di ciò vi è, mi sembra, un altro indizio. Pensando 
alla tarda realizzazione della chiesa crociata di S. 
Maria del Casale, nella quale compaiono scelte lin-
guistiche e tipologiche che rinviano a contesti anche 
mediorientali, si deve infatti notare che essa è sì un 
effetto della presenza dei crociati, ma che tale chiesa, 
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di Barletta. Il che non vuol affatto dire che il quadro 
d’insieme di ciascuna delle città ora ricordate fosse 
sempre il medesimo, ma che in ciascuna di esse l’in-
cidenza del fenomeno crociato appare in sostanza 
come una realtà contingente, che si somma a fattori 
che la precedono. E che, a loro volta e rispetto a tale 
fenomeno, hanno funzionato da elementi catalizza-
tori e di attrazione. 
Lo sviluppo di Barletta e della sua attività portuale si 
avvia probabilmente già a partire dagli inizi del secolo 
XI. Pietro, che è stato presentato come fondatore 
della città, sarebbe stato in realtà colui che dell’inse-
diamento preesistente ha realizzato la cerchia mura-
ria19. Certamente elevandone il ruolo territoriale 
anche sotto il profilo dell’immaginario del tempo, ma 
in definitiva ponendosi a valle di un già avanzato fe-
nomeno di sviluppo di tipo urbano20, e che si deve a 
più motivi. Tra i quali si situa sicuramente la distru-
zione di Canne e di Canosa e, più in generale, l’in-
sieme delle distruzioni operate dai Normanni in tutta 
la zona ma anche, è stato proposto, una crisi stri-
sciante che, dopo il grande sviluppo della prima metà 
del secolo XII, doveva aver investito la città di Si-
ponto a partire dalla seconda metà del XII secolo21. 
Tancredi dichiara Barletta “città” nel 1190. Nello 
stesso anno il vescovo di Nazareth, fuggiasco dalla 
Terrasanta, s’insedia nella città pugliese impiantandovi 
l’episcopio.Dunque, in quel momento, Barletta aveva 
già raggiunto un notevole livello. Del resto essa era 
«erede di un emporio importante [...] collegato ai 
mercati dell’Oriente già da anni prima che il feno-
meno delle Crociate rimettesse in moto, su scala più 
vasta, i traffici commerciali Est-Ovest»22. E proprio la 
speciale scelta insediativa della chiesa del Santo Se-
polcro e del connesso ospedale dei Pellegrini, cioè 

l’essere il complesso situato sin dal primo impianto 
in margine ad un grande spiazzo per le attività com-
merciali ed alla confluenza di due strade importanti 
(quella per Canosa e quella per Siponto), è un se-
gnale che indica come la matrice della formazione di 
quel complesso sia da individuarsi piuttosto nel 
flusso dei pellegrinaggi che in quello dei crociati. 
 
Le città portuali siciliane 
Più articolata e complessa è la vicenda delle città di 
Sicilia. In riferimento all’Isola, l’avvio della vicenda 
delle Crociate segue di poco la conquista normanna 
ai danni dei musulmani. È inoltre da considerare 
come parte di un processo di lunga durata, mirante 
ad un oculato contenimento della componente mu-
sulmana della Sicilia. Peri afferma per esempio: «L’oc-
cupazione della Sicilia da parte dei Normanni si vestì 
dell’insegna della Crociata, del recupero di terre che 
erano dominate dagli infedeli». Ma questo «si vestì» 
penso che vada letto in senso traslato. Cioè come 
un’icastica sintesi concettuale di più elementi di un 
quadro politico generale, tendente a presentare la fi-
gura del re normanno come espressione di un po-
tere che, nell’isola, si estendeva anche al campo 
religioso. Tanto che, continua Peri, «fu quale capo 
della riconquista cristiana che il conte Ruggero pre-
tese ed ottenne dal papa Urbano II le funzioni di le-
gato apostolico»23. E ciò, puntualizza Antonio 
Marongiu, indica che di fatto «le roi est aussi, au moins 
dans l’Île de Sicile, le vrai chef de l’Église»; quale, del 
resto, egli intende presentarsi nei celebri mosaici le 
cui immagini infatti «nous montrent les rois de Sicile 
couronnés directement par le Pantocrator»24. 
Resta poi il fatto che comunque la conquista di Pa-
lermo da parte del Guiscardo e di Ruggero precede 
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una città molto grande. La capitale del regno man-
tiene dunque ancora, almeno in parte, il suo splen-
dore. Tuttavia, la sua situazione, anche nei confronti 
del suo assetto urbanistico, cambia in misura consi-
derevole. La città musulmana, descritta da al-Idrīsī  
nel Libro di re Ruggero, era riconducibile alla dualità 
qaṣr e borgo ed il famoso arsenale del porto faceva 
parte appunto del borgo. Dunque, la vita della città 
era fortemente proiettata sul porto, nei pressi del 
quale era stato infatti costruito il grande castello e 
si era sviluppata la Hâlisa, cioè il quartiere degli strati 
più elevati della città. Invece, i nuovi conquistatori 
normanni impiantano il loro castello nella parte alta 
della città ed il Castellamare decade. Ora Palermo, 
notano Salvatore Tramontana e Geo Pistarino, si 
orienta ad espandere i suoi interessi verso l’entro-
terra. La Palermo “città di mare” si metabolizza ora 
nella Palermo “città di terra28. 
Prima della conquista normanna, ed ancora sino a 
tutto il XII secolo, il porto di Palermo era un nodo 
fondamentale che interessava le maggiori città por-
tuali del mondo cristiano. E la battaglia navale avve-
nuta nei suoi pressi nel 1063, cui si deve l’erezione 
della grande cattedrale di Pisa, mostra che prima 
della conquista normanna, e dunque molto prima 
delle Crociate, il porto palermitano era assai svilup-
pato ed ambito. Mentre durante tutta la prima fase 
delle Crociate, cioè sino al XIII secolo, e malgrado 
appunto la ripetuta presenza di truppe e flotte cro-
ciate nel suo porto, la popolazione e l’arsenale di Pa-
lermo si avviano ad un trend di progressiva 
decadenza. Occorreranno le iniziative di Federico II 
per riportare nuovi abitanti in un quartiere della città 
già popoloso ma che era stato abbandonato. Erano 
state dunque le scelte strategico-territoriali dei Nor-

l’avvio storico della prima Crociata. E mi sembra in-
teressante ricordare la vicenda che, secondo quanto 
narra Ibn-al-Athīr, Ruggero I si sarebbe espresso du-
ramente nei confronti della richiesta dei crociati di 
servirsi dei porti siciliani per la Crociata. Perché 
anche se, commenta Peri, tale vicenda «è di per sé 
non del tutto verosimile, [tuttavia] la narrazione è in-
dice della consapevolezza che si aveva nei paesi mu-
sulmani dell’importanza che per la Sicilia rivestiva il 
commercio con l’Africa e con l’Oriente islamico, e 
della coscienza da parte di Ruggero dei pericoli della 
concorrenza delle città marittime dell’Occidente cri-
stiano e dell’interruzione delle buone relazioni con i 
clienti africani»25. Insomma, la Crociata può certo 
aver influito nelle strategie politiche generali del nor-
manno, ma in rapporto alle singole città portuali si-
ciliane il trend involutivo di alcune di esse (Palermo 
ma anche altri centri della Sicilia occidentale) e l’op-
posto trend d’impetuoso sviluppo della città e del 
porto di Messina, dipendono soprattutto da strategie 
territoriali di ordine generale, che sono emblemati-
camente connesse, come osservano Cesare De Seta 
e Leonardo Di Mauro26, con il cambiamento dei flussi 
gravitazionali dei centri portuali dell’isola. Perché se 
tali flussi erano avviati, nella fase della dominazione 
musulmana, secondo le direttrici verso le aree del 
mondo musulmano, invece dopo la conquista cri-
stiana tali flussi seguivano le direttrici Est-Ovest, op-
pure quelle delle rotte verso le grandi città portuali 
della Penisola. Sotto la dominazione musulmana, Pa-
lermo è guardata con ammirazione dagli scrittori di 
fonte araba ed ebraica che la descrivono come assai 
popolosa e splendente. Dopo la conquista normanna, 
attorno al 1170 Palermo, seguendo le stime di Peri27, 
poteva avere circa 100.000 abitanti ed era dunque 
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manni ad incidere nel modificarsi del ruolo territo-
riale della città. Infatti, anche se, com’è ovvio, i Nor-
manni avvertivano certamente l’importanza, per la 
Sicilia, della sua gravitazione sul mare, d’altra parte, 
per quanto concerne il caso di Palermo, furono pro-
prio i Normanni, oltreché con la riorganizzazione del 
sistema delle abbazie benedettine e con la ristruttu-
razione delle diocesi, a favorire approdi quali Patti, 
Cefalù, Trapani, Marsala, Sciacca, Licata, che erano al-
ternativi al porto palermitano. 
Del tutto differente dal caso di Palermo, anzi opposto 
ad esso, è il caso di Messina. Praticamente inesistente 
sotto la dominazione musulmana, con l’occupazione 
normanna della Sicilia, e già nella sua prima fase, la 
città venne subito percepita dai nuovi conquistatori 
come porta d’ingresso e di controllo dell’isola: infatti 
Saba Malaspina la definisce «clavis et custodia totius Si-
ciliae». Pertanto, si provvide subito a fortificarla do-
tandola di una cerchia muraria. Per la sua posizione 
sullo Stretto, per la fortunata configurazione di porto 
naturale, per l’immediata vicinanza con i monti pelo-
ritani che rendevano difficile il collegamento della 
città con l’entroterra agricolo, Messina, «la meno si-
ciliana delle città siciliane», assunse subito il ruolo 
d’importantissima città-porto.  Vi si stabilirono così 
fondachi e logge di mercanti (la prima, quella degli 
amalfitani, ha anche dato il nome ad una delle strade 
cittadine) provenienti dai principali centri del Tirreno 
e del Mediterraneo: numerosi soprattutto i mercanti 
pisani e genovesi. L’importanza della città cresce ra-
pidamente ed assume un ruolo metropolitano, rico-
nosciutole prima da un antipapa (Anacleto II) e poi 
da un papa (Alessandro III). Un documento del 1172 
la definisce megalopolis e ne loda l’arsenale in grado 
di competere con quello di Palermo. 

Nel 1197 Enrico VI le concede il privilegio di porto 
franco; due anni dopo Federico II, ancora fanciullo, 
concede ai messinesi libera attività commerciale in 
tutto il regno. Più tardi però sarà proprio Federico a 
temperare tale condizione di favore concedendo 
maggiori privilegi ai mercanti dell’Italia settentrionale 
e così contrastando i ceti mercantili locali. Una serie 
di rivolte dei messinesi, la più estesa e violenta delle 
quali, essenzialmente attribuibile ai mercanti29, fu 
quella del 1232; le dure repressioni che ne seguirono, 
ulteriori sviluppi di autonomie sotto Corrado IV, sono, 
tutti questi, elementi che mostrano, sostiene Enrico 
Pispisa (le vicende di Messina venivano fino ad allora 
ricondotte al rapporto dialettico tra gli Svevi e le 
città), che «dal 1194 al 1296, tra apparenti fratture e 
catastrofi, ci fu uno sviluppo unitario della vita citta-
dina attorno a tre poli: la Chiesa, i mercantai forestieri 
e i burocrati»30. Sulla città-porto di Messina sono stati 
espressi dai cronisti medievali giudizi differenti. Ugo 
Falcando ne fa un concentrato di ladri, pirati, malfat-
tori, giocatori d’azzardo. Invece al-Idrīsī e Ibn Yubayr, 
malgrado segnalino i cattivi odori e la confusione esi-
stenti nella città, ne danno una descrizione positiva: 
per il porto e l’operosissimo arsenale, per il grande 
palazzo bianco ove risiede Guglielmo, per la grande 
cattedrale. Ma soprattutto per le possibilità che offriva 
la banchina del porto: vi potevano approdare diretta-
mente anche le navi di stazza maggiore. 
Del resto, malgrado le repressioni contro i messinesi, 
anche Federico II deve aver giudicato importante la 
città. Ne ampliò infatti il tessuto insediativo con la 
costruzione, nei pressi del porto, di un nuovo quar-
tiere: secondo un impianto a maglia regolare che è 
stato considerato un prodotto della cultura federi-
ciana ma che invece è quanto consigliava tutta la cul-
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Passo ora ad analizzare il caso di Catania, notevol-
mente diverso da quello della città peloritana. Il dato 
significativo, che colloca Catania al centro del mondo 
cristiano, è la traslazione in città, nell’agosto del 1126, 
delle reliquie di sant’Agata. Come a Bari, ciò è avve-
nuto con un furto (“furto laudabile”), in questo caso 
da una chiesa di Costantinopoli. 
È comunque intrigante notare, nei due casi, il possi-
bile significato simbolico del trasferimento furtivo di 
reliquie da aree e centri dell’Impero bizantino verso 
centri cittadini che si avviano ad affermare una pro-
pria identità. A Catania si ripete così quanto era già 
avvenuto altre volte (penso al caso emblematico di 
Santiago di Compostela): la presenza delle reliquie è 
il dato catalizzante dello sviluppo della città. Flussi di 
pellegrini si dirigono infatti verso la città ed il suo 
porto. Al-Idrīsī, scrivendone tra il 1139 ed il 1154, ne 
parla come di una bella città, ricca di traffici commer-
ciali e meta di pellegrinaggi, dotata di bei palazzi, di 
fondachi, di alberghi, di bagni, di moschee. Il suo 
porto, posto sotto il controllo dell’abate-vescovo, è 
vivacizzato da intensi scambi di import-export che in-
teressano la città entro e al di fuori delle mura. E la 
descrizione di al-Idrīsī trova eco in altri cronachisti. 
Ma tale situazione muta bruscamente pochi anni 
dopo: sia per l’eruzione vulcanica del 1169, sia ad 
opera di Enrico VI nel 1196. Ed anche il breve pe-
riodo di ripresa della città per effetto della presenza 
della corte di Costanza, e poi di Federico II, sarà in 
seguito drasticamente cancellato dalle repressioni 
conseguenti alla partecipazione dei catanesi, nel 1232, 
all’insurrezione antisveva. Federico II, secondo il Fa-
zello35, ne deportò gli abitanti ed ordinò la distru-
zione della città solo consentendo la costruzione di 
case di legno e fango. 

tura urbanistica europea del tempo. Nel momento 
del suo maggior sviluppo, stima Peri, Messina poteva 
avere tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti: era una città 
molto grande. 
A tale conclusione conducono anche altri fattori. 
Documenti citati da Pispisa31 riportano presenze di 
messinesi a Genova e di pisani a Messina. Negli An-
nali Genovesi Caffaro registra scontri e disordini du-
rante la presenza, nei pressi di Messina, di Filippo II 
Augusto e Riccardo Cuor di Leone. Il forte interesse 
al porto sullo Stretto da parte di pisani e genovesi 
risulta da interventi di Federico II: con la conces-
sione ai primi di un grande edificio ove installare il 
loro consolato, ai secondi di privilegi ed immunità 
in materia di dazi e pedaggi32. 
Ed è anche da sottolineare che nel “laboratorio mes-
sinese” si è sviluppata l’importante scuola poetica si-
ciliana (con rimatori in lingua volgare); che inoltre è 
attestata la presenza di maestranze toscane nell’offi-
cina annessa al palazzo imperiale33 e che infine è do-
cumentata, nel 1246, l’esistenza di una ruga 
Anglicorum34. Insomma verso la città sullo Stretto 
convergevano mercanti, eserciti, flotte, maestranze, 
con intensi flussi che interessavano la città e la Co-
rona (infatti Federico II emana norme per la prote-
zione di mercanti e stranieri da imbrogli di 
cambiavalute e da armatori senza scrupoli). Ma tali 
flussi, ed anche lo sviluppo culturale, si arrestano 
quasi bruscamente quando si attua la divaricazione 
tra regno angioino, che fissa la sua capitale a Napoli, 
e Sicilia aragonese. E quando inoltre (ed è ciò che 
qui m’interessa mettere in evidenza) si sbriciolano i 
possessi crociati in Terrasanta. Dunque, assieme ad 
altri fattori, anche il flusso crociato, con i suoi indotti, 
ha inciso fortemente nello sviluppo della città. 
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Tuttavia, Catania nel 1239 divenne città del demanio 
regio. Una condizione questa che, sostiene Biagio 
Saitta, doveva essere stata giudicata favorevolmente 
dai catanesi in quanto essi sfuggivano così all’oppres-
sione feudale del vescovo, perché con quell’azione 
«si portava a compimento un’operazione in cui, al-
meno formalmente, gli interessi popolari e governa-
tivi sembravano coincidere»36. Resta però aperto il 
tema assai dibattuto del significato della costruzione 
del castello Ursino avviata nel 1239: se e in quale mi-
sura l’iniziativa vada interpretata quale segno della 
volontà dell’Imperatore di controllo sulla città o in-
vece, come sembra ritenere Saitta, quale tappa di un 
più generale programma di assetto difensivo del 
regno federiciano37. Certo oggi, dopo l’eruzione del 
1669 ed il terremoto del 1693, eventi che hanno 
completamente mutato la condizione dei luoghi, è 
difficile tentare d’individuare quale tipo di rapporto 
esistesse tra castello e città. Però, tornando al tema 
del rapporto tra Crociate e città, è logico sostenere 
che se, nella fase iniziale, Catania aveva trovato gio-
vamento e sviluppo dai flussi di pellegrinaggi, non è 
altrettanto agevole sostenere che tali flussi si siano 
collegati con il movimento crociato. Anzi, proprio a 
Catania, Federico II, subendo anche la scomunica, ha 
procrastinato l’avvio della sua Crociata. 
Collegata al tema catanese è la creazione federiciana 
dei due nuovi centri di Gela-Terranova ed Augusta. 
Il più importante è il secondo dei due. Del toponimo 
Augusta si hanno i primi documenti nel 1239; prima 
di quella data la località era nota come Maremorto. 
Dunque Augusta, in quanto tale, appare un decennio 
dopo la Crociata federiciana (1228-1229). Non entro 
qui nella vexata quaestio della fondazione o rifonda-
zione di questo centro portuale, che comunque, 

quanto alle sue funzioni, va considerato “nuovo”38. 
Noto però, solo di passaggio, che la possibile pree-
sistenza di una salina potrebbe aver condizionato i 
tracciati viari di Augusta. Perché questi appaiono sì 
riferibili ad una strutturazione su maglia ortogonale, 
ma essi poi, in verità, risultano realizzati secondo un 
reticolo a maglia non regolare, nel quale inoltre non 
sembra di poter individuare quella gerarchia tra assi 
ortogonali principali e secondari che di solito carat-
terizzava i nuovi impianti insediativi del tempo39. 
Si è anche a lungo discusso se e in che misura la città 
sia stata popolata, forzosamente, dopo la distruzione 
di Catania e Centuripe. Comunque, Saba Malaspina 
indica che sul finire del XIII secolo la città contava 
circa 1.000 abitanti. È però importante ricordare che 
nell’Età sveva Augusta, assieme ad altri centri portuali 
simili (specialmente Milazzo), era una città portuale 
sostanzialmente destinata all’esportazione dei cereali; 
sia in altri centri della Sicilia, sia anche nei porti nor-
dafricani ed iberici, dove si potevano ottenere prezzi 
migliori. Porto commerciale dunque quello di Augu-
sta, il quale ha anche senza dubbio giocato un ruolo 
nel vettovagliamento delle imprese crociate e del 
loro più generale indotto. 
Ma non sembra di poter sostenere che le Crociate, 
in quanto tali, abbiano mutato le caratteristiche di 
quel centro, né tanto meno promosso la sua crea-
zione. Anche la costruzione del castello a difesa del-
l’ingresso nella città non fornisce indicazioni in tal 
senso. Semmai si potrebbe addirittura sostenere che 
il castello, probabilmente situato in rapporto con 
l’impianto portuale, era elemento che si frapponeva, 
quale cerniera, tra porto e città propriamente detta. 
Cosicché la nascita, la vita, lo sviluppo e la tragica fine 
della città in Età sveva, non pare possano essere di-
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dagli attacchi esterni. Ma in questa ipotesi risulte-
rebbe in primo piano, in questa scelta insediativa, una 
decisione connessa con la previsione della durata del 
ruolo e del rango territoriale della città: non quindi 
quella di realizzare un’attrezzatura riferibile al tema 
delle Crociate. 
 
Conclusione 
La schematica analisi delle vicende delle città pugliesi 
e siciliane poste a confronto con il fenomeno delle 
Crociate, permette di trarre alcune conclusioni di 
ordine molto generale, che penso possano essere 
così riassunte. Nei casi di Messina, Molfetta, Mono-
poli, Mola ed in parte forse di Barletta, la presenza 
diretta o indiretta dell’apporto crociato sembra 
possa esser stata causa significativa di sviluppo delle 
attività economiche e della consistenza demica. Ma 
in altri casi la situazione si presenta in modo diffe-
rente. Il fenomeno crociato può aver influito tempo-
raneamente nel mutare ed accelerare i ritmi 
preesistenti nelle varie città portuali. Però mi sembra 
che, riferendosi a durate di più lungo periodo, che 
precedono o seguono la fase più intensa del feno-
meno crociato, siano state altre le cause di sviluppo 
o involuzione (in senso demico, economico, urbani-
stico) di tali centri. Tra queste cause si possono infatti 
individuare sia il flusso commerciale e quello dei pel-
legrinaggi, sia eventi di natura bellica o naturale, sia 
più in generale il sovrapporsi delle strategie politiche 
dei vari sistemi di potere (bizantino, musulmano, nor-
manno, svevo, o di diversa matrice) considerati fun-
zionali alla costruzione dei loro peculiari disegni di 
assetto territoriale e statuale. 
E ciò pare anche essere confermato dalla circo-
stanza che, sempre fatte le dovute eccezioni per i 

rettamente posti in relazione con le Crociate. Men-
tre appare logico considerare che Augusta abbia 
svolto uno specifico ruolo territoriale nel più gene-
rale assetto del regno siciliano di Federico II e nel 
quadro delle mutevoli strategie politiche che ne con-
seguivano: “anche”, ma non “a causa” dei flussi indotti 
dalle Crociate. Analoghe considerazioni possono es-
sere fatte per Gela, centro d’importanza minore di 
quello di Augusta, sulle cui vicende dunque, per bre-
vità, qui non m’intrattengo. 
Passo ora a Siracusa, analizzandone i profili evolutivi 
tanto nella fase normanna (che, sia se riferita al 1081 
o al 1085, prende comunque avvio prima delle Cro-
ciate) quanto nella fase sveva, che invece si svolge 
mentre le Crociate sono una realtà in pieno sviluppo. 
È ancora Idrisi a fornire la chiave di lettura della re-
altà siracusana. Nella sua descrizione sono lodati il 
porto e la città intesa in senso proprio: quella inse-
diata nel centro dell’isola di Ortigia che ha sempre 
costituito il cuore di Siracusa. La città ed il porto 
sono in piena vitalità, come effetto di un’intensa at-
tività commerciale su più fronti e con mercanti di 
varia provenienza. Federico II farà poi costruire due 
fondachi: un chiaro segno della sua volontà di poten-
ziare in modo stabile e duraturo le attrezzature com-
merciali cittadine, dunque indipendentemente dalle 
Crociate che, rispetto ad una presupposta attività 
commerciale di lunga durata, di questa costituivano 
semmai soltanto un evento occasionale e di durata 
relativamente breve. 
Torna anche a Siracusa il tema del castello: Castel 
Maniace, posto sulla punta estrema dell’isola, è pro-
teso verso il mare; in ciò distinguendosi dal caso di 
Augusta precedentemente ricordato. Forse, si può 
arguire, in questo caso s’intendeva proteggere la città 
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casi nei quali invece eventi improvvisi e violenti sono 
intervenuti ad interrompere definitivamente gli equi-
libri ed assetti precedenti (a Catania le distruzioni 
federiciane ma anche gli eventi tellurici), il rango 
delle principali città portuali si è spesso riproposto, 
ristabilendo linee di continuità con un passato di più 
lunga tradizione, anche quando il rango territoriale 
(ma anche simbolico) precedentemente raggiunto 
da un determinato centro era stato posto in crisi 
(per esempio a Bari nel 1156) da eventi d’improvvisa 
inversione o arresto nelle linee di sviluppo di lungo 
periodo. Perché, pure nei casi di centri portuali fon-
dati o rifondati (Augusta, Gela ecc.) in concomitanza 
cronologica con il fenomeno crociato è sempre la 
strategia territoriale d’insieme a contare, e molto 
meno la dinamica territoriale e politica connessa 
con le Crociate. 
Nei confronti delle città portuali meridionali, l’ap-
porto crociato, fatta eccezione quasi soltanto per il 
caso di Messina, città il cui sviluppo sembra crono-
logicamente coincidere con quello della dinamica 
delle Crociate, mi sembra dunque doversi conside-
rare piuttosto come fenomeno (epifenomeno?) di 
occasionale accelerazione di linee di sviluppo pree-
sistenti. Le quali linee vanno pertanto riferite a fattori 
di natura strategico-territoriale di ordine generale, e 
solo secondariamente al fenomeno crociato: il quale 
dunque, rispetto alle città portuali dell’Italia meridio-
nale, non può essere, in genere, considerato come 
causa determinante e catalizzante di potenzialità fino 
ad allora inespresse. 
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remessa 
L’atto di nascita delle università europee può 
essere individuato nel documento De Scholari-

bus emanato nel 1158, nella Dieta di Roncaglia, da Fe-
derico I Barbarossa: che, per redigerlo, aveva 
consultato duchi, abati, vescovi, giudici, funzionari di 
corte1. Con quel documento si concedevano garan-
zie, benefici e privilegi agli studenti ed ai professori 
che, divenuti esuli per amore della scienza (amore 
scientiae exules facti), avevano lasciato le loro sedi 
originarie per andare ad insegnare e a studiare in 
altra città; così incontrando rischi di vario genere: 
perfino corporales injurias. L’universitario, studente e 
docente, nel contesto della città che lo accoglieva, 
diveniva infatti una sorta di straniero interno ri-
spetto alla società dei cittadini: in quanto da un lato 
perdeva i privilegi di cui eventualmente godeva nella 
sua città d’origine, ma d’altro alto non godeva, nella 
nuova sede, di tutti i diritti e privilegi di un vero e 
proprio cittadino e non diveniva, dunque, civis a 

pieno titolo: perché nella nuova città era destinato 
certamente a restare per lungo tempo ma, concet-
tualmente e politicamente, non in maniera definitiva.  
L’universitario aveva cioè tanto la caratteristica di 
essere, appunto come uno straniero (per esempio un 
commerciante), un soggetto che oggi viene e do-
mani se ne va, quanto quella di partecipare alla vita 
della nuova città e di essere dunque soggetto interno 
alla società cittadina. Si trovava insomma in una con-
dizione di semintegrazione, appunto di straniero in-
terno: condizione che però negli statuti delle città 
medievali del bacino europeo non era tuttavia inso-
lita. La presenza di corpi sociali stabili, ma non del 
tutto integrati al tessuto sociale cittadino, era infatti 
realtà piuttosto diffusa. Ne è oltre ad altri, un lam-
pante esempio il caso delle “colonie” delle diverse 
nazioni che si insediavano in vari centri ed empori. 
Alla metà del XII secolo, quando le università erano 
già abbastanza diffuse in varie città europee, era in 
genere interesse delle due istituzioni di riferimento 
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erano sensibili differenze di prestigio, e dunque di 
appetibilità, a seconda che lo Studium (o anche Uni-
versitas Studiorum) fosse generale (e comprendeva 
tutte le diverse discipline dell’insegnamento), oppure 
fosse caratterizzato soltanto da alcuni gruppi di di-
scipline. Per quanto riguarda questa mia conversa-
zione mi riprometto di analizzare, riferendomi a 
qualche opportuno esempio, quattro diversi aspetti 
del rapporto università-città: 
a) l’incidenza dell’istituzione promotrice della fonda-
zione dello Studium sulla città che ne diveniva sede; 
b) l’articolazione interna dell’insieme del corpo uni-
versitario; 
c) le reciproche relazioni tra insediamento univer-
sitario ed assetto del tessuto cittadino. Sullo sfondo 
di queste diverse realtà apparirà anche quali, di volta 
in volta, fossero i rapporti dialettici, in genere a ca-
rattere conflittuale, che si ingeneravano tra la “men-
talità” e le consuetudini di vita dei cittadini e quelle 
degli universitari: soprattutto studenti. 
 
a) Incidenza sulla città dell’istituzione 
promotrice della fondazione dello Studium 
Nella prima fase di vita dell’università bolognese, 
fondata nel 1088 in parte anche su iniziativa dei ceti 
cittadini, la città, gelosa dei privilegi concessi al suo 
Studium proprio dallo Habita, comminando ai tra-
sgressori severe pene pubbliche, obbligò i suoi dot-
tori a giurare che non si sarebbero recati in altra 
sede e che non avrebbero portato i libri (merce al-
lora rara e costosa) fuori dalla città; obbligo che un 
secolo più tardi sarà addirittura inserito negli Statuti 
cittadini. Ma gli universitari, proprio appellandosi 
allo Habita, ritennero quell’obbligo lesivo delle loro 
prerogative e minacciarono la secessione (che in 

generale, papato e corona, ma anche delle nascenti 
società cittadine, convogliare il fenomeno universi-
tario in direzione delle linee politiche religiose e giu-
ridiche rispettivamente da loro sostenute, ed era 
dunque opportuno e necessario dare ai soggetti uni-
versitari (docenti e studenti) alcune garanzie e pri-
vilegi appunto sostenuti dall’autorevole avallo 
rispettivamente imperiale, pontificio, e degli statuti 
cittadini. Il De Scholaribus, conosciuto anche come 
Habita, diventerà così, nel Medioevo europeo, il do-
cumento attorno al quale graviterà tutta la com-
plessa serie dei rapporti che si intessevano tra 
impero, papato e città nel momento nel quale si an-
davano formando e rafforzando le nuove ed attive 
classi cittadine. Ne consegue un complesso sistema 
costituito appunto da corte, papato, città, università; 
all’interno del quale si formavano e scioglievano in 
continuazione le coppie di interessi costituite dai bi-
nomi “corte-università” e “papato-università” con-
tro o pro le “città”, o quello “città-università” pro o 
contro la corte o il potere pontificio: in un gioco po-
litico che ruotava attorno alla ricerca di garanzie e 
di autonomia da parte dei vari soggetti del sistema 
universitario e che consentiva ai dottori di usare, in 
casi estremi, ma ciò è accaduto più volte, l’arma di 
ricatto della cosiddetta secessione: lo spostarsi in 
altra città per fondare ivi una nuova università. 
Dunque, nei vari centri cittadini europei lo sviluppo 
del sistema universitario non avveniva in modo 
omologo, né, tanto meno, in un quadro sincronico 
(lo scarto, per l’Età medievale, è perfino dell’ordine 
di due o più secoli). Inoltre, variavano i soggetti pro-
motori dell’insediamento universitario in ciascuna 
delle città; a volta a volta essendo essi o la corte, o 
il papato, od i ceti dirigenti della città. Ed infine vi 
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seguito fu infatti attuata a partire dal 1222). Nella 
disputa si inserirono, in sequenza, i papi Onorio III 
e Martino IV che sciolsero gli universitari dal giura-
mento. Così affermando la supremazia papale sul-
l’intero sistema universitario bolognese nel duplice 
disegno politico da un lato di allargare i confini del 
campo di ingerenza del papa nell’insegnamento su-
periore (Onorio III dispose che il rilascio della li-
cenza di insegnamento fosse affidato al parere del 
vescovo), e dall’altro lato di sovrapporsi autorita-
riamente ai rapporti tra dottori ed organi del go-
verno cittadino. 
L’essere sciolti dal giuramento cittadino rendeva gli 
universitari meno interni alla città e dunque più stra-
nieri. Ma dal canto loro gli universitari gradivano 
questa condizione: si sentivano infatti “imperiali” al 
punto che rifiutarono di rendere omaggio a S. Pe-
tronio nel 1284 dichiarato patrono della città. Ed 
ancora nel 1317 non era prevista alcuna sospen-
sione delle lezioni in occasione della festa di tale 
patrono. Tra l’altro, i dottori pretesero di insediarsi 
nel cuore stesso della città, all’interno dell’antica 
cerchia muraria allora creduta teodosiana, cioè “ro-
mana”, perché ciò rafforzava sia il principio della le-
gittimità dell’insegnamento giuridico nello Studium 
cittadino, sia quello del sostegno dei diritti sanciti 
dalla decretale del Barbarossa. Lo stesso quadro di 
riferimento imperiale si presentò più tardi: tanto 
nella fondazione dell’università napoletana su deci-
sione di Federico II (1244), quanto in quella di Praga 
(1347) istituita dall’imperatore Carlo IV. Ma con al-
cune differenze. 
Nel caso napoletano ciò doveva avvenire in contrap-
posizione sia agli interessi di Bologna a conservare 
i vantaggi che le derivavano dal prestigio di quella 

antica università, vantaggio che infatti veniva riaffer-
mato anche in sede di cerimonialità e ritualità citta-
dine, sia alle pretese pontificie pur sempre presenti 
nello Studium di Bologna. Mentre nel caso boemo, 
dove il nuovo insediamento universitario venne si-
tuato nel cuore del tessuto della città vecchia, il tipo 
di Statuto dell’università si collocava in rapporto sia 
all’influenza della corona sia anche, tramite l’autorità 
vescovile, a quella dell’autorità pontificia. E con l’im-
plicita condizione che Carlo IV, essendo nato nella 
città boema, incarnava anche i valori simbolico-cul-
turali di quella città.  
Nel caso dell’università di Vercelli (fondata nel 
1228) era stabilito per Statuto che rettori, docenti 
e studenti non dovessero prendere parte alle fa-
zioni cittadine. Però ad essi era garantita prote-
zione da parte della città nel caso di lotte tra il 
Comune di Vercelli ed altra città o castello o sin-
golo potente. A Milano, dopo la morte di Filippo 
Maria Visconti il senato cittadino richiamò in città 
gli studenti che erano a Pavia; nel timore che il con-
flitto tra le due città lombarde potesse provocare 
noie agli studenti milanesi.  
Ancora più emblematiche appaiono alcune vicende 
che hanno interessato le università di Parigi (fondata 
nel 1170), di Oxford (sorta nel 1167 per espresso 
volere della corte) e di Cambridge (fondata nel 
1209). Nel XIV secolo, cioè in una fase matura della 
vita dello Studium parigino, lo scisma pontificio, che 
contrappose Urbano VI all’antipapa Clemente VII, 
ebbe forti ripercussioni nella vita dell’università fran-
cese; che venne implicata nel complesso sistema dei 
rapporti tra organi cittadini, corona e pontefice. 
Il re impose all’università, insediata sostanzialmente 
sulla rive gauche della città, le sue scelte clementiste. 
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tadino hanno opposto ai dottori di essere collocati 
nei pressi del corpo del re, si risolse in risse, ucci-
sioni e arresti. D’altra parte, gli Statuti prescrivevano 
che nelle occasioni rituali, ma spesso anche nel vis-
suto quotidiano, i dottori dovessero vestire speciali 
abiti da parata. Ancora una volta, sono portato a 
giudicare, per considerarli ad un tempo integrati (in-
terni) alla “scena cittadina”, ma anche, viste le rico-
noscibili fogge dei loro abiti, estranei (stranieri) 
rispetto ad essa. 
Per Oxford, il momento di crisi che contrappone la 
città all’università, questa peraltro era già stata fon-
data da tempo, è il 1249: quando il Grosseteste, ar-
civescovo di Lincoln, dispone un grosso lascito per 
la fondazione di ben 12 cattedre di teologia. Ciò, per 
la prevista e temuta invadenza di un gran numero di 
universitari, produce malumore nei cittadini e, con 
essi, nei frati domenicani e francescani (a loro volta 
legati alla vita dei borghesi) che vedevano compro-
messo il ruolo di detentori dell’insegnamento reli-
gioso da loro assunto a partire dal secondo 
decennio del secolo. 
Ma la corona appoggia gli universitari ed il sistema 
universitario nel suo insieme: che infatti si rafforza 
e si accresce sia nel numero delle persone (oltre il 
migliaio in una città con numero di cittadini non di 
molto superiore a quello), sia nel numero delle sedi 
(collegi ed aule) situate proprio nel cuore del centro 
cittadino. Non mancano, ovviamente, risse e scontri; 
che, però, trovano un precario equilibrio nel reci-
proco sfruttamento economico. I cittadini elevando 
i prezzi delle merci e degli alloggi, gli universitari re-
clamando ed ottenendo facilitazioni e riduzioni sui 
prezzi del mercato edilizio. Situazione, questa, che 
durerà fino alla metà del Trecento. La peste del 

Di conseguenza gli universitari non francesi, cioè la 
maggioranza del corpo universitario, abbandona-
rono la sede parigina: i tedeschi tornarono ad Hei-
delberg, a Colonia ed a Praga; gli inglesi, in buona 
parte, rientrarono nelle università inglesi. Rimasero 
a Parigi i soli universitari della “nazione” francese; i 
quali cioè si appoggiarono alla corona anche in con-
trasto con le scelte dei ceti cittadini e soprattutto 
del gruppo che si riconosceva nella politica di 
Étienne Marcel. In ciò risultando confermato il clima 
sostanzialmente conflittuale che si era precisato 
quasi fin dall’inizio tra “città” ed università: certo 
anche per le caratteristiche della vita dei gruppi, in 
particolare studenteschi, che ad essa appartenevano 
e che erano del tutto diverse da quella dei ceti della 
borghesia cittadina. Agli studenti veniva infatti rim-
proverata la vita licenziosa, il gioco, le risse, il bere, 
e così via. Al punto che il prévôt Aubriot, che era 
anche però il conservateur et gardien e che era in teo-
ria il protettore degli interessi degli universitari, fece 
più volte uso del Petit Châtelet, un edificio fortifi-
cato sito sul ponte della Senna, per impedire l’ac-
cesso degli universitari nella parte di città 
sviluppatasi sulla rive droite; zona dove erano ap-
punto insediati i ceti borghesi parigini. 
In certa misura l’università parigina veniva così con-
siderata estranea alla città dei ceti borghesi; il suo 
separato insediamento ne era una prova tangibile. 
Ed infatti, da parte loro, i maîtres dell’università pa-
rigina, sentendosi legati alla corte, pretendevano di 
ottenere una significativa collocazione nei cortei 
importanti: soprattutto in rapporto ad eventi con-
nessi con la simbologia ed i rituali della corte. Così, 
per esempio, in occasione delle esequie di Filippo 
VI e Carlo V, il divieto che gli organi di governo cit-
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1348-49 e la relativa falcidia di popolazione, mar-
cherà il cambiamento verso nuovi assetti di cui par-
lerò in seguito. Quasi analogo, appare a Cambridge, 
lo schema delle vicende dei rapporti tra università 
e città. Nel 1209 immigrano nella città molti studenti 
provenienti da Oxford. I cittadini si lamentano, al so-
lito, delle loro turbolenze, ed anzi nel 1261, in occa-
sione di una rivolta studentesca, gli organi cittadini 
arrestano e perfino condannano a morte molti fra i 
rivoltosi. Ne consegue l’appello degli universitari alla 
corona, che li appoggia, per rivendicare i diritti di au-
tonomia degli organi di giustizia dell’università. Ne 
consegue anche il riconoscimento che il prezzo dei 
fitti degli alloggi dovesse essere stabilito da una com-
missione appositamente istituita e della quale face-
vano parte rappresentanti di cittadini e di 
universitari. Anche in questo caso, dunque, gli uni-
versitari risultarono in certa misura un corpo sepa-
rato all’interno del tessuto sociale cittadino. 
 
b) Articolazione interna del corpo universitario 
È difficile dar conto in breve delle complesse carat-
teristiche dei vari statuti universitari e delle effettive 
articolazioni interne che caratterizzavano la vita di 
ciascuna università. Vi erano però taluni elementi 
sempre ricorrenti che qui interessa sottolineare. Per 
quanto concerne gli aspetti organizzativi generali 
ogni Studium era coordinato e controllato dal ret-
tore: espresso dall’università ma in certa misura col-
legato agli organi di governo pubblico. E vi potevano 
essere più rettori in ciascuna sede universitaria cit-
tadina a seconda della composizione dei vari Studia 
che la caratterizzavano. Inoltre, il corpo docente era 
a sua volta articolato nel gruppo dei “dottori”, cioè 
dei professori a pieno titolo, e di quello dei baccel-

lieri che coadiuvavano il dottore. Per inciso gli sti-
pendi (da parte degli studenti ma anche da parte di 
organi pubblici) dei docenti si situavano, in genere, 
ad un livello medio di retribuzione; appunto corri-
spondente a funzionari di medio livello. Facevano 
però eccezione gli stipendi dei dottori di maggior 
prestigio; ai quali era invece garantito uno standard 
assai elevato: e non pochi riuscirono proprio ad ar-
ricchirsi. Vi era inoltre il bedellus: che controllava la 
regolarità delle lezioni e di altri aspetti della vita uni-
versitaria, e che era figura espressa dalla città o co-
munque dall’ente che aveva istituito l’università. 
Ma la componente più significativa, perché quella og-
gettivamente più numerosa, era certo quella del 
corpo studentesco. Questo era sempre articolato in 
nazioni, cioè in gruppi distinti per appartenenza lin-
guistica e per luogo di nascita. Anche se poi, in molti 
casi, entro un’unica nazione erano riuniti studenti 
provenienti da regioni o città tra loro diverse (per 
esempio alla nazione tedesca appartenevano spesso 
anche studenti di origine boema, morava, e così via). 
Ed è importante sottolineare che al corpo studen-
tesco appartenevano di solito anche studenti della 
città ove l’università si era insediata. Per esempio a 
Bologna vi erano studenti nati nella città. Questa cir-
costanza era causa di differenze persino entro il 
corpo studentesco. Proprio a Bologna i diritti e le 
garanzie, anche di ordine giudiziario, che si applica-
vano agli altri studenti non venivano concessi agli 
universitari bolognesi: che essendo iscritti diretta-
mente nei registri cittadini, differentemente da 
quanto avveniva per gli altri, dovevano rispettare in 
tutto gli statuti e le regole della città. Da molti statuti 
universitari appare poi che la condizione sociale ed 
economica degli studenti era fortemente differen-
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della quiete pubblica. È così significativo che, almeno 
per le città italiane, tale fenomeno tenda a scompa-
rire già agli inizi del XIII secolo: cioè quando le fio-
renti città dei potenti ceti cittadini cominciano a 
darsi programmi di decoro comportamentale, di re-
golarità dei ritmi di vita e del lavoro, infine, ma non 
secondariamente, di “costruzione” ideologica e fisica 
di una scena urbana ora percepita come valore ci-
vico e politico. Infatti, proprio a partire da quel mo-
mento da un lato inizia a scomparire la poesia 
goliardica e, dall’altro lato, prende avvio e fiorisce il 
genere letterario delle laudationes riferite alle singole 
città e proposte dai cronachisti cittadini. 
 
c) Le reciproche relazioni tra insediamento 
universitario ed assetto del tessuto cittadino 
Ho già accennato in precedenza al fatto che in taluni 
casi il numero degli universitari pesava percentual-
mente in misura assai sensibile sull’insieme di quanti, 
cittadini e no, gravitavano sulle città. A Bologna, città 
di dimensione medio-grande per i secoli XIII-XIV in 
quanto contava circa 30.000 abitanti, vi sarebbero 
state varie migliaia di universitari, il che non è certo 
poco, ma nelle città piccole, come ho detto, il peso 
percentuale era ancora maggiore. La collocazione 
dello Studium bolognese proprio nel cuore della 
città non poteva pertanto mancare di produrre ef-
fetti di vario ordine sul tessuto edilizio cittadino 
oltre che, come detto, sui ritmi di vita della città. 
Si arrivò così a suddividere i vari settori dell’inse-
gnamento universitario in rapporto alla analoga sud-
divisione della città in quartieri: ad ogni quartiere o 
gruppo di quartieri cittadini corrispondeva un certo 
gruppo di sedi universitarie. Conseguentemente, 
vennero anche istituiti e costruiti vari collegi per 

ziata. Vi erano studenti ricchi e studenti non abbienti 
o addirittura poveri: secondo quanto risulterebbe, a 
Parigi alcuni studenti sarebbero stati perfino co-
stretti a mendicare. Da tale disparità di condizione 
economico-sociale degli studenti discendevano così 
non poche differenze di costume e qualità di vita, e 
non secondari effetti, come dirò più avanti, sulla 
stessa organizzazione delle città. Per esempio, quanto 
al primo aspetto, in molti casi gli studenti dei ceti 
elevati avevano diritto ad ottenere dimore in abita-
zioni o collegi di pregio, ed erano anche autorizzati 
ad essere accompagnati da servitori che potevano 
abitare con loro. Vi erano dunque collegi od alloggi 
di differente livello, ed in questi vi potevano essere, 
o no, le stesse aule di insegnamento. Inoltre, come 
appare da numerose rappresentazioni pittoriche, mi-
niaturistiche ed anche scultoree, erano diversi gli ar-
redi: oltre alla cattedra del docente, anche questa di 
tipi differenti, semplici sedili o anche meno, oppure 
veri e propri banchi con piano di scrittura. A Bologna 
il suono della campana (detta la Scolara) che rego-
lava gli orari della vita universitaria finì per essere as-
sunto anche come regolatore dei ritmi lavorativi 
della città: il “tempo” dell’universitario era divenuto 
anche il “tempo” del cittadino. A Vercelli, durante una 
grave carestia, gli organi cittadini stabilirono che do-
vesse essere garantita ai soli universitari una forni-
tura di ben cinquecento moggi di frumento ed 
altrettanti di segale: interessava evidentemente che 
gli universitari non abbandonassero la città. 
Un fenomeno che ha caratterizzato per lungo 
tempo le università europee è quello dei “goliardi”: 
che erano gruppi di studenti che spesso cambiavano 
sede universitaria e che, generalmente, erano con-
siderati dai cittadini come elementi disturbatori 
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studenti nel pieno del tessuto urbano. Il più signifi-
cativo ed importante tra questi è il grande Collegio 
di Spagna (edificio tuttora esistente ed anche restau-
rato) per gli studenti della nazione iberica. Fu rea-
lizzato nel Trecento su iniziativa del cardinale 
Albornoz; che chiamò a realizzarlo, significativa-
mente ed emblematicamente secondo i modi del-
l’architettura di matrice iberica del tempo, il famoso 
architetto Gattapone. La realizzazione richiese 
anche una apposita politica di acquisizioni di aree e 
non poche trasformazioni degli allineamenti viari cir-
costanti. Il Collegio di Spagna, una presenza edilizia 
anche architettonicamente “straniera” nel paesaggio 
edilizio bolognese, ha influito sull’assetto urbanistico 
di un settore della città. A Vercelli, una delibera co-
munale del 1228 stabilì che ben cinquecento alloggi 
venissero destinati agli universitari, consentendo 
anche che in essi potessero essere introdotte tutte 
le modifiche tipologiche e costruttive che fossero 
risultate necessarie allo scopo. A Parigi, come già 
detto, l’insediamento universitario determinò addi-
rittura lo sviluppo di un intero settore della città: 
quello della rive gauche. La scelta insediativa fu all’ini-
zio in parte casuale. Lungo la collina di S.te Gene-
viève, e nei suoi pressi, si erano già insediati alcuni 
conventi religiosi ma la zona restava ancora perife-
rica. Era dunque adatta, anche per i bassi valori del-
l’area, ad insediamenti per un verso in certa misura 
connessi con gli enti religiosi e, per altro verso, da 
realizzarsi secondo standard edilizi e residenziali di 
basso livello. Perciò quando alla metà circa del Due-
cento la regina, e soprattutto il canonico Robert de 
Sorbon (di qui il celebre nome di Sorbonne), deci-
sero di creare dei collegi e delle aule di studio per 
gli studenti poveri, i due promotori ottennero facil-

mente dal sovrano, Luigi il Santo, l’autorizzazione ad 
insediare le nuove strutture edilizie proprio in quella 
parte della città. Conseguentemente, sempre nella 
rive gauche, si svilupparono, insieme a quelle più con-
suete, anche forme di attività produttiva e commer-
ciale correlate alle specifiche attività universitarie: 
quella di copisti e rilegatori, quella di fornitori di 
prodotti e servizi di vario genere, ma di interesse 
del mondo universitario, e così via. L’insediamento 
universitario parigino divenne uno dei fattori deter-
minanti della caratteristica configurazione comples-
siva della città di Parigi. 
A Praga, come è noto, fu proprio il sistema univer-
sitario ad alimentare il pensiero ussita: a sua volta 
causa di duraturi e sanguinosi conflitti che hanno in-
fluito in misura determinante a mutare il corso degli 
eventi politici e culturali dell’area boema. Ma lo 
stretto rapporto che nel tardomedioevo si istituiva 
tra università e città è ancor più tangibilmente indi-
viduabile ad Oxford e Cambridge. Nella prima delle 
due città già a partire dai primi decenni del Trecento 
si era messo in moto il fenomeno dell’acquisizione 
di aree ed edifici da parte di organismi universitari. 
Ma dopo la gravissima crisi demica ed economica 
conseguente alla peste del 1348-49, tale fenomeno 
assunse proporzioni elevatissime. Come si può de-
durre da alcuni dati fiscali del 1377, i cittadini, prima 
ostili all’università, trovarono ora nella sua presenza 
motivo di riscatto economico. Gli elementi di tra-
sformazione del tessuto cittadino sono evidenti da 
questa sequenza di eventi. Tra il 1317 ed il 1412 il 
Merton College si espande fino alla cerchia muraria. 
Il Queen’s College si espande nel settore a Nord 
della città ma si insedia anche direttamente sulla 
High-Street, cioè sull’asse principale della città. Sem-
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a Cambridge, proprio nel settore che comprendeva 
la High-Street. Ora sono gli universitari a dominare 
la scena anche economica cittadina. Ne è una ri-
prova l’atteggiamento assunto alla fine del XIV se-
colo dai ceti poveri della città; i quali, durante le 
rivolte contadine del 1381 si allearono infatti con i 
contadini contro gli universitari. Anche a Cambridge, 
insomma, nel tardo Trecento la “città” veniva ormai 
percepita essenzialmente come “città universitaria”: 
quale è rimasta sino ad oggi. 

Note 

1  Intervento tenuto all’International Medieval Congress, sessione 
dedicata a “Scientiae Exules Facti": id est Medieval Universities and 
Towns, Leeds 9 luglio 2002.

pre sulla High-Street si insediano anche lo Univer-
sity College e lo Exeter College. E, per altro verso, 
nelle zone rimaste spopolate, le aree vuote vengono 
utilizzate per costruirvi edifici universitari. Innestata 
sulla decadenza della città dei ceti borghesi, era cioè 
nata, allora, la “città universitaria” di Oxford. 
Non diverso il caso di Cambridge. Qui la crisi si era 
manifestata già prima della peste e molti cittadini 
avevano già lasciato la città per insediarsi a Londra. 
Ed anche a Cambridge lo studio della situazione cit-
tadina mostra che nel 1380 il ritmo della costru-
zione dei “colleges” era assai elevato. Molte parti del 
preesistente tessuto cittadino erano state sostituite 
da insediamenti di “colleges” ed in particolare, anche 
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iversamente da quanto accade per altre ce-
lebri università medievali europee, ricche di 
documentazioni (statutarie, normative, giuri-

diche, giudiziarie, iconografiche, di ordine sociale, di 
costume, di ambito architettonico-urbanistico, ecc.), 
le prime tracce dell’università di Roma sono pur-
troppo assai scarne ed ambigue1. Al punto che la 
fase costitutiva dell’università romana resta a tut-
t’oggi problema storiografico nebuloso ed irrisolto. 
Se ne conoscono tuttavia taluni elementi e talune 
notizie; ed anche queste, va detto, appaiono talvolta 
contraddittorie. 
Si sa, ad esempio, che nella seconda metà del XII 
secolo, quando già erano famosi e fiorenti gli Studia 
di Bologna e Parigi, studenti e docenti romani la-
sciavano la loro città per recarsi appunto in quelle 
università (a Parigi è documentata la presenza del-
l’agostiniano Egidio Colonna). Ma in un nuovo con-
testo politico generale il quadro comincia a mutare. 
Nel 1265 Carlo d’Angiò, certamente con l’inten-

zione di proporre un’alternativa alla precedente 
formazione dello studio federiciano di Napoli, tenta, 
ma sembra senza alcun risultato, di istituire anche 
a Roma uno studium laico. A Roma erano infatti già 
in funzione altri centri di studi superiori: la Univer-
sitas Cleri Romani (a carattere teologico-giuridico e 
destinato alla formazione dei quadri direttivi del 
clero), la Universitas Romanae Curiae (Studium gene-
rale istituito tra 1244 e 1245 da Innocenzo IV e ri-
servato al personale interno alla curia: dunque con 
sede variabile perché anche legato agli spostamenti 
della curia), infine gli Studia generalia aperti dalla 
metà del XIII secolo dagli Ordini mendicanti e de-
stinati ai confratelli (di particolare rilevanza gli stu-
dia dei conventi dell’Ara Coeli, dei Francescani, di 
Santa Sabina, dei Domenicani, e di Sant’Agostino, 
degli Agostiniani). 
Il vero e proprio atto fondativo dell’università ro-
mana, lo Studium Urbis o Studium Generale, è la bolla 
In Supremae emanata da Bonifacio VIII il 20 aprile 
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dium Urbis, intendeva risolvere autoritariamente a 
favore del papato. Quale il luogo prescelto per que-
sto primo nucleo dell’università romana? 
Anche se una certa tradizione vorrebbe che la sua 
prima localizzazione fosse quella riferita ad alcune 
case nei pressi di Sant’Eustachio, è invece accertato 
che la sede universitaria romana venne inizialmente 
ubicata in regione Transtiberim. Senza, però, che di 
tale sede si conoscano né il luogo fisico, né le carat-
teristiche edilizie. Si è pensato da alcuni che, così 
come del resto accadeva in quei tempi in varie altre 
città italiane ed europee, l’insegnamento venisse al-
lora impartito in edifici privati; oppure, secondo altri, 
nella chiesa di Santa Maria. 
Nella bolla bonifaciana era anche stabilito che, per 
evitare speculazioni, i taxatores, ufficialmente nomi-
nati dal comune e dagli esponenti universitari, fissas-
sero i prezzi dei fitti delle pensiones domorum: un 
vero e proprio “equo canone”. Era, questa, una so-
luzione adottata in quei tempi da quasi tutte le isti-
tuzioni promotrici di sedi universitarie: per evitare 
attriti, anzi spesso veri e propri scontri, assai fre-
quenti a verificarsi tra universitari e cittadini. 
Però la notizia che più tardi, nel 1348 (è comunque 
notizia che conferma la presenza dello Studium in 
Trastevere), venne proposta (ma non attuata) la rea-
lizzazione di una domus scholariorum, potrebbe però 
voler dimostrare che le intenzioni calmierizzanti 
della bolla bonifaciana forse non avevano ottenuto 
lo scopo sperato.  
La traslazione della curia pontificia ad Avignone sem-
bra assicurare all’università romana, nel XIV secolo, 
qualche maggiore autonomia. Ma si sono riflessi 
sull’università romana anche i sussulti ed i turba-
menti connessi con le altrettanto complesse e tur-

1303. L’anno di fondazione dell’università romana è 
il medesimo di quello in cui nasce l’università di Avi-
gnone; ma, va ricordato, l’università di Bologna con-
tava allora già più di due secoli. Lo Studium Urbis, che 
comprendeva tutte le «lecite facoltà», godeva di au-
tonomia giurisdizionale sia rispetto alla Curia capi-
tolina sia rispetto a quella ecclesiastica, ed era 
finalizzato all formazione della futura classe diri-
gente. E va sottolineato che le caratteristiche deli-
neate da papa Bonifacio per l’università romana ne 
proponevano un profilo comparabile con quello 
delle più prestigiose università del tempo. Finanziato 
con parte dei gettiti comunali, la vigilanza dello Stu-
dium Urbis era però affidata ad esponenti del sistema 
religioso romano: all’abate del monastero di San Lo-
renzo intra muros, al priore della basilica di San Gio-
vanni, all’arciprete del monastero di Sant’Eustachio. 
Rispetto alle consuetudini del tempo si nota in ciò 
un aspetto tipico e peculiare della situazione ro-
mana: la doppia presenza delle istituzioni cittadine e 
di quelle legate all’esercizio del potere del papa. 
A Roma, è stato notato da molti studiosi, la storia 
della città si confonde spesso con quella dei papi. 
Così vi è stato anche chi ha attribuito la ritardata 
data di fondazione dello Studium Urbis ad un man-
cato interesse dei gruppi di potere (la curia papale, 
i sempre mutevoli ceti dominanti) presenti nel-
l’Urbe, ad investire nella formazione di una ben de-
finita classe dirigente. Ma tale mancato interesse, e 
dunque tale ritardo, mi sembra lecito ipotizzarlo, po-
trebbe anche essere giudicato come risultato, di va-
lore azzerante, del complesso e non chiaro intreccio 
nell’esercizio del potere tra curia papale ed istitu-
zioni cittadine. Che è poi proprio quell’intreccio che 
papa Bonifacio, con la sua bolla istitutiva dello Stu-
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bolente vicende che, in quel secolo, hanno contras-
segnato la vita economica e politica della città. Così, 
se nel 1318 viene assegnata allo Studium la impor-
tantissima funzione di conferire la licentia ubique do-
cendi, d’altra parte gli statuti del 1363 e poi del 1369 
mostrano chiari segni di una grave crisi: che appare 
di relativamente lunga durata. 
Così anche il progetto di istituire presso la chiesa 
di Sant’Apollinare un collegio destinato agli studenti 
poveri e dotato anche di spazi per l’insegnamento 
– progetto predisposto nel 1427 dal cardinal Branda 
Castiglioni – non sembra aver prodotto effetti con-
creti. Ma, d’altra parte, è attestato che tra la seconda 
metà del Trecento e primi anni del XV secolo at-
torno all’ambito dello Studium romano si era andato 
affermando un ambiente culturale di elevatissimo li-
vello che includeva dotti e letterati di varie parti 
d’Italia: tra i quali Poggio Bracciolini e Francesco da 
Fiano. Resta comunque dato generale che, malgrado 
talune iniziative di Innocenzo VII (1404-1406) e Mar-
tino V (1417-1431), nei primi decenni del XV secolo 
la presenza dell’università non sembra ancora iden-
tificabile come dato qualificante dell’immagine della 
città di Roma. 
Una nuova fase si apre invece qualche decennio più 
tardi. Sotto il papa Eugenio IV (1431-1447) viene ri-
proposto con maggiore decisione il tema dell’assi-
stenza agli studenti poveri. Ne saranno segni tangibili 
l’iniziativa avviata alla fine del 1456 dal cardinal Ca-
pranica (però realizzata soltanto tra 1475 e 1476 
dal fratello del cardinale), e successivamente (1476 
o 1478) quella promossa dal cardinal Nardini. 
Entrambi i cardinali istituiscono dei collegi per stu-
denti poveri. Il primo, il collegio Capranica, fondato 
in rapporto alla sede della residenza della famiglia 

cardinalizia (nella piazza oggi appunto detta Capra-
nica), il secondo, il collegio Nardini, situato in un edi-
ficio del quartiere Parione prospettante la via Papalis. 
Dalle cronache risulta che entrambi i collegi ebbero 
notevole risonanza. 
A tale proposito va notato che le loro rispettive lo-
calizzazioni sono comunque correlate alla fonda-
mentale decisione papale di trasferire la sede dello 
Studium in un’area compresa tra Sant’Eustachio e 
Agone (oggi piazza Navona) e, più precisamente, di 
fronte alla chiesa di San Giacomo degli Spagnoli. 
A sua volta collegato, tale trasferimento, con le ini-
ziative di innovamento e trasformazione dell’intera 
città di Roma prima promosse dai papi di metà 
Quattrocento e poi vigorosamente confermate da 
Sisto IV nell’ultimo quarto del secolo. Iniziative le 
quali, complementarmente al definitivo fissarsi della 
sede pontificia in Vaticano, attribuiscono all’area della 
città compresa nell’ansa del Tevere il ruolo di centro 
direzionale e commerciale, così come ritualmente 
simbolico, della nuova Roma rinascimentale. 
È proprio in questo quadro che si inserisce, tra l’al-
tro, anche la decisione di Sisto IV di spostare in 
Agone il mercato del Campidoglio (1477): così at-
tribuendosi a tutta l’area contigua il ruolo di nodo 
centrale dell’intera città. 
Ed è sempre in questo medesimo quadro di innova-
zione che lo Studium Urbis assorbirà progressiva-
mente gli altri studia cittadini. 
Cancellata ogni precedente ambiguità, lo Studium 
Urbis era cioè divenuto in tutto e per tutto l’univer-
sità del papa: con tangibili conseguenze anche sul 
piano urbanistico. 
Oltre alle già ricordate istituzioni dei collegi Capra-
nica e Nardini, dalla nuova localizzazione della sede 
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sempre in quest’area, botteghe di conciatori di per-
gamene, di librai, di miniatori, di copisti e così via, 
che si vanno ad insediare nei pressi di Campo de’ 
Fiori; cioè, ancora una volta, in prossimità della sede 
universitaria. E l’arrivo al soglio pontificio di Leone 
X (papa dal 1513 al 1521) attribuirà a tutta que-
st’area la particolare fisionomia del monopolio della 
cultura fiorentina durante tutta la fase rinascimen-
tale dello sviluppo urbano. 
Anche il tessuto edilizio di questa parte della città, 
con accorpamenti o, viceversa, parcellizzazioni di 
aree edilizie, risentirà di tutti questi fenomeni. In-
somma, a partire dal XVI secolo, lo Studium Urbis di-
viene parte essenziale della città e polo culturale in 
essa profondamente radicato. 
È un dato di lunga durata nella storia urbana di 
Roma. Sino quasi alla metà del XX secolo, proprio 
nella localizzazione e sede prescelta nel XV secolo, 
cioè nei pressi della chiesa di Sant’Eustachio che in 
medio fere Urbis umbilico sita est, l’università romana 
continuerà infatti a svolgere il suo ruolo culturale 
nella città di Roma; e ad affermare, anche visibil-
mente, la propria presenza. Più tardi la sede univer-
sitaria verrà spostata in una appositamente creata 
“città universitaria”; per poi ulteriormente diffon-
dersi in più poli e localizzazioni della città divenuta 
metropoli. 

Note 

1  Relazione presentata in occasione del convegno organizzato 
per l’inaugurazione del Centro Italiano di Cultura a Cluj-Na-
poca (Romania).

universitaria scaturiranno infatti molte altre conse-
guenze: che risulteranno fondamentalmente signifi-
cative per la vita e l’immagine, tanto spaziale quanto 
edilizia, del nuovo centro dell’Urbe rinascimentale 
(con seguiti che si prolungheranno fino all’Età della 
Controriforma e dell’Età barocca). Alessandro VI 
(1492-1503), già qualche anno più tardi, inizia poi a 
modificare in modo essenziale il complesso edilizio 
esistente. Perché già ritenuto inadeguato al suo 
nuovo ruolo ed alle sue nuove funzioni. È questo il 
momento di avvio di un lungo processo edificatorio 
che, come è ben noto, durerà sino al secolo XVII; 
nel quale saranno chiamati ad intervenire con im-
portanti realizzazioni anche architetti di primo 
piano. Nel frattempo, vanno registrati altri impor-
tanti fenomeni di mutamenti. Nel 1472 gli Agosti-
niani riprenderanno il possesso della chiesa di Santa 
Maria del Popolo e daranno vita ad una biblioteca 
pubblica. Nel 1475 si apre la Biblioteca Vaticana. Ed 
anche la biblioteca del complesso di Santa Maria 
sopra Minerva, da tempo importante centro di cul-
tura in quella parte della città, proprio in conse-
guenza della vicinanza allo Studium, vede 
enormemente accrescersi tale suo ruolo. Inoltre, 
sempre in questo innovato centro della città, la pre-
senza dei palazzi delle famiglie cardinalizie e delle 
loro ricche biblioteche e collezioni d’arte, costitui-
sce un ulteriore fattore ed occasione di accresci-
mento della funzione culturale della sede 
universitaria. Infine, connesse con le attività dello 
Studium e con le conseguenti necessità, prosperano, 
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 a tutti noto che nella storia territoriale dell’Oc-
cidente europeo, il periodo compreso tra la fine 
del VI secolo ed i primi decenni del X è carat-

terizzato dal succedersi e sovrapporsi di crisi di 
vario ordine che hanno inciso negativamente sulla 
vitalità dei centri urbani: fino, in molti casi, a provo-
carne la scomparsa1. 
Tuttavia, malgrado gli indubbi effetti negativi di quelle 
crisi, alcuni centri urbani (meglio chiamarli così an-
ziché città in senso proprio) hanno continuato ad 
esistere anche se in un quadro sociale, politico, eco-
nomico del tutto diverso da prima. E ciò, in partico-
lare si constata in più casi nella Penisola italiana. La 
storiografia urbana ha spesso definito questo feno-
meno come espressione di una “crisi della città”. 
A tale riguardo occorrono però alcune non secon-
darie precisazioni. In primo luogo, che quello schema 
storiografico è applicabile (e pur sempre con pru-
denza) soltanto nei confronti della sola area cristiana 
dell’Occidente europeo. Infatti, nei secoli VIII-X (e 

in alcuni casi anche al di là di questo confine crono-
logico) molte città europee incluse nella sfera della 
dominazione dei centri di potere islamico, hanno go-
duto di particolare prosperità; e, dunque, anche di 
oggettivo sviluppo demico ed urbanistico (con im-
portanti esiti scientifici, tecnici, culturali, artistici, ar-
chitettonici). 
Non è il caso dunque di parlare di “crisi della città” 
in quanto tale ma, semmai, del precisarsi, ma sempre 
e solo nell’Occidente europeo cristiano, di un 
mondo che mi pare di poter definire “de-urbaniz-
zato” (di cui parlo in un’altra mia occasione edito-
riale). In secondo luogo, che occorre intendersi 
anche sui “confini” politici ed economici di quanto, 
con riferimento a quei secoli, è storicamente sot-
teso al concetto di “Occidente” europeo di area cri-
stiana. Perché la scissione tradizionale tra la 
decaduta area occidentale e quella ancora attiva, ed 
in larga parte anche prospera, della parte orientale 
del già unito Impero Romano, cioè la parte che co-
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turite più occasioni di studio e confronto: convegni 
specificamente dedicati a quella città, incontri di altra 
caratterizzazione (per esempio le settimane nor-
manno-sveve), oppure saggi e relazioni scientifiche 
di varia circostanza. E, sotto il profilo della storia del-
l’architettura, molte ricerche, con importantissimi 
risultati, sono state ovviamente indirizzate allo stu-
dio delle opere architettoniche più significative: 
come nel caso dei numerosi studi (di vario soggetto 
ed orientamento) dedicati alla cattedrale ed al ca-
stello, ma anche proiettati ad analizzare altre realtà. 
È in un quadro più generale, cioè non specifico, che 
oggi cercherò di proporvi qualche riflessione sui 
sentieri di ricerca sulle vicende di Trani medievale 
che ancora si possono percorrere. 
Il divenire, cioè il modificarsi, delle parti fisiche di un 
centro urbano (edifici ma anche spazi non edificati) 
è il prodotto stratificato di più circostanze leggibili 
secondo “tempi storici” di diversa “velocità” e du-
rata. Alcune perfettamente documentabili e dunque 
anche precisamente databili, altre più sfuggenti e 
meno precisamente documentabili perché causate 
da piccoli, continui, e ripetuti interventi. Entrambe 
queste categorie di cause incidono in misura spesso 
molto sensibile sia sul modo di essere (cioè di “vi-
vere”) di ogni centro urbano (ma non solo), sia 
anche del suo apparire (e “voler identitariamente 
apparire”) nei confronti dei cittadini e dei non cit-
tadini. Questo suo continuo e continuativo modifi-
carsi nel tempo è la ragione per la quale attribuiamo 
ad un centro urbano la qualifica di vero e proprio 
“organismo”; del quale, come tutti gli organismi vi-
venti, è possibile intuire l’esistenza di una sua speci-
fica matrice vitale, ciò che chiamo codice di sviluppo 
urbano, al di sotto, o al di là, delle sue variazioni mor-

stituiva il cosiddetto Impero Romano d’Oriente 
(con capitale ora denominata Bisanzio: non più Co-
stantinopoli) non corrisponde affatto alle attuali par-
tizioni geografiche. 
E ciò interessa in particolare l’Italia insulare e penin-
sulare. Infatti, fino all’XI secolo, e non tenendo in 
conto la diversa situazione delle isole maggiori, tutta 
la parte orientale della Penisola italiana (lungo le 
coste adriatiche) si è trovata ad essere area di con-
fine, un confine però continuamente mobile, tra le 
due principali e diverse sfere di influenza (di potere 
politico e militare, di ordine economico in senso ge-
nerale, ecc.): da un lato quella gravitante nell’orbita 
dell’ancora centralistico Impero bizantino, dall’altro 
lato quella dell’assai più complesso sistema dell’Oc-
cidente europeo. Frantumata, quest’area, in una plu-
ralità di nuove formazioni di controllo territoriale e 
di utilizzazione delle peculiari risorse di ciascun am-
bito. Dalle aree a lungo soggette al potere imperiale 
di Bisanzio (e dalle contese che ne sono derivate da 
parte dei nuovi conquistatori per opporvisi); al po-
tere territoriale del papato (cioè il Patrimonium San-
cti Petri); ai grandi potentati abbaziali, alle varie 
strutture insediative e giurisdizionali civiche e reli-
giose del sistema longobardo e di quello franco 
(quest’ultimo poi assurto a Sacro Romano impero); 
più avanti, all’articolato sistema dei centri di potere 
normanno: e successivo regno siciliano e così via. 
Un quadro, questo, che a Nord interessa la stessa 
emergente Venezia, e, più a Sud, le città pugliesi. Ov-
viamente soprattutto quelle proiettate sul mare. sia 
con scali (di pesca od altro) sia con porti veri e pro-
pri. Che è il caso, quest’ultimo, anche della città di 
Trani; della cui specifica storia medievale si sono oc-
cupati, sotto più profili, molti studiosi. Ne sono sca-
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fologiche. Ma è proprio sotto questo profilo che si 
apre quella artificiosa, però non certo inutile, distin-
zione tra “città di pietra” e “città vivente” sulla quale 
pongono l’accento soprattutto i medievisti. Occorre 
però tenere ben presente che quella distinzione è 
puramente strumentale: è cioè la conseguenza del 
ricorso a diversi, ma necessariamente complemen-
tari e congruenti, metodi di ricerca su di un unico 
soggetto di indagine: “quel” centro urbano. Che a 
sua volta, al pari di ogni altro genere di fonti (di ca-
rattere archivistico-documentario, o memorialistico, 
o normativo, od iconografico e iconologico, o de-
mico-statistico e così via) è anch’essa “fonte” storica 
(però, commentava Giosuè Musca, di natura diversa 
dalle altre ed anche, forse, più ingannevole), e, come 
tale da sottoporre al procedimento della critica 
delle fonti. Si tratta, in sostanza, di cogliere di “quel” 
centro gli elementi della sua “specificità”, pur nel 
quadro della più generale “cultura urbana” dell’area 
geostorica di appartenenza (e dei suoi possibili ad-
dentellati con altre coeve “culture urbane” di aree 
più o meno direttamente ad essa assimilabili). 
Nel caso di Trani medievale, così come per altri cen-
tri urbani medievali pugliesi, non sempre è dato di 
poter fare riferimento a notizie chiare e certe: dun-
que univocamente interpretabili. Che genere di 
“città vivente” era la Trani dei secoli della prima Età 
medievale? Che dimensioni aveva raggiunto nell’XI 
secolo, cioè all’Età delle Crociate? Che rapporto 
può stabilirsi tra i (presuntivi) dati quantitativi demici 
e l’estensione e configurazione fisica del tessuto ur-
bano? Interrogativi cui non è sempre facile dare ri-
sposte certe; anche se, in materia, resta valido il 
principio di formulare ipotesi sostenibili. Tutto ciò 
premesso ecco alcune considerazioni. 

Dopo la sua fase iniziale, probabilmente di Età tar-
doromana, vi sono significativi segni della persi-
stenza, nel VII secolo, della città che ora chiamiamo 
Trani: considerato che venne deciso di seppellire le 
spoglie di un vescovo nella chiesa di S. Maria (già ri-
cordata a quel tempo). Anche perché sembra accer-
tato che, per quanto concerne l’ambito pugliese, i 
percorsi viari della tarda romanità (quelli degli itine-
rari della Tabula Peutingeriana e suoi derivati) hanno 
bene o male continuato ad essere frequentati anche 
nei secoli successivi. 
È lecito, infatti, supporre che fossero ancora in fun-
zione taluni guadi o ponti e forse anche quanto re-
stava di alcune delle mansiones): anche se con 
strutture degradate. Qualche maggiore elemento di 
conoscenza comincia ad affiorare più avanti. Molti 
studiosi si sono posti il problema di definire la con-
sistenza demica dei principali centri della costa 
adriatica pugliese in Età medievale. Malgrado la re-
lativa opinabilità dei criteri di stima (ci si basa sui 
fuochi: ma a parte il quoziente moltiplicatore, vi 
erano anche fuochi non censiti?) si valuta che nel 
XIII secolo Trani avesse all’incirca 12/13 mila abitanti: 
Bari, invece, circa 10/11 mila. Bari era dunque meno 
importante di Trani? Non ci sono elementi per af-
fermarlo con sicurezza: perché Bari ripartiva da una 
sua quasi completa distruzione della metà del secolo 
precedente, e perché è probabile che parte della po-
polazione barese si fosse nel frattempo spostata 
verso altri centri: tra i quali certamente anche Trani. 
Il raggiungimento di quel numero di abitanti (oltre 
ad altre notizie di carattere socio-economico) ap-
paiono semmai il segnale di un trend di forte ripresa 
in atto a Bari. Nel novero delle città europee cri-
stiano-occidentali di quel periodo queste cifre con-
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Diversamente dai baresi che invece si erano scelti il 
santo patrono trafugandone le ossa in oriente: as-
sumendo dunque come patrono un santo in certa 
misura “importato”. Anche se poi, con quella scelta, 
i baresi, con l’appoggio di Urbano II, confermavano 
simbolicamente il prestigio “internazionale” e la cor-
relata potenza economica della loro città; di cui, ap-
punto, il culto religioso era diretta e salvifica 
espressione. Perché l’adozione di un santo vescovo 
orientale (Nicola come si sa era stato vescovo di 
Mira) si prospettava nel disegno di Urbano II come 
veicolo d’unione tra cristianità d’Occidente e 
d’Oriente. 
Né è da trascurare, in questo quadro, la circostanza 
che la distruzione normanna ha volutamente rispar-
miato il complesso della chiesa di S. Nicola; e che, 
poco tempo dopo, la città ha ripreso il suo ruolo. 
Un tema importante è quello del rapporto tra il 
flusso dei crociati e le città portuali pugliesi. Com-
pare dalle cronache di varia natura (itinerari, descri-
zioni di geografi, ecc.) che a quanti si recavano in 
Terrasanta era possibile scegliere tra più porti d’im-
barco: Siponto (fino a quando non abbandonato), 
Barletta, Trani, Bari, Monopoli, Gallipoli, Otranto. 
Mola era invece soprattutto un centro di pesca che 
peraltro sarà anch’essa gratificata dai Normanni con 
speciali privilegi. 
È stato sostenuto che le Crociate sono state un pri-
mario fattore di sviluppo di questo gruppo di città 
portuali che, comunque, costituivano un organico si-
stema a rete dell’attività commerciale e marittima 
dell’Adriatico meridionale. Anche in questo caso 
non ci sono però dati certi. Prima di tutto perché 
non tutti gli eserciti crociati hanno seguito i mede-
simi itinerari marittimi (in particolare quelli che in-

notano comunque un centro urbano di dimensioni 
medio-grandi. Se, come si sostiene, a questo sviluppo 
Trani era giunta a seguito della distruzione saracena 
di Canosa, si comprende anche perché Trani ha po-
tuto godere, in materia di commerci marittimi, di 
speciali privilegi e benefici: e non solo nel passaggio 
tra la dominazione bizantina e quella normanna (cui, 
si badi, la città si era opposta) ma anche più tardi, 
sino all’Età federiciana ed oltre. Non più, invece, nei 
secoli dell’Età moderna. 
Gli speciali Statuti marini che garantivano quei privi-
legi, datati convenzionalmente al 1063 anche se sem-
bra che questa data sia da spostare più in avanti, 
mettono comunque in evidenza la vitalità e l’impor-
tanza di Trani quale cerniera portuale (oggi diremmo 
polo di scambio) tra l’entroterra pugliese, i traffici 
adriatici e quelli con la stessa Bisanzio. Ed anche il 
suo ruolo di centro alternativo al più celebre polo 
portuale barese. Del che, ancora una volta, si hanno 
però solo conferme indiziarie. 
Dopo la distruzione di Bari ad opera di Guglielmo 
il Malo (1156) un negotiator barese si sposta a Trani; 
dove, per reintraprendere la sua attività, stipula un 
contratto di prestito con un cambiavalute tranese. 
E malgrado la scarsezza di documenti analoghi non 
si sarà certo trattato di un caso isolato. Ma a me 
(come ho avuto modo di proporre in un’altra occa-
sione) è parsa significativa anche un’altra precedente 
vicenda di tutt’altro genere. Mi riferisco al tema della 
religiosità cittadina. Cioè a quel santo pellegrino che 
i tranesi si scelgono come patrono: perché proprio 
nella loro città, nel cui ospedale era morto, aveva 
manifestato i primi segni della sua santità. Era dun-
que, quello scelto dai tranesi, un santo la cui santità 
nasceva e si connaturava con la vita stessa della città. 
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teressavano i porti pugliesi) e dunque i medesimi 
punti d’imbarco. In secondo luogo, perché la consi-
stenza degli eserciti non aveva certo le strabilianti 
(inattendibili) dimensioni delle centinaia di migliaia 
di armati (più probabile l’ordine della decina di mi-
gliaia, peraltro ragguardevole in sé e comunque ana-
logo a quello degli abitanti delle città interessate dal 
fenomeno). In terzo luogo, perché, comunque, un 
esercito di quelle dimensioni non poteva certo sce-
gliere porti d’imbarco che non fossero già di per sé 
stessi adeguatamente forniti di opportune strutture 
(moli, magazzini, depositi, ecc.). La presenza crociata 
può dunque aver funzionato da incentivazione ad 
una condizione e struttura urbana già esistente ed 
efficiente. È dunque piuttosto il movimento dei pel-
legrini diretti in Terrasanta ad aver accelerato il pro-
cesso di sviluppo delle città portuali pugliesi, e tra 
queste, anche Trani: come dimostra il già ricordato 
significativo episodio del santo patrono tranese 
morto in un ospedale della città. 
Come ed in che misura ciò si lega al precisarsi e 
configurarsi del tessuto cittadino? Segnali in questo 
senso possono essere individuati secondo più me-
todi d’indagine. Sia con l’analisi della stratificazione 
delle varie fasi del sistema edilizio e viario della città: 
naturalmente con le prudenze e le verifiche richie-
ste da uno “scavo stratigrafico”; sia leggendo in 
chiave concettuale (identitario-simbolica, ma anche 
funzionale) la scelta di localizzazione di edifici dotati, 
per la loro stessa natura, di particolare importanza 
e significanza urbana. Così è indizio di una scelta di 
continuità identitaria (sul piano della religiosità ma, 
per l’epoca, anche su quello della coscienza civica) 
la scelta di promuovere (1097: completamento alla 
metà circa del XIII secolo) la costruzione della 

nuova cattedrale al di sopra della più antica chiesa 
(episcopio) di S. Maria: utilizzandone l’impianto 
senza obliterane la presenza, e dando anzi luogo ad 
una di quelle chiese doppie (non si tratta solo di una 
cripta) di cui ci sono altri esempi nella stessa Puglia 
(per esempio a Bisceglie ed a Gravina), in altra re-
gione adriatica d’Italia (a S. Claudio al Chienti ed a 
S. Maria a Pie’ di Chienti), ma anche altrove in Eu-
ropa (per esempio nella Germania renana). Ed è a 
questo punto da sottolineare, come ulteriore signi-
ficativo segnale importante, che la scelta di confer-
mare la localizzazione della nuova cattedrale sul 
luogo della precedente, confermava anche l’impor-
tanza attribuita all’area portuale come luogo dotato 
di una sua emblematica immagine urbana: segnale ad 
un tempo lanciato dai ceti dirigenti cittadini a loro 
stessi, ma anche a chi proveniva dal mare. 
Analoghe considerazioni, pur se basate su altre re-
altà, possono essere proposte per l’edificazione del 
complesso di Ognissanti (prima metà XII secolo) ri-
ferito alla presenza dell’Ordine dei Templari (fino al 
discioglimento dell’Ordine: 1312). Certo il quadro 
non permane uguale a sé stesso al variare dei tempi: 
soprattutto se, e quando, veniva a variare anche il 
sistema territoriale nel quale la città veniva ad esser 
immessa. Ne è un esempio emblematico l’intervento 
di Federico II relativo al castello di Trani. Anche in 
questo caso sono stati proposti interrogativi perfino 
in relazione ad una data certa; qual è quella (1233) 
dell’avvio ai lavori. Perché nella Cronaca di Riccardo 
da San Germano l’episodio è riportato, appunto con 
riferimento a quell’anno, con l’indicazione «Castella 
in Trano, Bari, Neapoly et Brundisio iussu Imperatoris fir-
mantur». Come intendere la dizione firmantur? Co-
struire ex-novo? Intervenire con modifiche sostanziali 
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Anche avocando alla diretta giurisdizione della corte 
quei castelli (i castra exempta) che rispondevano a 
speciali caratteristiche funzionali e di localizzazione. 
Nella strategia territoriale federiciana, quella che 
Dupré-Theseider nel 1987 definiva sotto il titolo di 
Federico II ideatore di castelli e città, era insomma sot-
teso il concetto di una dimensione statuale, cioè non 
localistica, dei castelli. I quali pertanto, anche quando 
sorgevano in rapporto a centri urbani, erano in re-
altà strutture di scala territoriale del tutto differente 
da quella propria di quei centri. Anzi, spesso, addirit-
tura ad essi sovrapposte o contrapposte: come ri-
sulta in più casi dalla loro stessa localizzazione 
(basterà ricordare, al di fuori dei casi pugliesi, so-
prattutto i castelli di Siracusa, Catania, Prato). 
Il sistema castellare pugliese (parlo soltanto di quello 
di ordine difensivo), secondo le analisi che ne ha 
dato Fuzio, presenta la tipica configurazione di una 
rete di terminali; che si compone sia di nodi proiet-
tati sul mare, sia di altri situati lungo le direttrici di 
percorso da e verso l’interno. Che in parte confer-
mava, ma in parte anche mutava, il preesistente si-
stema normanno. Ciò subirà varianti più o meno 
significative (dal punto di vista della manutenzione 
o dell’abbandono) nei potentati e regni succedutisi 
a Federico. Le cui strategie territoriali hanno volta 
a volta avuto caratteri del tutto differenti.  
Vado verso la conclusione con una logica indica-
zione: queste mie riflessioni non sono la (o una) sto-
ria territoriale della città di Trani in Età medievale. 
Vogliono invece essere uno stimolo a considerare 
in che misura il già da me ricordato “codice di svi-
luppo” della città di Trani sia rimasto uguale a sé 
stesso, o, invece, abbia subito, nel tempo, una muta-
zione genetica. O, addirittura, che sia utile, o no, pro-

su preesistenze? Né a questi interrogativi dà rispo-
sta certa l’iscrizione, presente nel castello e datata 
1233, che recita: «opus hoc hic surgere cepit». 
Semmai è più indicativa della novità dell’impianto 
quanto narra Matteo Spinelli; che nota come nel 
1234 l’imperatore si sia recato a Trani per «vedere 
la fabbrica dello castello». I cui lavori dovettero però 
durare a lungo se è solo con riferimento al 1249 
(cioè l’anno prima della morte dell’imperatore) che 
compare il nome degli autori del progetto della for-
tificazione (sono più d’uno: una figura di rilievo non 
solo locale qual è quella di Filippo Cinardo, il “tra-
nese” Stefano di Romualdo Carabrese anche deno-
minato Carabrese da Trani, oppure i due baresi 
Stefano e Romualdo (ma per altri si tratta di una 
sola persona: Stefano di Romualdo). 
Ma al di là di questa discussione ciò che conta è il 
quadro di difesa e controllo territoriale, cioè la rete 
dei castelli e delle altre opere fortificatorie, nel quale 
rientra l’iniziativa edilizia del castello di Trani. Anche 
qui sono opportune talune altre riflessioni. 
Come ho indicato in un altro mio precedente saggio, 
se si guarda alle funzioni cui ciascun castello era de-
stinato, non tutte le opere federiciane generica-
mente raggruppate nella categoria dei castelli 
possono essere fatte rientrare in un medesimo 
gruppo. I castelli di caccia o residenziali (loca solacio-
rum) erano funzionalmente (anche strutturalmente) 
di natura profondamente diversa dagli altri. Ed è 
inoltre da ricordare che Federico II dà concreto 
avvio alla sua sovranità maggiorenne imponendo an-
zitutto la distruzione dei castelli che feudatari o po-
tenti di varia caratterizzazione avevano sino ad 
allora costruito autonomamente per affermare il 
loro potere di controllo sul territorio circostante. 
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porne la conferma o, invece, una ulteriore “muta-
zione”. Decisione di importanza essenziale dalla 
quale non può esimersi chi decide (le amministra-
zioni) o chi ne è incaricato (i progettisti) di interve-
nire, rispettivamente in funzione programmatica o 
progettuale, nel tessuto edilizio di centri storica-
mente sedimentati. Perché oggetto di ciascuna delle 
due forme di intervento è contemporaneamente 
quella “città di pietra” e quella “città vivente”. 
Entra qui in gioco il già accennato concetto di “co-
dice di sviluppo urbano”. Un codice del quale è sem-
pre necessario analizzare e stabilire la effettiva 
durata e permanenza evolutiva e, conseguente-
mente, anche la sua eventuale definitiva cessazione 
di identitaria matrice evolutiva: sia lenta sia repentina 
(in questo caso per cause traumatiche di varia na-
tura). Perché questa cessazione indica il configurarsi 
di una mutazione genetica che è sempre, ad un 
tempo, causa ed effetto di fenomeni di scala locale 
urbana, ma anche di più generali fenomeni di scala 
territoriale più o meno ampia. 
Ciò in ogni città è accaduto anche più volte: i tempi 
lunghi braudeliani (che qualcuno ha voluto anche de-
finire “ucronici” cioè “senza tempo”) cioè quelli 
delle permanenze di condizioni geografiche (quali la 
peninsularità o l’insularità, la presenza o assenza di 
fiumi, o la condizione di centro costiero ecc.) o to-
pografiche (quali la giacitura in piano o su siti acclivi) 
o climatiche, scendendo alla scala urbana si incro-
ciano con tempi di media o corta durata. 
Ed è proprio l’intersezione tra i tempi lunghi ed i 
tempi di più corta durata, cioè il loro reciproco in-
teragire, l’elemento sul quale riflettere. Basti qui ac-
cennare solo ad alcuni fenomeni di carattere 
generalissimo. Per esempio, a quanto, in tema di mu-

tazione genetica dei centri italiani, abbia influito, 
nell’Età postunitaria ma anche un po’ più avanti nel 
tempo, la scelta della rete unitaria nazionale e, dopo 
gli anni Cinquanta, quella della configurazione della 
rete autostradale. Scelte, l’una e l’altra, cariche di 
conseguenze anche insediative: per l’inclusione o 
l’esclusione di questo o di quel centro dai pree-
sistenti circuiti di comunicazione viaria a lungo ed a 
breve raggio. Senza parlare delle scelte legate al 
nuovo fenomeno del turismo di varia origine, finalità, 
e caratterizzazione quantitativa e qualitativa. 
Che senso e che ruolo dare alla “storia urbana” di 
un determinato centro nel quadro degli interventi 
progettuali che si intende porre in atto? Io credo 
che (salvo eccezioni del tutto particolari) la “storia 
urbana” di un centro non fornisca quasi mai, di per 
sé, risposte oggettive e dunque tranquillizzanti. Ciò 
che la “storia urbana” di “quella” città fornisce sono 
invece, se bene e responsabilmente individuati ed in-
dagati, i parametri di giudizio cui fare riferimento per 
confermarne (è il caso della conservazione e re-
stauro dei centri urbani tradizionali), o innovarne 
coraggiosamente (sappiamo tutti che la storia urba-
nistica, europea e no, è ricca di esempi di questo ge-
nere in ogni tempo ed in ogni luogo) l’attuale codice 
genetico di sviluppo. Sono ovviamente aperte tutte 
le scelte: anche quelle di far ricorso a “codici gene-
tici di sviluppo” magari antichi e successivamente 
obliterati. Ma le risposte progettuali a questi inter-
rogativi sono comunque atti di innovazione: anche 
nel caso delle scelte di “continuità”. 
Nel caso di Trani ciò potrebbe significare l’atten-
zione a riprogettarne da un lato la peculiare “imago 
urbis” (che è una conseguenza della sua “forma 
urbis”) e, dall’altro lato, l’essenza, e la qualità, di es-
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va oggi infatti, mi sembra, perdendo quella sua tra-
dizionale (del resto anche questa non sempre con-
fermata) connotazione. 
Si va invece insensibilmente sostituendo a quella la 
nozione di “città” come luogo identitario in senso 
antropologico e culturale: rispetto ad un insieme 
territoriale più vasto, unitariamente policentrico nel 
quale la città non è più “monade territoriale”.
 
Note 
1 Conferenza col titolo Appunti metodologici di storia urbana. Utili 
o no alla cultura progettuale contemporanea? tenuta nell’ambito 
del workshop La progettazione nei tessuti storici organizzato dal 
Dipartimento ICAR (Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Ar-
chitettura) del Politecnico di Bari e dal Comune di Trani, Trani 
palazzo Palmieri, 24 maggio 2005.

sere e farsi nodo di un sistema a rete di scala quanto 
meno regionale. Perché nelle attuali linee di sviluppo 
e di tendenza de sistemi territoriali sembra in via di 
superamento, o di “sublimazione” (nel significato che 
il termine ha nelle scienze fisiche) la nozione di 
“città”: se intesa come entità territoriale in certa mi-
sura a sé stante e dotata di una forza magnetica di 
attrazione nei confronti delle popolazioni e di flussi 
delle aree e dei centri circostanti, come in effetti era 
accaduto sino a qualche decennio fa. 
In aree nelle quali, come in varie regioni italiane ed 
anche nell’area costiera pugliese (ma non solo in 
quella costiera), è storicamente presente una fre-
quenza di insediamenti urbani e pre-urbani ritmati 
da distanze di pochi chilometri, il concetto di città 
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ell’introduzione al volume dedicato alla pub-
blicazione dello Statuto del Comune di Monte-
carlo del 1388, il Corsi, noto studioso, scrive: 

«Per quanto il contenuto del presente Statuto, come 
del resto di tutti gli altri documenti del genere, non 
sia rigorosamente ordinato, non di meno può essere 
così raccolto: 
a) norme in materia religiosa; 
b) organizzazione del Comune ed attribuzioni delle 
singole magistrature; 
c) vita economica del Comune e dei suoi abitanti, 
polizia campestre, danno dato»1. 
È un tentativo di riassumere per soggetto i molti e 
differenti aspetti delle materie contemplate e ordi-
nate nel documento; un tentativo, dunque, sul quale 
si può essere d’accordo e del quale si deve ricono-
scere l’utilità. 
Tuttavia, se si intende variare l’impostazione critica 
(è questo un esercizio che a me sembra necessario 
per ogni tentativo di avanzamento nella ricerca sto-

rica) occorre anche cambiare il punto d’osserva-
zione e ricercare altre strade di indagine. E in questo 
caso, poiché mi propongo di collocare la questione 
degli statuti medievali in una prospettiva più artico-
lata e generale, la schematizzazione proposta dal 
Corsi, che in sé stessa e ad un primo esame appare 
valida e strumentalmente utile, risulta in parte in-
soddisfacente e riduttiva: perché resta ad un livello 
preliminare che non travalica i limiti ed i condizio-
namenti delle problematiche di cui lo statuto si fa 
eco e strumento. 
Così, in questa occasione, mi interessa proprio sot-
tolineare quanto si intravede, contemporaneamente, 
al di qua e al di là delle norme statutarie stesse, e, in 
particolare, il modo con il quale esse si ricollegano 
al contesto territoriale ed ambientale, nonché al 
quadro culturale di riferimento. A questo fine non 
basta certo allargare il quadro storiografico con 
brevi accenni (per quanto accurati, documentati e 
precisi essi siano) alle vicende politiche e militari che 
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erano già giunti, ovviamente, gli studiosi di storia 
economica, sociale, istituzionale, giuridica ecc. 
Ma – almeno fino a pochissimi anni fa – salvo qual-
che eccezione, non sembra si fossero accorti di ciò 
gli studiosi di storia urbanistica e territoriale. 
Tra gli studi più recenti, che si sono invece posti quel 
problema, vanno ricordati il lavoro fatto da chi si è 
occupato della storiografia di Lucca; il gruppo che 
lavora a Pisa; le ricerche su Siena del duo Piccini-Ba-
lestracci; le ricerche di Cherubini e dei suoi colla-
boratori; i lavori del Francovich, del Moretti, dello 
Stopani, su varie aree e città toscane, ed inoltre i 
contributi su Firenze forniti dalla Romby. Tutto que-
sto lavorio ha meglio puntualizzato e messo in luce 
quanto profonde e ramificate fossero le connessioni 
fra normative da un lato, e modo di vivere e di pen-
sare le funzioni legate al concetto di insediamento 
urbano, dall’altro lato. 
Ne sono nati quadri storiografici e territoriali del 
tutto rinnovati e certo più affidabili di quelli delineati 
in precedenza a partire da altre ipotesi. 
Tra le quali si possono citare le interpretazioni e le 
indicazioni che, ad un livello troppo spesso astrat-
tamente ideologizzante, erano state da taluni (mi ri-
ferisco per esempio al filone iconologico perseguito 
dal, Guidoni, dal Friedmann, dal Fagiolo o dai loro 
collaboratori, cioè quel filone che ha creduto di 
poter cogliere elementi di carattere ideologico in 
certe configurazioni planimetriche) e che, a partire 
dagli anni ‘60 ad oggi, sono state verificate, corrette, 
ampliate e precisate da più sistematiche ed organi-
che trattazioni. Tra l’altro, queste ultime ci hanno 
messo anche a disposizione nuovi ed inediti mate-
riali documentari. Tale nuovo corso di studi sulle 
normative, sulle consuetudini, sui criteri urbanistici 

si svolgevano contemporaneamente alla fondazione 
del Comune e all’emanazione di quello statuto. 
Occorre invece allargare i confini della ricerca ad 
altri campi e ad altri contesti. 
Tra i vari elementi da indagare, e che compongono 
quel quadro e quel contesto generale, mi limiterò 
qui a mettere l’accento sul panorama offerto dalle 
norme statutarie di quei Comuni medievali italiani 
che si trovavano, come Montecarlo, in posizione di 
subordine rispetto ad altri Comuni più importanti 
ed egemoni. 
Si deve sottolineare e ricordare come ciascuno degli 
statuti delle città medievali italiane, sia quelli dei Co-
muni più importanti ed egemoni sia – come nel no-
stro caso – di Comuni minori e anche soggetti, tra 
le righe dei testi che ne costituiscono le singole ru-
briche o norme, lascia sempre trasparire un ricchis-
simo tessuto di consuetudini, di interessi, di 
convinzioni ideologiche, di opportunità di scelte po-
litiche ecc., che dipendono anche dai dati territoriali 
specifici del Comune in questione. 
Gli statuti, per questa ragione, risultano quindi veri 
e propri documenti, o meglio strumenti, tesi alla 
conservazione od alla creazione di un quadro, e 
strutturale e culturale, strettamente interconnesso 
con la realtà e la contingenza storica, cui quel Co-
mune (proprio quello lì e non un altro anche se ma-
gari ad esso territorialmente vicino) affida connotati 
della sua specificità: vale a dire quanto costituisce la 
radice più profonda del suo essere ciò che in quel 
momento esso considera di essere o di essere di-
venuto. Per questa ragione è possibile avvalersi degli 
statuti dei Comuni medievali come vere e proprie 
fonti, sia pure indirette, per conoscere la multiforme 
realtà cui essi si riferiscono. A questa conclusione 
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ed edilizi dei Comuni medievali italiani, può e deve 
essere ancora nutrito da altre ricerche che ne allar-
ghino ulteriormente i confini. Se infatti, come ho ap-
pena detto, si stanno susseguendo con ottimi 
esempi le pubblicazioni dei risultati di ricerche at-
torno alle normative edilizie, ciò si riferisce in ge-
nere, ai centri maggiori dell’Italia medievale: Firenze, 
Siena, Pisa, Genova, Lucca, Palermo, Roma, Milano, 
Venezia. Mancano invece, quasi del tutto, studi e pub-
blicazioni dello stesso tenore che siano riferite ai 
Comuni minori. 
L’attuale Convegno sfrutta lo stimolo che proviene 
dal calendario delle ricorrenze ed anniversari; un ca-
lendario, osservava qualche tempo fa sul “Messag-
gero” il mio amico Mario Sanfilippo che può essere 
ulteriormente sfogliato in chiave non soltanto agio-
grafica o celebrativa, ma come agenda e scadenzario 
dei lavori scientifici. Ed è appunto questo calendario 
a fornirmi l’occasione per illustrare alcuni aspetti dei 
problemi che si pongono per i Comuni minori e su-
bordinati. Le relazioni delle dott.sse Casali e Diana, 
che seguiranno a questa mia esposizione e che ad 
essa sono collegate, forniranno in dettaglio risultati 
dei primi approcci da noi compiuti nei confronti di 
questo tema: vale a dire le linee che, rispetto ad esso, 
emergono a partire dagli statuti di alcuni Comuni 
toscani minori. 
Ma ritengo di dovere anticipare gli aspetti principali 
dei risultati conseguiti, ponendo l’accento sul fatto 
che gli statuti di quei centri, sin dal primo esame, ap-
paiono collegati a problemi e situazioni alquanto dif-
ferenti da quelli cui si riferiscono gli statuti dei centri 
maggiori e dominanti; anche se, talvolta, si possono 
trovare indubitabili assonanze od analogie tra primi 
ed i secondi. 

Per cominciare dalle differenze tra centri minori e 
centri maggiori, accennerò all’aspetto della scarsa 
documentazione storiografica di solito disponibile 
per i centri minori. 
Come ho avuto modo di suggerire altre volte, que-
sto è già un effetto, indiretto ed a lunga scadenza, 
della dominanza del centro maggiore su quello as-
soggettato; una conseguenza cioè del sistema ideo-
logico e di controllo posto in essere dal più forte 
sul più debole. Infatti si studiano, si diffondono e si 
pubblicano, prevalentemente, elementi documentari 
e vicende dei centri dominanti di cui si dispongono 
fonti di vario ordine: perché tali centri, in possesso 
del potere politico ed economico, hanno sempre 
svolto un’azione di filtro nei confronti delle vicende, 
e soprattutto degli elementi ideologico-culturali, che 
caratterizzavano e contraddistinguevano i centri 
soggetti: così sottomessi anche sul piano della me-
moria storica. 
La constatazione dell’assenza o della scarsezza di 
documentazione e materiale storiografico va dun-
que considerata come segnale o, se si vuole, come 
effettiva prima risultanza dello stato di assoggetta-
mento; perché l’assenza o scarsezza di documenta-
zione, dall’Età tardo-medievale in poi, non è quasi 
mai casuale. Dunque, potersi giovare dell’analisi degli 
statuti giunti fino a noi, costituisce per la conoscenza 
della realtà urbanistico-territoriale un elemento la 
cui importanza è inversamente proporzionale all’im-
portanza del centro cui lo statuto si riferisce. 
Tanto più piccolo è il centro, tanto maggiore è l’im-
portanza del poter disporre dei testi dei suoi statuti. 
Infatti, il rapporto dominanza/subordinazione fra 
centri si coglie, sul piano ideologico, ben al di là del 
pur evidente scadere dell’autonomia politico-eco-
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lenanti relazioni territoriali; e, soprattutto, agli stru-
menti che, di volta in volta, venivano adottati per as-
sicurare alla dominante la subordinazione dei 
dominati e, viceversa, i gradi di autonomia di questi 
ultimi rispetto ai primi. 
Nel quadro delle strategie adottate dai dominanti 
hanno un posto ed un ruolo molto particolare i vari 
centri di nuova fondazione dell’Età tardo-medievale. 
Poli militari, poli economico-commerciali, centri di 
mercato agricolo, o altro, che essi fossero, (sia fon-
dati ex novo, sia funzionalmente giurisdizionalmente 
trasformati in entità territoriali diverse da prima, 
penso per esempio anche al caso delle Terre Murate 
fiorentine) questi centri non arrivarono mai ad avere 
carattere di veri e propri Comuni autonomi. 
Tanto meno, come invece certa storiografia urbani-
stica ha impropriamente detto, divenivano centri ur-
bani in senso proprio. Piuttosto, come ho tentato di 
definirli, essi divenivano centri di tipo quasi urbano. 
L’esame degli statuti di centri di questo tipo confer-
mano puntualmente questa condizione. Per esempio 
uno strumento tipicamente locale, qual era la pena 
pecuniaria irrogata ai trasgressori di norme vigenti, 
veniva in parte convogliata verso l’erario della do-
minante, ed inoltre, proprio per tale motivo, essa do-
veva essere pagata nella moneta della città 
dominante. Pena e norma, come del resto altri 
aspetti statutari, variavano dunque al variare della 
dominazione. È questo un dato costante e, mi az-
zardo a dire, generale. Quando, come è avvenuto nel 
caso di Montecarlo, oppure di Cascina o Pietrasanta, 
questi centri fondati sono caduti prima sotto una e 
poi sotto altra egemonia, norme e consuetudini 
hanno subito sensibili modifiche in vista del neces-
sario adeguamento al nuovo quadro politico-terri-

nomica di un centro rispetto all’altro. Perché il ten-
tativo, qualche volta anche assai pesante, compiuto 
dai dominatori di comprimere e di annebbiare 
l’identità storica e culturale delle comunità soggette, 
veniva spinto anche al di là, e con strumenti non 
sempre espliciti, dell’azione tesa (questa sì con chia-
rezza) a diminuire o ad annullare l’autonomia poli-
tica ed economica dei subordinati. 
Ma ciò accadeva talvolta anche perché, e qui il tema 
si fa più sottile, se l’identità storico-culturale restava 
quasi sempre gelosamente conservata nella co-
scienza dei singoli cittadini delle singole comunità, 
al contrario, e salvo i casi di conquista “manu mili-
tari”, gli stessi componenti di quelle comunità erano 
d’altra parte talvolta inclini alla parziale rinuncia 
della loro autonomia politica ed economica. In certi 
momenti ed in certe situazioni, nei Comuni minori 
dell’Italia medievale, il desiderio o la necessità di una 
maggiore stabilità e sicurezza del sistema produttivo 
e sociale locale, venivano infatti considerati impor-
tanti obiettivi da cogliere prioritariamente su ogni 
altro: con la segreta speranza di poter in seguito ri-
vendicare le autonomie e le identità originarie come 
rivelano i molti casi di dedizioni temporanee o de-
finitive che punteggiano la storia dei Comuni me-
dievali italiani e come rivelano i successivi tentativi 
di ribellione. 
Anche se si può discutere sull’effettiva spontaneità 
ed autodeterminazione, come oggi diremmo, di 
quelle scelte, resta pur sempre il fatto che di quella 
spontaneità, quelle dedizioni avevano comunque, in 
genere, tutte le apparenze formali ed istituzionali 
come emerge anche da delibere e statuti. Gli statuti 
dei Comuni minori, in sostanza, ci consentono dun-
que di gettare un’occhiata a questo mondo di alta-
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toriale. Quelle modifiche, dunque, corrispondono al 
variare di ruolo territoriale del centro stesso, non-
ché al nuovo quadro politico ed ideologico in cui 
esso veniva a trovarsi. È un fenomeno parallelo a 
quello che si constata per le caratteristiche fisico-
morfologiche di edifici o strutture edilizie significa-
tive. Anche tali caratteristiche, infatti, venivano 
precisate, ed imposte, in base al criterio, seguito dai 
principali Comuni medievali italiani, di rendere im-
mediatamente percepibili a partire da connotati ar-
tistici e culturali di talune strutture edilizie pubbliche 
(palazzi pubblici, mura, porte ecc.), a quale centro 
dominante appartenesse il centro soggetto. Di con-
seguenza, così come per talune norme statutarie, 
anche le strutture edilizie portavano il marchio della 
dominante (una sorta di DOC – denominazione di 
origine controllata – di ordine politico). 
In sostanza, lo ripeto, l’analisi delle norme statutarie 
riflette, fin nelle pieghe del suo ordinamento, la sto-
ria dell’effettiva subordinazione del centro minore 
al centro maggiore: pervenire a questa conclusione, 
sulla base di dati e fonti originarie, è già un risultato 
non certo di poco conto. Ma, se applicato coeren-
temente e correttamente, il ricorso all’analisi di que-
sto tipo di fonti può fornire anche altre riposte ad 
altri interrogativi. 
Per fare qualche esempio mi riferisco a quanto 
emerge in rapporto alla effettiva essenza territoriale 
dei numerosi centri minori fondati, o potenziati, dai 
Comuni toscani a partire dalla fine del XIII secolo 
fino alla prima metà del Trecento. Tale arco crono-
logico, tra l’altro, è piuttosto tardo rispetto al più 
generale quadro europeo centro-occidentale verso 
cui spesso gravitavano i Comuni toscani. E anche su 
questo ritardo cronologico ci sarebbe da lavorare 

moltissimo. Ma per tornare all’esame degli statuti 
dei centri toscani, di cui qui ci occupiamo, va segna-
lato che emerge con estrema chiarezza l’importanza 
che i rispettivi Comuni attribuivano alla produzione 
agricola e, più precisamente, alla produzione orto-
frutticola ed all’allevamento del bestiame da cortile. 
Appare inoltre come il pascolo del bestiame, ovino 
e bovino, e la transumanza delle greggi e degli ar-
menti, costituissero una preoccupazione costante 
negli amministratori comunali: non meno impor-
tante di quanto non fosse ogni altra questione ine-
rente alla conservazione e alla regolamentazione e 
di quanto era collegato alle risorse economiche ed 
al vettovagliamento. 
Il concetto di «danno dato», infatti, era in sostanza 
pensato per quei centri, sostanzialmente, nel quadro 
della vita e della produzione agricola. Aspetti che 
sono invece praticamente assenti negli statuti dei 
centri maggiori, nei quali, al contrario, il «danno 
dato» veniva quasi sempre connotato con una forte 
accentuazione edilizia o patrimoniale, cioè non agri-
cola. Questi confronti parlano chiaro proprio sul 
piano che a me qui interessa evidenziare. 
I centri di fondazione, anche se, com’è il caso di 
Montecarlo, erano fortificati e pertanto inseriti nel 
sistema del controllo militare (vale a dire nel sistema 
di controllo territoriale generale), mantenevano 
stretti contatti con il tessuto produttivo e sociale di 
ciò che siamo soliti definire campagna. A questa im-
pressione non si oppongono nemmeno taluni 
aspetti delle norme più strettamente e specificata-
mente edilizie che questi centri minori hanno in co-
mune con le norme di centri maggiori, cioè aspetti 
di marca decisamente cittadina. Mi riferisco, in que-
sto caso, a rubriche che è costantemente dato ri-
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diata in un centro abitato, sono invece l’indice del 
grado di coscienza civica raggiunto dalla società me-
dievale italiana. Fatte salve le dimensioni e le esten-
sioni della rete viaria, nonché la quantità del 
fabbisogno idrico, sia nei piccoli sia nei grandi centri, 
la cura per preservare l’agibilità delle vie, e per assi-
curarsi la continuità nell’erogazione idrica (privato 
o pubblico che fosse il punto di prelevamento del 
rifornimento idrico) era un punto cardinale della re-
golamentazione urbanistico-edilizia. 
Ed è proprio in riferimento a questo aspetto, e ad 
altri dello stesso ordine, che i centri minori, pur in 
fondo strettamente legati con una realtà territoriale 
che era e restava ancora campagna, venivano ad as-
sumere caratteristiche cittadine: tali appunto da 
consentirci di definirli centri quasi-urbani. 

Note 
1 Pubblicato in Atti del Convegno di Studi Castelli e borghi della 
Toscana Medievale (Lucca, 28-29 maggio 1983) Lucca 1983, pp. 
3-9.

trovarvi: quali la raccomandazione e la cura affinché 
il patrimonio edilizio non sia lasciato deperire. Infatti, 
se norme di questo genere si trovano anche negli 
statuti di grandi centri, (come Firenze, Siena, ecc.), 
in questi ultimi la norma è chiaramente presentata 
in funzione del decoro cittadino e dei problemi im-
plicati dal fenomeno rischioso della sovrappopola-
zione. Invece nei centri minori si ha l’impressione 
opposta: che cioè quelle norme e l’eventuale con-
sueto richiamo al decoro ed all’ordine, siano, nei 
fatti, motivazioni secondarie rispetto al vero rischio 
che si tendeva ad evitare: lo spopolamento ed il 
danno che la comunità avrebbe subito se, in conse-
guenza dell’incuria verso il patrimonio edilizio, essa 
avrebbe poi comunque, e collettivamente, dovuto 
provvedere ai necessari restauri e ripristini. Diverso 
ragionamento può essere fatto per quanto con-
cerne l’utilizzazione della viabilità, cioè della rete via-
ria nel suo insieme, e delle risorse idriche. L’una e 
le altre, essenziali per la vita di una comunità inse-
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a normativa statutaria dei comuni medievali ita-
liani è stata attentamente studiata, almeno da 
un ventennio a questa parte, da molti storici 

italiani e stranieri1. E tra questi hanno fornito con-
tributi particolarmente significativi gli storici tede-
schi: nel quadro di una sistematica ricognizione 
(avviata nel 1973) della produzione statutaria tar-
domedievale europea. Il forte interesse mostrato 
per questo genere di fonti da studiosi di varie di-
scipline ha messo in evidenza come l’insieme delle 
norme statutarie (e di altro genere) offra molteplici 
possibilità di ricerca in più settori e campi di ricerca. 
Il che, ovviamente, ha contribuito alla comparsa di 
numerose edizioni; più o meno integrali, delle fonti 
statutarie di comuni italiani; nonché, in parallelo, ad 
un proliferare di saggi storiografici, appunto centrati 
sulle fonti, di vario indirizzo e taglio metodologico2.  
Tuttavia, è stato in genere poco, o quasi per nulla, 
battuto il filone che utilizza le fonti statutarie per 
analizzare la storia delle città e del territorio: anche 

perché, a sua volta, questo campo disciplinare è 
stato individuato da pochi anni e da un numero 
assai ristretto di storici: in genere italiani che hanno 
avuto una formazione da architetti. 
Riunisco dunque in questa occasione risultati di due 
mie precedenti linee di ricerca sul sistema insedia-
tivo dei centri tardomedievali, maggiori e minori, 
dell’Italia centro settentrionale. 
L’una centrata sugli strumenti normativi: per analiz-
zare i criteri in base ai quali venivano tutelate ed 
utilizzate le risorse e le opportunità ambientali e 
territoriali di ciascuno dei centri. 
L’altra, per la quale devono essere utilizzati stru-
menti di analisi diretta (le osservazioni degli edifici 
e di loro parti), deliberazioni, documenti contrat-
tuali, od altro, indirizzata a cogliere gli elementi di 
particolari prassi edilizie: quelle adottate dai prin-
cipali centri di potere, tanto comunale quanto si-
gnorile, per significare verso l’esterno la propria 
identità (economica, politica, culturale, artistica) e 
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evolutiva dei singoli centri. Danno cioè informazioni 
sul come e sul quando, ma non sul perché, in un de-
terminato periodo, quel centro si sia venuto confi-
gurando in quel modo e con quelle componenti 
morfotipologiche. E tali carenze sono quasi la regola 
nel caso dei centri minori o comunque subordinati. 
Ogni documento ed ogni fonte di cui possiamo di-
sporre, come è stato più volte rilevato, è in fondo 
soltanto un frammento di verità; pervenutoci tanto 
per effetto di una certa concatenazione di casualità 
(casualità che hanno invece contribuito alla scom-
parsa di altri documenti cioè di altre parziali verità), 
quanto per effetto di predeterminate finalità che 
hanno consigliato di conservare quel documento o 
quella fonte rispetto ad altri documenti: magari de-
liberatamente obliterati e distrutti in rapporto ad 
una più o meno tacita condanna alla “damnatio me-
moriae”. 
 
Sistemi normativi e condizione territoriale 
Com’è ben risaputo, dalla seconda metà del XIII se-
colo, e in alcuni casi anche alla fine del XII4, in mol-
tissimi dei centri italiani si cominciò a fissare, 
trascrivendolo in modo stabile e certo, il complesso 
di consuetudini, regole, criteri, comportamenti, che 
si ritenevano necessari e sufficienti ad ordinare e 
regolamentare la vita, pubblica e privata, di ciascun 
centro. Il corpus normativo, che sotto questo profilo 
va dunque considerato il prodotto di una accumu-
lazione di precedenti esperienze e concetti, pren-
deva, a seconda dei luoghi, nomi diversi. 
Al centro-nord veniva indicato più frequentemente 
come statutum, ma si incontrano anche i termini 
constitutum, consuetudines ecc. Nel meridione ed in 
Sicilia, oltre a quanto veniva dettato negli appositi 

l’ambito territoriale entro il quale essa poteva es-
sere affermata. Sono due aspetti diversi, ma tra loro 
intrinsecamente connessi, della ricca ed articolata 
cultura urbana sviluppatasi ed affermatasi in Italia 
tra il Duecento ed il Trecento; e destinata a durare 
ben oltre la meta del XV secolo. 
È ben risaputo che gli effetti di tale cultura sulla 
configurazione del tessuto dei singoli centri e, in de-
finitiva, di gran parte del paesaggio italiano, hanno 
lasciato trace che in molti casi sono ancora leggibili. 
Mi sono dunque proposto di utilizzare tali tracce 
come vere e proprie chiavi di interpretazione sto-
rica: e non solo sul piano più ovvio della cosiddetta 
“storia del paesaggio”. 
Perché, a mio avviso, l’affermazione di Saxl3 che 
«l’uso delle immagini parimenti importante per la 
comprensione della storia politica» vale non sol-
tanto in riferimento alla interpretazione delle im-
magini figurative, ma anche per la storia territoriale 
ed urbana. Solo che il concetto di immagine venga 
esteso ed applicato alla configurazione complessiva 
di ogni centro ed all’insieme delle sue caratteristi-
che tipologico-architettoniche. 
L’analisi condotta sulla configurazione del costruito 
e degli spazi che lo ritmano, l’entrare cioè nel me-
rito delle peculiarità morfotipologiche degli ele-
menti edilizi degli spazi non edificati di un centro 
insediativo, può dare molte indicazioni sulle inten-
zionalità e sulle modalità che hanno presieduto al-
l’impianto ed alla evoluzione di quel centro: più e 
meglio, talvolta, di quanto consentito da altre più 
ortodosse e consuete fonti documentarie. Soprat-
tutto perché tali fonti più consuete (la documenta-
zione archivistica) assai spesso o mancano del tutto 
o tacciono su determinati aspetti della dinamica 
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atti emanati dalla corte, le norme specifiche di cia-
scun centro venivano in genere indicate come pri-
vilegia, consuetudines ecc. L’importanza di tali 
documenti divenne subito grandissima. Una parti-
colare solennità rituale, quasi un’aura di sacralità ci-
vica, accompagnava, soprattutto nei centri retti da 
sistemi comunali, ciascuna delle occasioni riguar-
danti l’uso dei documenti statutari: perché ad essi 
si attribuiva il ruolo, ed il connesso significato sim-
bolico, di esprimere i valori di identità del centro 
in questione; ma anche, contemporaneamente, di 
affermare la legittimità delle istituzioni che avevano 
il compito di esercitare il potere. 
Non diversamente, del resto, da quanto accadeva 
nei confronti delle varie Carte di altri centri europei. 
L’analisi che in varie occasioni5 ho condotto sui cen-
tri tardomedievali (dal XIII al XV secolo) dell’Italia 
centrale e settentrionale, nonché altri sondaggi 
compiuti nelle aree dell’Italia meridionale ed in Si-
cilia, ha evidenziato come, tra i singoli complessi 
normativi dei vari centri (oltre agli statuti vi erano 
anche altre forme di deliberazione o degretazione 
che ne integravano o completavano o modificavano 
taluni aspetti) vi fossero molte similitudini: ma 
anche differenze notevolissime 
Le quali ultime, ed è ciò che ci interessa, dipende-
vano senz’altro dalle condizioni e concezioni terri-
toriali tipiche di ciascun centro: erano cioè una 
proiezione ed un riflesso sia delle sue peculiarità e 
del suo rango territoriale, sia dell’ambito o sistema 
politico che lo qualificava od entro cui rientrava. 
Mentre, al contrario, le somiglianze vanno conside-
rate l’espressione di un comune bagaglio di con-
cetti, di principi e di convenzioni: in sostanza ciò che 
può essere definito il comune denominatore della 

cultura urbana e territoriale dell’epoca. È ovvio che 
di ciò si avvertano le conseguenze nelle stesure dei 
singoli complessi statutari. 
Si constata infatti che le norme riferite agli aspetti 
generali della comune cultura urbana e territoriale 
compaiono costantemente nella sequenza delle 
varie riedizioni dei complessi normativi di ciascun 
centro; e che, invece, gli aspetti tipici e peculiari di 
questo o quel centro erano regolati sia da norme 
che si ripetono nel tempo (quelle che dipendono 
dalla sua specificità territoriale), sia da altre norme 
che scompaiono o si modificano sostanzialmente al 
variare del quadro generale di riferimento. 
Tra gli elementi costantemente presenti, indipen-
denti quindi dalle caratteristiche dei singoli centri, 
vi sono le rubriche normative che riguardavano i 
rapporti tra singoli privati e tra privati ed interesse 
pubblico. 
Ci si atteneva, in genere, a concetti giuridici che 
grosso modo possono essere fatti risalire al diritto 
romano. Mi riferisco ai concetti di proprietà privata, 
di confini, di uso di parti comuni ecc. 
Ad esempio, a Cortona, a Pistoia, ed a Cascina, in 
materia di muri di confini tra due proprietà, si pre-
scriveva che se i muri erano stati costruiti da en-
trambi i confinanti, entrambi dovevano provvedere 
alla manutenzione; inoltre, a Pistoia, chi avesse vo-
luto realizzare un muro di qualità migliore del pree-
sistente avrebbe potuto realizzarlo distruggendo 
l’altro «ab imo usque ad summum»6. 
È interessante notare che il concetto del diritto di 
proprietà del privato era preso in considerazione 
anche quando veniva condannato il privato che si 
era messo contro il potere; o quando, per effetto 
di improvvisi e violenti rivolgimenti politici, singoli 
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un dato significativo ed importante. E tanto più, poi, 
se si tiene conto che proprio a Firenze venne isti-
tuita una apposita magistratura pubblica per ammi-
nistrare i beni confiscati ai ribelli sbanditi. Tra le 
norme che costituivano per così dire l’ossatura 
portante degli statuti medievali italiani vi erano 
quelle riferite a problemi di igiene edilizia, di pre-
venzione antincendio, di facilità di circolazione lungo 
le vie principali, di controllo delle risorse idriche, di 
sicurezza e moralità pubblica, di decoro urbano ecc. 
Tralasciando, per il momento, queste ultime che si 
intersecavano con aspetti ideologico-politici, e che 
dunque riguardano programmi e prassi anche con-
cettualmente variabili, tutti gli altri ordini di pro-
blemi ritmano e marcano continuamente la 
sequenza de capitoli statutari e delle deliberazioni 
di vario genere che a quei capitoli si andavano volta 
per volta ad aggiungere. 
Così, per quanto concerne i criteri di igiene edilizia, 
si constata che ci si atteneva a criteri variabili in 
rapporto alla “categoria” ed al rango territoriale 
proprio di ogni centro. 
La presenza generalizzata e continuativa di tali 
norme si articolava in rapporto allo hic et nunc di 
ciascun insediamento; come risulta da queste os-
servazioni, in tutti i centri maggiori, cioè nelle città, 
il concetto di igiene edilizia si applicava all’uso degli 
spazi, degli edifici e delle infrastrutture di interesse 
generale: di conseguenza si regolamentavano atten-
tamente le attività inquinanti in vista del pubblico 
interesse. 
Per esempio, era costante il divieto alla macella-
zione od allo scuoiamento degli animali nelle strade 
ed altrettanto costante era la preoccupazione per 
l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti: sia 

o gruppi già potenti venivano dichiarati nemici e ri-
belli. Nel senso che le procedure di confisca o di 
distruzione delle proprietà immobiliari del condan-
nato (prassi questa costantemente seguita) si ap-
plicavano tenendo conto della configurazione 
giuridica (confini di proprietà, diritti ecc.) di tali sue 
proprietà. 
Tra gli esempi più celebri quello riferito alla costru-
zione del palazzo Pubblico di Firenze nel 1298. 
Come racconta il Villani7, «colà dove puosono il 
detto palazzo furono anticamente le case degli 
Uberti, ribelli di Firenze e Ghibellini; e di quei ’loro 
casolari feciono piazza, acciò che mai non si rifa-
cessono. E perché il detto palazzo non si tenesse il 
suo terreno de ’detti Uberti coloro che ll’ebbono 
a fare il puosono musso, che fu grande difalta a la-
sciare però di non farlo quadro[...]». Considerata 
l’importanza dell’impresa, come lamenta il Villani in 
questo celebre passo, si sarebbe evidentemente po-
tuto assorbire l’area liberata dal distrutto palazzo 
in un più general disegno del novo polo pubblico. 
Venne invece deciso di costruire il palazzo comu-
nale proprio sul limitare dell’area della potente fa-
miglia ora considerata ribelle dal nuovo regime 
politico: anche accettando le irregolarità di trac-
ciato che ne conseguivano. 
L’episodio può essere letto in più modi: si conside-
rava di non poter usare per finalità pubbliche so-
lenni un’area “maledetta”; hanno prevalso 
considerazioni d’ordine tecnico-costruttivo (utiliz-
zare anche per motivi economici le preesistenti 
fondazioni murarie ecc.); od altro ancora. 
Resta comunque il fatto che furono le linee di con-
fine delle proprietà degli Uberti a guidare l’impianto 
del palazzo Pubblico fiorentino. Il che è certamente 
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quelli di lavorazione, sia anche quelli provenienti 
dalle singole abitazioni. 
Ma in tale materia erano certo motivate dalle situa-
zioni locali. Per esempio, nei casi di grandi centri at-
traversati da più corsi d’acqua (fiumi, torrenti, canali 
ecc.) si vietava che in essi venissero gettati o con-
vogliati rifiuti inquinanti: ne sarebbe derivata l’im-
possibilità ad usarli proficuamente, dunque un 
danno per la collettività. 
Su ciò insistono8 con particolare impegno gli statuti 
di città dell’area padana (Milano, Pavia, Piacenza 
ecc.) ed anche dell’Italia centrale (per esempio Fo-
ligno) ecc. Mentre diversi, pur parlando di grandi 
centri, erano i criteri adottati a Venezia: perché la 
particolare struttura del tessuto cittadino, inserito 
in ambito lagunare ed intersecato da più canali sog-
getti al ritmo alternante delle maree, suggeriva spe-
ciali soluzioni9. 
Su questo ordine di problemi influiva la qualità del 
centro: ma ancor più la sua dimensione. Per esem-
pio, gli statuti di Figline, Empoli, Bientina, che erano 
centri toscani di piccola o media dimensione, con-
sentivano che si gettassero nel fiume animali morti 
o loro parti: purché ciò avvenisse in punti di impe-
tuosa corrente e lontani dal centro stesso. Fogne e 
fognoli, quando c’erano – cioè in genere soltanto 
nei luoghi più importanti e quindi di nuovo qui gio-
cava l’importanza e la dimensione del centro –
erano oggetto di special attenzione quasi ovunque. 
Particolarmente dettagliate, a tale riguardo, sono le 
normative di Siena, di Firenze, di Pistoia. Ma i divieti 
relativi a problemi di igiene si estendevano anche a 
molti altri settori della vita pubblica e privata. Non 
infrequenti, soprattutto nelle principali città ove il 
rischio epidemico era più forte, erano le norme che 

dettavano i criteri cui dovevano sottostare gli eser-
cizi commerciali per poter svolgere le loro attività. 
A Firenze, i locali dei vinattieri non dovevano avere 
«fognam vel cavam apertam» (dunque, se ne deduce 
a contrario, può darsi che in qualcuno dei locali per 
la mescita del vino tali norme non venissero spon-
taneamente seguite e rispettate). 
A Pistoia, i tavernieri non potevano tenere «corium 
in terra», e si tentava di concentrare le varie osterie 
in zone prossime alle mura: quindi, diremmo oggi, 
in zone in certa misura periferiche. Ciò allo scopo 
di evitare alle zone centrali, politicamente, econo-
micamente e simbolicamente più importanti, pre-
senze e modi di vita considerati disdicevoli e 
fastidiosi. 
Indicativo, in termini di effetti della condizione ter-
ritoriale di un centro sulle normative, il problema, 
ad un tempo igienico e di decoro, della presenza 
degli. animali da cortile (maiali, anatre, pollame ecc.). 
Nelle principali città ne era consentito l’alleva-
mento unicamente in zone interne e non aperte al 
pubblico: era assolutamente vietato (salvo partico-
lari occasioni anche religiose) che gli animali circo-
lassero per le strade. Ma ciò non accadeva nei 
centri minori: ove invece era consentito il passaggio 
di greggi e mandrie; pur, si capisce, con opportune 
modalità tendenti ad evitare danneggiamenti. La 
condizione del centro, o tipicamente urbano o, vi-
ceversa, legato ad abitudini ed interessi di matrice 
rurale, consigliava, come si vede, diversi comporta-
menti normativi. 
Ma tale distinzione non era sempre così netta. 
Anche nei centri maggiori si riscontrano consuetu-
dini e comportamenti che rinviano ad una condi-
zione che oggi definiremmo non urbana. Del tutto 
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Ma, ovviamente, questo criterio dell’uso speciali-
stico o selettivo dello spazio civico non figura quasi 
mai negli statuti dei centri minori. 
Se ne trovano tracce, eventualmente, solo per casi 
particolari, (in genere luoghi di rappresentanza o di 
culto), o per occasioni speciali (ad esempio il mer-
cato periodico del bestiame) che richiedevano lar-
ghi spazi reperibili soltanto in aree esterne al centro 
propriamente detto. 
Dunque, anche sotto questo profilo, gli statuti ri-
flettono le caratteristiche ed il rango di ogni centro, 
pur nell’ambito di una medesima “cultura” insedia-
tiva. E, del resto, la vita dei centri italiani non diffe-
riva gran che, per questi aspetti, da quella di altri 
coevi centri europei. 
Particolare preoccupazione destava, in tutte le città 
ed anche nei centri minori, il pericolo degli incendi. 
Quasi in tutti gli statuti si prescriveva dunque che 
gli ambienti ove era necessario far fuoco (cucine, 
forni ecc.) dovessero essere costruiti con materiali 
non incendiabili (evitando quindi le pareti in legno 
e le coperture con paglia o altro); e si stabiliva, inol-
tre, che questi ambienti fossero situati in particolari 
posizioni rispetto al resto dell’edificio o della città. 
Cito un esempio: a Firenze i camini delle cucine do-
vevano elevarsi di almeno due braccia (circa m. 
1,20) rispetto al tetto ed i camini delle fornaci do-
vevano essere alti non meno di nove braccia (circa 
m. 5,40) ed inoltre consentiti solo fuori dalle mura 
cittadine. 
Come si capisce queste norme incidevano sulle ca-
ratteristiche tecniche e sulla tipologia delle unità 
edilizie. Producevano quindi, in definitiva, effetti con-
creti tanto sulla articolazione funzionale di alcune 
parti del tessuto cittadino, quanto sulla sua imma-

sorprendente, per esempio, era il criterio adottato 
per proteggere i passanti dal rischio di essere colpiti 
dai rifiuti organici gettati dalle finestre delle case. 
Chi voleva farlo doveva prima avvertire i possibili 
passanti con opportune ripetute grida: «guarda, 
guarda, guarda», o altre simili espressioni. Il che, in-
vece, sembra un paradosso ma non lo è, non figura 
nei centri più piccoli ed a livello quasi rurale. Perché 
nella città intensamente abitata, l’eventuale assenza 
di altre opportunità di allontanamento dei rifiuti 
(non vi erano dappertutto le fogne, né, dappertutto 
vi erano gli appositi «chiassuoli») non consentiva 
altre soluzioni. 
Mentre, al contrario, nei piccoli centri a livello quasi 
rurale, la struttura del limitato impianto insediativo 
consentiva ai singoli, per lo smaltimento dei rifiuti, 
di giovarsi di aree non edificate. Come infatti dimo-
stra la novellistica italiana medievale che di questi 
squarci di vita quotidiana offre numerosi e coloriti 
esempi. 
Un’altra delle costanti negli statuti delle maggiori 
città medievali italiane è la concezione dello specia-
lizzarsi dello spazio urbano in rapporto alle diffe-
renti funzioni. Oltre ai luoghi stabiliti per svolgere 
le attività connesse con la vita politica o religiosa, 
si definivano quasi sempre in modo preciso anche 
quelli dove si dovevano tenere (lì e non altrove) i 
mercati destinati alle varie categorie di merci: tanto 
alimentari (separando il mercato del pesce da 
quello delle carni o delle verdure ecc.), quanto di 
altro genere. E si stabiliva anche dove erano am-
messe o non erano ammesse altre attività: da quelle 
manifatturiere, a quelle di certi aspetti della vita pri-
vata dei cittadini (dalle osterie, al gioco, alla prosti-
tuzione ecc.). 
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gine d’insieme. Anche in questo senso vi erano per-
ciò notevoli differenze tra i tessuti edilizi dei centri 
propriamente cittadini e quelli di centri di più basso 
rango territoriale; i quali ultimi, pur caratterizzati, 
talvolta, da una organizzazione a carattere quasi ur-
bana, erano però più vicini al mondo ed alla condi-
zione rurale. E di ciò danno utili riprove e conferme 
le coeve immagini grafico-pittoriche o le descrizioni 
di vario genere (di solito racconti, cronache, me-
morie, novelle) che ci sono pervenute. 
Particolarmente interessanti sono poi i criteri, sor-
prendentemente anticipatori di concezioni urbani-
stiche tuttora adottate, relativi all’edificabilità de 
suoli entro le cerchie urbiche. In quasi tutte le prin-
cipali città si prescriveva che la nuova costruzione 
avrebbe dovuto realizzarsi o in zone ove si auspi-
cava che si indirizzasse l’espansione cittadina (ta-
lora, ad esempio ad Arezzo, a San Gimignano ecc. 
addirittura fissando le dimensioni del lotto edifica-
torio), oppure in aree resesi o rimaste libere in 
parti già edificate della città. 
Ma, in tal caso, l’edificazione doveva aver luogo con 
opportuno rispetto degli allineamenti (per esempio 
col procedimento ad cordam usato a Siena, o se-
condo altre tecniche di misurazione seguite in altre 
città) fissati da funzionari tecnici di apposite magi-
strature pubbliche. Inoltre, l’edificio doveva corri-
spondere ad altri requisiti: per esempio, come figura 
negli statuti di San Gimignano, doveva seguire 
«morem et misuram» peculiari della contrada. 
Altrettanto diffuse le norme statutarie che regola-
mentavano alcune parti degli edifici: in particolare 
l’altezza dei porticati (per esempio a Bologna, veni-
vano dimensionati in modo di farvi transitare, al co-
perto, un uomo a cavallo), le parti aggettanti degli 

edifici (consentite in genere solo se al di sopra di 
una certa quota da terra), ed altri elementi ancora. 
Va inoltre segnalato il problema della demolizione 
di immobili esistenti per costruirne altri. Per questo 
aspetto si registrano differente criteri normativi. 
Nelle principali città la demolizione era in genere 
consentita; soprattutto a condizione che il nuovo 
edificio risultasse migliore del precedente. 
Nei centri economicamente o demograficamente 
in crisi si tendeva invece a vietarla per conservare 
il patrimonio edilizio esistente: talora prescrivendo 
anche l’obbligo del restauro. Ma centri in condizioni 
ancor più precarie consentivano addirittura la de-
molizione di edifici fatiscenti per recuperarne ma-
teriali utilizzabili. 
Differenze, queste, che erano evidentemente in-
fluenzate dalla condizione socioeconomica e dal 
rango territoriale dei vari centri. 
Si potrebbe seguitare a lungo in questa analisi. Ma 
conviene ora entrare nel merito di quelle norme 
che più risentivano del modificarsi del quadro ge-
nerale e che dunque mettono meglio in evidenza in 
che misura la condizione ed il rango territoriale in-
cidesse nel sistema statutario. 
Particolarmente interessante, in tal senso, è consta-
tare sia con quali strumenti e con quali modalità i 
centri maggiori dominassero i centri minori, sia 
quali fossero le norme statutarie che venivano mo-
dificate o scomparivano. 
Circostanza, questa, che si verificava per un duplice 
motivo: o perché, entro uno stesso centro domi-
nante, mutava la direzione politica ed il gruppo di-
rigente; o, invece, perché diminuiva il grado di 
autonomia politica e territoriale di un centro già 
dominante. Il che avveniva quando città già impor-
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strumenti di tipo doganale e fiscale: il centro sog-
getto non doveva in alcun modo danneggiare le at-
tività e le strategie economiche e commerciali della 
dominante. Anzi, il centro soggetto era addirittura 
obbligato a convogliare verso l’erario, o verso i ma-
gazzini e depositi del centro dominante, le sue prin-
cipali risorse economiche e produttive: tanto di 
ordine agricolo quanto di ordine manifatturiero. 
Così i prodotti dei settori traenti dell’economia (a 
seconda delle città: lana e seta, manufatti metallici, 
particolari prodotti dell’artigianato corrente e di 
lusso ecc.) potevano essere trattati soltanto dal 
centro egemone. I centri soggetti erano infatti ob-
bligati ad esportare i loro prodotti unicamente 
verso la città dominante. Ed ancora: tutte le grana-
glie dovevano essere macinate soltanto nei molini 
pubblici o signorili: affinché i proventi doganali con-
fluissero, direttamente od indirettamente, verso la 
dominante. Il che, trattandosi di importanti aspetti 
di un quadro economico generale, è facilmente 
comprensibile. 
Ma lo stesso criterio veniva adottato, e ciò parla 
chiaro sulla durezza del sistema, anche nei confronti 
di aspetti di dettaglio. Firenze, in una determinata 
circostanza di crisi congiunturale, proibì per esem-
pio la realizzazione di una fornace a San Godenzo 
(un piccolo comune di montagna) perché temeva 
di perderne la produzione di castagne o di legna. E 
le delibere dei vari centri dominanti sono piene di 
obblighi ed episodi di questo genere. 
Passo ora a dare qualche cenno sul secondo dei 
casi: quello che concerne il doppio ordine di eventi 
che determinavano significative modificazioni nel si-
stema normativo di un centro dominante. Analiz-
ziamone brevemente un primo aspetto: quando 

tanti cadevano sotto il dominio di altro più impor-
tante potente centro: non importa se a regime co-
munale o signorile. 
Si tratta di casi e problemi abbastanza diversi tra 
loro; lo studio dei quali rende quindi necessari dif-
ferenti tipi di approccio. Infatti, per esaminare la 
continuità dinamica del rapporto tra centro mag-
giore e centro minore è utile il raffronto tra centri 
della stessa area; mentre per studiare il duplice or-
dine di modalità con le quali si modificava il sistema 
normativo di un centro dotato di una sua autono-
mia giurisdizionale (specialmente se con rango di 
vera città e dunque esercitante un effetto proiettivo 
su di un determinato ambito territoriale) è più utile 
analizzare il corpus delle sue norme statutarie prima 
e dopo il cambio di situazione. 
Diamo un breve sguardo al primo dei due casi; cioè 
al rapporto di dominanza che si stabiliva tra una 
città ed i centri minori (compresi quelli di nuova 
fondazione) gravitanti entro la sua zona di influenza. 
Il quadro statutario e normativo che si presenta è 
quasi ovunque il medesimo. Il centro dominate im-
poneva ai suoi subordinati di rispettare alcuni ovvi 
principi di ordine politico. Firenze, comune a re-
gime guelfo e popolano, imponeva ad esempio ai 
centri soggetti norme antighibelline ed antimagna-
tizie (non vendere terreni od edifici ai membri di 
quelle formazioni, non commerciare con loro espo-
nenti ecc.). 
Altre città imponevano a loro volta norme dello 
stesso ordine. In ogni caso veniva limitato l’eserci-
zio dei diritti e dei poteri locali, anche imponendo 
al centro subordinato la presenza di magistrature 
di pubblici ufficiali nominati dal centro egemone10. 
Inoltre, il polo egemone adottava costantemente 
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quel centro cadeva sotto altro polo di potere. Illu-
minante e quasi paradigmatico, in tal senso, è il si-
stema adottato dai Visconti nel lungo processo di 
costruzione di quella potente formazione politica 
che, sia pure sostanzialmente fondata sul pluralismo 
dei gruppi di potere delle città, aveva tuttavia carat-
teristiche di vero e proprio stato unitario11. Indi-
pendentemente dal fatto che un centro 
(soprattutto una città) fosse passato nelle loro mani 
a seguito di vera e propria conquista o, invece, per 
effetto di una formale e più o meno spontanea “de-
dizione”, veniva imposto a tale centro, quale primo 
atto ufficiale, una completa revisione dei suoi statuti: 
per armonizzarli con la nuova situazione territo-
riale e con la nuova area di influenza entro cui quel 
centro era venuto a cadere12. 
Il signore si arrogava inoltre il diritto e l’autorità 
di emanare “decreti” ai podestà ed alle magistra-
ture locali: che dovevano provvedere a farli rispet-
tare integralmente anche nel caso vi si rilevassero 
difformità nei confronti delle norme statutarie lo-
cali. Imposizioni, l’una e l’altra, che non lasciano 
dubbi di sorta sulla condizione di subordine a cui 
quella città veniva ricondotta dai nuovi dominatori. 
Ma, oltre a questi atti di imperio così evidenti, i Vi-
sconti adottavano anche altri meno appariscenti si-
stemi di controllo e di ingerenza nella vita delle 
città assoggettate. Nel caso di Pavia, che per im-
portanza era la seconda (dopo Milano) tra le prin-
cipali città del dominio visconteo, vennero per 
esempio emanate norme che limitavano l’esistenza 
e l’autonomia delle locali corporazioni di mestiere. 
Anche la serie di provvedimenti presi dai Visconti 
in favore della formazione dello Studio (questo fe-
nomeno però non riguardava tutte le città assog-

gettate: la creazione di uno Studio era evento com-
plesso ed in certo senso eccezionale) gravavano 
sull’economia della città riducendone, dunque, le 
potenzialità ed in definitiva il potere. Inoltre, sem-
pre a Pavia, venne aperta di fronte al Broletto, cioè 
in un’area di controllo signorile, una grande piazza 
destinata allo svolgimento del mercato (quotidiano 
ed anche annuale): allo scopo di sottrarre al ve-
scovo le risorse fiscali connesse con le attività del 
mercato che, prima, infatti si svolgeva in aree di 
controllo vescovile.  
Provvedimenti dello stesso ordine, con finalità 
anche politiche, vennero inoltre prese a Parma13 ed 
in altre città. Mentre, ad un livello strategico ancora 
più generale, tutto il sistema idrico, naturale ed ar-
tificiale, che innervava ed articolava il dominio vi-
sconteo (esteso a quasi tutta l’area lombarda ed in 
seguito anche a parte di quella emiliana ) venne co-
munque progressivamente articolato e strutturato 
in maniera da favorire Milano e la rete dei castelli 
di diretto interesse dei Visconti. I quali, tra l’altro, e 
sempre nella medesima linea di riorganizzazione se-
lettivamente signorile delle aree del loro dominio, 
realizzarono anche un grande parco territoriale a 
loro stretto uso e vantaggio. Lo strumento fiscale, 
inoltre, venne applicato dai Visconti anche per 
quanto concerne parti di edifici: venne tassato il nu-
mero ed il tipo di finestre. Operazioni tutte che, nel 
loro insieme, modificavano sostanzialmente, come 
si capisce, sia la struttura sociale delle città assog-
gettate, sia gli assetti e le gerarchie territoriali pree-
sistenti: appunto in funzione di una strategia 
centripeta che ad esse si sovrapponeva; o che, ad-
dirittura, ad esse si contrapponeva in forma più o 
meno integrale14. 
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delle città soggette ho già parlato. Dunque, in so-
stanza, l’analisi degli effetti prodotti in un tessuto 
insediativo di rango urbano dalla variazione nella 
dirigenza politica, può essere legittimamente ri-
stretta ad un unico scenario: quello del ricambio 
del gruppo di potere all’interno di un medesimo 
ordinamento oligarchico-comunale. Tenendo oltre 
tutto conto, poi, che tale ricambio, anche se trau-
matico e talvolta sanguinoso, avveniva pur sempre 
tra esponenti di famiglie i cui interessi erano for-
temente legati a quella città. È quindi evidente che 
tali effetti non investivano mai l’intero corpus nor-
mativo, ma solo quelle parti di esso che più erano 
legate alla strategia insediativa e territoriale del 
nuovo gruppo dirigente. 
Tra gli aspetti più significativi ed incisivi in termini 
di imagine urbana va registrato il precisarsi di nuove 
tipologie edilizie. In particolare, nelle città comunali, 
e non importa se di matrice ghibellina o guelfa, a 
partire dalla metà circa del Duecento, si manifesta 
la tendenza a diminuire considerevolmente l’altezza 
delle torri (vi sono naturalmente eccezioni: si pensi 
a Bologna ed in parte a Pavia!) che venivano com-
misurate a quella di certi elementi considerati si-
gnificativi: la torre del palazzo comunale, i campanili 
di alcune chiese ecc. 
Così Firenze, fatta eccezione per la torre comunale, 
non consentiva che le torri fossero più alte di 5 
braccia (circa 25 metri); decretando duque l’abbat-
timento delle parti eccedenti. San Gimignano, il cui 
tessuto cittadino era fortemente dislivellato, preferì 
dare un riferimento unico: la torre “roniosa” del pa-
lazzo Pubblico. Col risultato che le torri assunsero 
altezza differente. Inoltre, soprattutto a danno di 
città assoggettate (ciò, per esempio, registrato per 

Esaminiamo ora anche l’altro aspetto: il modificarsi 
del sistema normativo di un centro urbano in con-
seguenza del variare della sua dirigenza politica. Si 
potrebbe osservare che, a sua volta, tale muta-
mento non avveniva logicamente sempre nello 
stesso modo e che, dunque, la molteplicità delle si-
tuazioni storiche non dovrebbe essere ricondotta 
entro un unico schematico raggruppamento. Tutta-
via, ai fini che qui mi propongo, e nell’ambito geo-
storico cui qui mi riferisco, l’obiezione mi sembra 
perdere buona parte della sua validità. 
Fatta eccezione per interventi singoli e puntiformi 
(distruzioni, deviazione improvvisa di piccoli corsi 
d’acqua, improvvisi rafforzamenti difensivi di un edi-
ficio e cose simili), gli effetti di un mutamento nor-
mativo incidono significativamente sul tessuto 
insediativo soltanto in tempi medio lunghi: dell’or-
dine di un ventennio all’incirca. 
Ora, per quanto concerne le principali città ad or-
dinamento comunale, i ricambi transitori di forma 
istituzionale (per esempio la vicenda del Castracani 
a Lucca, quella del Duca d’Atene a Firenze, quella 
dei Tarlati ad Arezzo ecc.) non hanno in genere in-
taccato a fondo l’assetto normativo esistente; del 
quale, anzi, i nuovi dominatori (i “tiranni”) si sono 
in genere serviti per affermare il loro potere. E 
d’altro canto, sull’altro versante istituzionale, cioè 
quello dei sistemi signorili, la linea che ha condotto 
alcune potenti famiglie ad affermare la loro signoria 
su di una certa città (e da lì sulle altre che sono 
andate a costituire il suo dominio), tra il XIII ed il 
XIV secolo si era in genere ormai stabilmente af-
fermata15. 
E delle modalità con le quali un sistema signorile 
riusciva ad incidere sull’assetto urbano e sulla vita 
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Pistoia dopo l’assoggettamento a Firenze), si proi-
biva la costruzione sulle torri di manufatti lignei 
(terrazzature e collegamenti tra torri diverse) che 
facevano della torre stessa un punto fortificato di 
magnati o consorterie potenti. Altrove si stabiliva 
che al piano terreno delle torri si dovevano aprire 
porte di una certa ampiezza, e così via. Ma si agiva 
anche in altre direzioni. Tra i criteri più seguiti vi era 
quello di vietare ogni transazione con esponenti 
della parte avversa; e, comunque, quello di porre 
qualche filtro di ordine fiscale a forestieri che in-
tendevano stabilirsi in città. La costruzione di un 
nuovo immobile, od anche la stipulazione di un con-
tratto d’affitto, da parte di non cittadini o non “ter-
razzani” (a seconda del tipo di centro) era vietato 
a chi non pagava un certo ammontare di tasse. Per-
ché, si pensava, gli stranieri, come sottolineato negli 
statuti della toscana cittadina di Montaione, «fanno 
danni assai [...] poi si vanno con Dio». 
Vi è ora da parlare dei criteri di decoro urbano che, 
a partire dalla metà del XIII secolo, compaiono in 
tutti gli statuti ed in tutte le normative dei centri a 
carattere urbano. Sono criteri che tendevano a pre-
sentare gli edifici e gli spazi cittadini come espres-
sione di ordine, di benessere, di potenza economica, 
di sviluppo artistico. 
Le norme emanate a queste finalità toccano dun-
que, entrando nei dettagli, quasi tutti settori della 
vita economica: la possibilità di espropriare il vicino 
per la realizzazione di un palazzo di prestigio, la 
forma e la dimensione dei banchi delle botteghe, la 
qualità e la dimensione dei materiali da impiegarsi 
nelle costruzioni edilizie più significative, l’obbligo 
di illuminare certe parti della città ecc. Ed il tutto, 
come già detto, si intersecava poi con i criteri di ge-

rarchizzazione selettiva dei luoghi della città in rap-
porto alla loro rappresentatività pubblica; e ciò 
anche in materia di costume morale: le attività di-
sdicevoli non dovevano svolgersi nei luoghi emble-
matici della città.  
 
Sistemi decorativi e condizione politica e 
territoriale 
Da quanto sin qui brevemente esposto appare con 
chiarezza che il complesso di norme e provvidenze 
dei centri tardomedievali, urbani e quasi-urbani, 
dell’Italia centrosettentrionale tendeva, oltre che a 
regolarne la vita, anche a dare di tali centri un’im-
magine complessiva e, in definitiva, emblematica-
mente ideologica. 
Diviene così indispensabile indicare brevemente 
anche metodi (normativi di prassi) che tali centri 
utilizzavano a tale scopo. In particolare, interessa 
qui di mettere in evidenza come i gruppi dirigenti 
dei singoli centri si siano giovati di particolari “ma-
niere” architettoniche e di veri e propri “sistemi 
decorativi” per diffondere verso l’esterno, implici-
tamente od esplicitamente, specifici messaggi di or-
dine politico16.  
A seconda dei casi tali sistemi erano costituiti da 
complessi di elementi che interessavano o solo 
parti esterne di un complesso edilizio, o solo parti 
interne o l’insieme di parti esterne ed interne.  
La scelta di alcuni, invece di altri, modelli e tipi di al-
cune parti architettoniche; il modo di aggregarne gli 
elementi; la predilezione per certe tecniche o con-
suetudini costruttive e decorative; il deliberato loro 
montaggio sintattico; e così via; questi, insieme ad 
altri, sono elementi strettamente connessi ad una 
prassi edilizia che dipendeva in larga misura dalle 
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fluenzavano, identificandovisi, le istituzioni pubbliche 
e la prassi da queste seguite nelle iniziative finaliz-
zate alla realizzazione di complessi edilizi: sia quelli 
per il centro dominante, sia quelli per gli altri centri 
del dominio. 
Un aspetto particolarmente evidente è quello con-
nesso con l’uso di particolari materiali e con le ri-
spettive tecniche di impiego. Scegliendo esempi 
nell’ambito toscano, si constata facilmente che l’uso 
della pietra forte, di colore grigio-giallastro, è un 
dato ricorrente per l’edilizia pubblica (mura, porte, 
ecc.) delle città di Arezzo, Firenze, Pisa e dei centri 
loro soggetti. Anche se poi le modalità di impiego 
di tale materiale, (e in parte anche talune sue diffe-
renze di consistenza, di grana e di colore, pur nel-
l’ambito di una medesima categoria tipologica) 
davano luogo a paramenti murari omologamente 
monocromi ma di effetto sottilmente diverso da 
città a città. 
Ma in area senese si ricorreva invece con frequenza 
all’uso promiscuo di materiale lapideo (in genere 
di colore biancastro, stante il frequente impiego del 
travertino tipico della zona) e di elementi in lateri-
zio (di colore rosso-aranciato). Ottenendo così vi-
vaci effetti di decorazione bicroma basati sul 
principio di destinare ciascuno dei due materiali, ri-
spettivamente, solo a talune, e non ad altre, parti 
costruttive. 
Così risultano nettamente riconoscibili, quasi come 
separate da uno spartiacque territoriale, le due 
zone della Toscana, distinte anche geologicamente, 
cioè l’area del “macigno” (appunto la pietra) e 
l’area delle crete (da cui il largo impiego del lateri-
zio), sulle quali dominavano, rispettivamente, Fi-
renze e Siena. 

scelte del committente: perché perfino il ricorso ad 
uno piuttosto che ad altro artista, l’incarico proget-
tuale essendo conferito dal committente, altro non 
è, al fondo, se non un sistema che permette al com-
mittente stesso di appropriarsi, o di identificarsi 
(per delega) con le scelte di linguaggio architetto-
nico di quell’artista. 
È dunque corretto interpretare quei sistemi e quei 
metodi come veri e propri segnali emessi dalla 
committenza: tanto in riferimento ad una singola 
città, quanto al sistema territoriale da essa dipen-
dente. In definitiva, l’adozione di un sistema deco-
rativo era dunque un ulteriore modo di segnalare 
l’effetto di proiezione di un polo dominante sul ter-
ritorio dominato. Perciò in Italia, sempre per l’Età 
tardomedievale, la diversa natura istituzionale dei 
poli (di tipo signorile o di tipo comunale, e perfino 
di tipo monarchico-imperiale), non dava luogo a 
comportamenti differenziati e distinguibili. Ciò 
detto: quali erano le modalità, gli strumenti, gli og-
getti e le occasioni della diffusione di un sistema de-
corativo nel quadro dell’edilizia pubblica, 
semipubblica e privata di quel tempo? E chi erano i 
committenti? 
La risposta alla seconda domanda è semplice. Nel 
caso dei centri di potere signorile o monarchico 
era lo stesso signore a stabilire i codici da adot-
tarsi (ne sono casi paradigmatici i criteri morfoti-
pologici adottati nella realizzazione delle rispettive 
reti di castelli, sia dai Visconti, sia, ancor più, da Fe-
derico II). 
Invece, nei centri di tipo comunale, i committenti 
erano i principali gruppi politici ed economici: per-
ché, tramite le strutture corporative od altre forme 
di organizzazioni laiche e religiose, quei gruppi in-
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Dunque, nella Toscana medievale, ma il discorso vale 
anche per l’area viscontea (e poi sforzesca) come 
per altre aree, materiale e tecnica d’impiego sono 
da considerarsi veri e propri elementi di un codice 
o sistema figurativo: un sistema capace di emettere 
segnali territoriali. 
Si va anzi ben oltre. In materia di cerchie urbane è 
facile constatare che la struttura e le articolazioni 
delle cortine, e soprattutto delle porte, ripropon-
gono la medesima partizione territoriale. Il mo-
dello fiorentino, forse riferibile a precisi architetti 
(Arnolfo? Andrea Pisano?) viene echeggiato in 
modo inconfondibile nei centri di fondazione od 
influenza fiorentina: nel Valdarno superiore, nel Mu-
gello ecc. Altrettanto, con riferimento a modelli se-
nesi, accade per l’area senese; ed in particolare, è 
questo un dato assai significativo, proprio per i 
centri più prossimi alla linea di confine con il ter-
ritorio del dominio fiorentino. Ma il fenomeno ri-
guarda anche altri tipi di edifici, quali palazzi 
pubblici, le cui caratteristiche di “politicità” simbo-
lica erano (e sono) ancora più evidenti. Firenze fa-
ceva costruire i palazzi pubblici dei suoi centri 
soggetti in modo che imitassero od echeggiassero 
il palazzo Pubblico fiorentino. Ed altrettanto acca-
deva sul versante senese. 
La stessa situazione si riscontra passando dall’analisi 
delle caratteristiche di interi complessi all’analisi dei 
loro elementi architettonici. Particolarmente signi-
ficativi, in tal senso, i sistemi (ad un tempo di ordine 
statico e decorativo) arco pilastro ed arco mensola 
usati in varie combinazioni. La ripetizione, e sovrap-
posizione del primo sistema per due o tre volte 
(con archi molto ribassati: quasi piattebande) da 
luogo ad una sorta di intelaiatura a gabbia; con ef-

fetti ad un tempo costruttivi e decorativi, che mar-
cano e contraddistinguono le case torri di matrice 
(in senso costruttivo ma anche in senso ideologico) 
pisana. Infatti, fuori da tale area, o da aree in cui Pisa 
ha esercitato il suo dominio, praticamente non si 
trovano esempi dell’applicazione di questo sistema. 
In area senese, la relazione tra l’ampiezza dell’arco 
e la sua altezza (in termini tecnicamente più precisi: 
la relazione tra corda e freccia dell’arco) rinvia ad 
un triangolo equilatero. Tale relazione non è è in-
vece riscontrabile né in altre parti della Toscana, né 
in Umbria: zone, l’una e l’altra, come ben si sa con-
finanti od in stretta relazione con i centri di area 
senese. Ed ancora: la ghiera disegnata dai conci che 
costituiscono i due semiarchi del sesto acuto si pre-
senta, area per area, con forma e risalto diversi. Al-
trettanto si osserva poi, nelle porte degli edifici 
due-trecenteschi, per la mensola di sostegno del-
l’architrave o piattabanda interposta tra piedritto 
murario ed arco di scarico (cioè l’arco a sesto 
acuto che consente la sottostante apertura). La sua 
configurazione è varia. In molti casi la mensola, a fi-
nitura liscia, disposta a filo del muro e rivolta verso 
il vuoto dell’apertura (per diminuire la luce della 
piattabanda), appare come semplice raccordo tra il 
piedritto ed il sistema arcuato. In altri casi essa as-
sume ben maggiore importanza assolvendo ad un 
preciso ruolo decorativo e simbolico: di essere cioè 
il luogo ove figuravano scolpiti fregi e stemmi aral-
dici destinati a significare, quasi vere e proprie mar-
chiature, dell’area politica di appartenenza di 
quell’edificio e della zona cui esso apparteneva. 
Precise descrizioni di tali elementi e di tali sistemi 
costruttivi e decorativi sono contenute in alcuni 
contratti di appalto che ci sono pervenuti17. 
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4  Tra le città “precoci” dell’Italia centrosettentrionale vi sono, 
per esempio, Genova, Venezia, Pisa, Pistoia. Sono poi altret-
tanto “precoci” quasi tutte le principali città dell’Italia meri-
dionale ed insulare, ma il fenomeno si manifesta con modalità 
diverse perché riferite al sistema politico creato dalle monar-
chie normanna e sveva.
5  Mi permetto di citare le mie seguenti pubblicazioni: Storia 
dell’urbanistica. Dal ‘300 al ‘400, Roma-Bari 1982 (con parti-
colare riferimento alle parti dedicate rispettivamente al fe-
nomeno della fondazione di nuovi centri ed a ciascuna delle 
città italiane); Le città nella storia d’Italia. Arezzo, Roma-Bari, 
1986; Le regolamentazioni urbanistiche negli statuti medievali di 
alcuni centri toscani, in Castelli e borghi della Toscana tardo me-
dievale, Pescia 1988, pp. 3-9; Città e vita cittadina nelle immagini 
e negli statuti di Foligno, in Signorie in Umbria tra Medioevo e Ri-
nascimento. L’esperienza dei Trinci, Perugia 1989, pp. 227-289; 
Elementi di territorialità nelle normative dei centri medievali ita-
liani, in V. FRANCHETTI PARDO (a cura di), Colà dove puosono il 
detto palazzo: la territorialità come fondamento della cultura ur-
bana medievale italiana, Firenze 1992. In tale pubblicazione 
sono raccolte norme statutarie, edite ed inedite, relative agli 
assetti insediativi ed organizzativi di centri toscani e del do-
minio visconteo. Le due sezioni sono precedute, rispettiva-
mente, dai saggi di G. CASALI (Statuti e normative di centri 
toscani) e di A. ROVIDA (Statuti urbani ruolo delle città nella po-
litica territoriale dei Visconti).
6  G. CASALI, Statuti e e normative..., cit. Vi faccio riferimento 
anche in tutte le successive citazioni relative a normative 
di centri toscani minori in gran parte inediti. Per centri mag-
giori si posssono ad ogni modo dare le seguenti essenziali 
indicazioni bibliografiche. Per Firenze: R. CAGGESE (a cura 
di), Lo statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325, 
Firenze 1910; e Lo statuto del Podestà dell’anno 1325, Firenze 
1921. Per Siena: A. LISINI, Constituto del 1309-1310, Siena 
1903; F. L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare ne’ secoli 
XIII e X/V, Bologna 1863-1877; L. ZDEKAUER, Constituto del 
Comune di Siena dell’anno 1262, Milano 1897 (e seguenti edi-
zioni). Per Pisa: S. BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa dal 
XII al XIV secolo raccolti ed illustrati, Firenze 1854-1870; A. 
ERA, Statuti pisani inediti dal XIV al XVI secolo raccolti ed illu-
strati, Sassari 1932. Per Pistoia: F. BERLAN, Statuti di Pistoia del 

Dunque, ci troviamo di fronte ad una prassi delibe-
rata: l’adozione esplicita di un vero e proprio codice 
architettonico; tramite il quale si volevano diffon-
dere riconoscibili valori dell’immaginario, politico e 
territoriale, ideologicamente costruito ed elaborato 
dai gruppi dirigenti di ogni centro dominante. 
Quello stesso immaginario cui centri soggetti do-
vevano adeguarsi e che da loro veniva assunto 
come segnale di fedeltà ed appartenenza. È quasi un 
luogo comune, in tal senso, ricordare che sia Pisa, 
nell’età della sua massima potenza ed espansione, 
sia Venezia, enunciavano chiaramente, con le scelte 
architettoniche, il loro rapporto con la cultura e 
con i mercati dell’Oriente mediterraneo. Altret-
tanto luogo comune è notare che, di conseguenza, 
i “sistemi decorativi” rispettivamente adottati 
hanno caratterizzato coste ed isole del Tirreno e 
del Mediterraneo laddove le due città hanno fissato 
i confini del loro “territorio” di mare.  

Note 

1  Pubblicato in M. JANSEN , K. WINANDS (a cura di), Architektur 
und Kunst im Abendland, Roma 1992, pp. 37-49.
2  Non è possibile dare conto qui delle numerosissime edi-
zioni (italiane e straniere) delle fonti statutarie dei comuni 
italiani. È, comunque, opportuno ricordare che la Biblioteca 
del Senato ne sta redigendo, fin dal 1943, un completo ca-
talogo, e che nel 1973 si è svolto a Roma un congresso in-
ternazionale sul tema Fonti medievali e problematica 
storiografica. Si veda, in proposito, di M. ASCHERI, Gli statuti: 
un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia, in G. 
PIETRANGELI, S. BULGARELLI, Catalogo della raccolta di Statuti, 
Firenze 1990, pp. XXXI-XLIX; e La pubblicazione degli statuti: 
un’ipotesi di intervento, in “Nuova Rivista storica”, n. LXIX, 
1985, pp. 95-106.
3  F. SAXI, Continuità e variazioni nel significato delle immagini, in 
La storia delle immagini, Roma-Bari 1982, pp. 3-4.
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secolo XII reintegrati, ridotti alla vera lezione ed illustrati, Bolo-
gna 1882; L. A. MURATORI, Statuta Civitatis Pistoriensis anno 
Christi MCXVII et Antiquitates Italicae Medi Aevi circiter annum 
MCC condita cum notis Hubert Benivoglienti, Arezzo 1877; L. 
ZDEKAUER, Statutum Potestatis Communis Pistorii anni 
MCCXCIV, Milano 1888.
7  G. VILLANI, Nuova Cronica, (a cura di G. Porta), Omegna 1991, 
vol. secondo, pag.46.
8  Per le città del dominio visconteo vedi E. BESTA, G. L.BARNI 
(a cura di), Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, Mi-
lano 1945; F. BOCCHI, Normativa urbanistica, spazi pubblici, di-
sposizioni antinquinamento nella legislazione comunale delle città 
emiliane, in “Studi Storici” (Cultura e società nell’Italia medie-
vale), fasc. 184-187, Roma 1988, pp. 91-115; F. FAGNANI, Gli 
statuti medioevali di Pavia, in “Archivio Storico Lombardo”, aa. 
1964-65, n. XVI, pp. 90 e segg.; N. FERORELLI, Gli statuti milanesi 
del secolo XIV, in “Archivio Storico Lombardo”, a.1911, n. XVI, 
pp. 76 e segg.; A. SOLMI, Gli statuti di Milano e la loro ricostru-
zione, in Atti della XX Riunione della Società Italiana per il 
progresso delle Scienze, I, 1932; A. F. LA CAVA, L’igiene e la sa-
nità negli statuti di Milano del secolo XIV, Milano 1946; Statuta 
et decreta antiqua Civitatis Placentiae, Brescia 1560; Statuta an-
tiqua Comunis Placentiae an. MCCCXCI, in Statuta varia Civitatis 
Placentiae, Parma 1860, pp. 213-463; Statuta Civitatis et Princi-
patus Papiae, Ticini 1590; Statuta et Ordinamenta Comunis Cre-
monae A.D: MCCCXXXIX, in Corpus Statutorum Italicorum, I, 
Milano 1952; Statuti del paratico dei Pescatori, in F. ROBOLINI, 
Notizie appartenenti alla storia della sua patria, Pavia 1832 vol. 
IV, p. I, pp. 452-457; Statuti delle strade ed acque del contado di 
Milano fatti nel 1346, in Miscellanea di Storia italiana, vol. 7, 
Torino 1869, pp. 307-438; Statuti ducali per le navi e i navaroli 
sul Po in Cremona, in F. ROBOLOTTI, Industrie e commerci in Cre-
mona nel secolo XV, in “Archivio Storico Lombardo”, s. I., a. 
VIII, 1880, pp. 326-342. Per Foligno: vedi V. FRANCHETTI PARDO, 
Città e vita cittadina..., cit.
9  Sui problemi idrici a Venezia si vedano M. COSTANTINI, L’acqua 
di Venezia, Venezia 1984; I. CACCIAVILLANI, Le leggi veneziane sul 
territorio, Venezia 1984 (in particolare, Parte Seconda, Sezione 
seconda: I fiumi, pp. 187-212.
10  Questi centri, pertanto, non avevano caratteristiche e pre-
rogative di vere città. Mancavano loro alcuni fondamentali di-

ritti di ordine giurisdizionale, amministrativo e politico. Su tale 
argomento si veda, tra l’altro, anche se referito ad epoca più 
tarda, Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nor-
doccidentale del Primo Rinascimento: vita, arte, cultura. Pistoia 
(1978?). Richiamo, inoltre, V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urba-
nistica..., cit., pp. 65-79 e relative note.
11  Sull’argomento si veda F. COGNASSO, Note e documenti sulla 
formazione dello stato visconteo, in “Bollettino della Società Pa-
vese di Storia Patria”, a. XXIII, 1923 I-IV; inoltre il più recente 
G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni 
del contado. Secoli XIV, XV, Torino 1979.
12  A. ROVIDA, Statuti urbani e ruolo delle città nella politica territo-
rial dei Visconti, in V. FRANCHETTI PARDO, Elementi di territorialità..., 
cit. In alcuni casi il duca imponeva di attenersi agli statuti di 
altre città (spesso venivano indicati gli statuti della città di 
Pavia).
13  F. COGNASSO, Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto Vi-
sconti, in Storia di Milano, Milano 1955, vol. VI, p. III; e Il Ducato vi-
sconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria in Storia di Milano..., 
cit., vol. V; V. BANZOLA (a cura di), Parma la città storica, Parma 
1987; V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urbanistica..., cit., pp. 161, 
162 fig., 163 fig. 
14  V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urbanistica..., cit., pp. 153-155.
15  Mi riferisco alle signorie dei secoli XIII e XIV. Le più tarde 
forme di signoria sviluppatesi a partire dal Quattrocento pre-
sentano caratteristiche diverse, quasi di anticipazione dei 
principati cinquecenteschi. Tipico, in tal senso, il sistema ur-
binate o, per altro verso, il caso del sistema di potere medi-
ceo nell’età compresa da Cosimo il Vecchio a Lorenzo; un 
sistema che viene infatti definito “principato occulto”.
16  Uso qui il “concetto di maniere” nel senso di comporta-
mento complessivo che gli attribuisce in particolare Norbert 
Elias (La società delle buone maniere, trad. it. Bologna 1981). 
La definizione da me usata di maniere architettoniche non ha 
pertanto, qui, il significato che gli viene di solito attribuito 
dagli storici dell’arte. Per il concetto di “sistema decorativo” 
si veda, ad esempio, G. LABROT, Baroni in città, Napoli 1979. I 
concetti ivi contenuti, anche se riferiti al XVII-XVIII secolo 
possono essere applicati anche per il tardo Medioevo. Inoltre, 
richiamo qui i miei seguenti saggi Scelte culturali e ideologia 
territoriale, in Pistoia: una città nello stato mediceo, Pistoia 1980; 
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17  Testi di allocazione di lavori sono contenuti in molti studi 
sull’architettura medievale. Non è qui possibile richiamarli in 
modo organico ed esaustivo. Per il caso fiorentino mi limito a 
richiamare le opere ancora valide di W. BRAUNFELS, Mittelalter-
liche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 1953; di M. RICHTER, 
Die «Terra murata» in florentinischem Gebiet, in “Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Instituts in Florenz”, Firenze, giugno 1940, 
pp. 351-386.

L’architettura toscana del Seicento, in “Bollettino del Cento in-
ternazionale di studi di architettura. Andrea Palladio”, XXXIII, 
1981, pp. 99-117; Gli spazi del quotidiano: l’abitazione privata, in 
S. BERTELLI, G. CRIFÒ, Rituale cerimoniale etichetta, Milano1985, 
pp. 111-126; Segnali architettonici e riconoscibilità politica di un 
territorio, in J. C. MARIE-VIGUEUR , D’une ville à l’autre: structures 
matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes 
(XIlle - XVIe siècle), Roma 1989.
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remessa generale 
Ogni documento ed ogni fonte di cui possiamo 
disporre costituscono in fondo soltanto un 

frammento di verità. Il quale, oltre tutto, ci è perve-
nuto tanto per effetto di una certa concatenazione 
di casualità (le stesse che hanno invece contributo 
alla scomparsa di altri documenti e quindi all’oblite-
razione di altri frammenti di verità), quanto per ef-
fetto di ben predisposte finalità che hanno 
consigliato di conservare quel documento, privile-
giandone il ruolo informativo, rispetto ad altri che 
sono andati dispersi o sono stati distrutti per più 
ragioni, accidentali e non più spesso per incuria e di-
sinteresse1, ma anche, talvolta, in ottemperanza ad 
una sorta di tacita condanna alla damnatio memoriae 
di tutto ciò che, rispetto a determinate finalità, po-
teva apparire scomodo o controproducente2. 
Ciò vale anche per le fonti statutarie e normative e 
per le deliberazioni di varia natura che regolavano i 
molteplici aspetti della vita, e pubblica e privata, delle 

città italiane tardomedievali. Tali fonti, in concreto, 
sono state peraltro più volte studiate ed analizzate. 
Inoltre, come è noto, dalla fine del secolo scorso ad 
oggi, sono state anche pubblicate alcune accurate 
trascrizioni, più o meno integrali del corpus norma-
tivo di non pochi tra i più significativi centri comunali 
italiani. Coloro che intendono studiare la materia 
hanno spesso, di conseguenza, facile e diretto ac-
cesso a fonti che, di solito, sono invece da ricercare 
in più fondi ed in più sedi archivistiche3. 
Così stando le cose, può dunque sembrare che una 
ulteriore pubblicazione del corpus normativo di qual-
che altro, tra i numerosi centri dell’Italia medievale, 
non sia iniziativa destinata ad aggiungere molto a 
quanto sin qui è già conosciuto. Invece in questa ma-
teria, e non solo sotto il profilo dell’allargamento 
delle conoscenze, vi è ancora moltissimo da fare: 
perché «il paesaggio delle edizioni è diverso rispetto 
al paesaggio originario delle scritture»4. Come di-
mostra anche questo nostro lavoro, pur se riferito 
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consci, infatti, che la nostra analisi tocca soltanto 
uno tra i molti possibili campi di ricerca suggeriti 
dalla stessa articolata natura delle fonti normative. 
E siamo anche ben consapevoli che qualora ci fos-
simo proposti l’obiettivo di pervenire a risultati im-
prontati a maggiore estensione, completezza ed 
organicità di informazione, avremmo dovuto corre-
larci con una schiera di specialisti di più e diversifi-
cati campi storiografici; e che inoltre, sarebbero 
state necessarie, anche, forme ed occasioni editoriali 
diverse da questa. Ma la ricerca di cui qui si presen-
tano i risultati ha avuto finalità del tutto particolari; 
ristrette cioè entro l’ambito assai circoscritto delle 
correlazioni tra normative e condizione territoriale 
dei centri esaminati. In buona sostanza, più che pre-
occuparci della esaustività e completezza del mate-
riale di ricerca, abbiamo mirato a mettere a fuoco 
un problema metodologico e storiografico di livello 
generale: far emergere nuovi risultati da una materia 
(quella degli statuti e di altri tipi di normative dei 
centri maggiori e minori dell’Italia tra XIII ed inizi 
XV secolo), in genere studiata dagli storici medievisti 
e modernisti con angolature diverse dalla nostra. In 
materia sono infatti disponibili studi settoriali con 
particolari orientamenti: in senso giuridico (norme 
di diritto pubblico e privato in rapporto anche alla 
differente origine – romana, bizantina, longobarda, 
franca ecc. – dei principi a cui esse si rifacevano); in 
senso istituzionale ed amministrativo (sistemi poli-
tici, magistrature, corporazioni ecc.); riferiti all’eco-
nomia ed alla connessa fiscalità; o mirati ad 
individuare le diverse scansioni del “tempo”: eviden-
ziando le diversità tra ritmi “diurni” o “notturni”5; o, 
ancora, diretti all’analisi delle organizzazioni religiose; 
o tendenti ad evidenziare i criteri della moralità e 

ad un’area geostorica non troppo estesa, gran parte 
delle fonti statutarie relative ai centri minori sono 
per esempio, a tutt’oggi, integralmente o parzial-
mente inedite. 
Era facile prevederlo, ed infatti lo avevamo previsto, 
perché più d’una ne sono le ragioni. In primo luogo, 
perché, salvo casi particolari e salvo taluni recenti 
studi, la storiografia ufficiale si è fino ad oggi prefe-
ribilmente interessata alle vicende dei poli maggiori; 
ha quindi in genere guardato alla storia dei centri 
minori soltanto sotto un profilo marginale cioè 
nell’ottica delle scelte del centro dominante. In se-
condo luogo, constatazione di tutt’altro genere, per-
ché ai pur molti e spesso validi studiosi di storia 
locale non è stato quasi mai consentito di contra-
stare quella tendenza storiografica; né, dunque, di 
sopperire ai conseguenti “vuoti” di documentazione. 
In genere, infatti, le scelte delle grandi linee editoriali, 
nel seguire o subire gli interessi storiografici preva-
lenti, hanno ulteriormente contribuito, conscia-
mente od inconsciamente, a privilegiare gli studi 
riferiti ai centri maggiori. Dunque, obliterando le si-
gnificative peculiarità di quelli minori, malgrado che 
su questi ultimi si siano spesso appuntate numerose 
ed interessanti iniziative di ricerca promosse o so-
stenute sia da istituzioni, sia da enti pubblici e privati. 
Quanti e quanto benemeriti sono gli studi pubblicati, 
e non soltanto nei vari “Bollettini” di associazioni 
scientifiche regionali e locali ma anche in vista di par-
ticolari occasionalità; studi che, poi, non hanno avuto 
la debita diffusione? 
Dunque, contrastare questa tendenza e questa si-
tuazione, come qui abbiamo cercato di fare, rite-
niamo possa essere considerato già un positivo 
contributo: anche se limitato e parziale. Siamo ben 
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sicurezza privata e pubblica, il sistema della giustizia, 
e così via. Ma come altre volte è stato già sottoli-
neato, sia da chi scrive queste righe, sia da altri stu-
diosi di storia urbana e territoriale, è stato assai 
poco battuto il sentiero di ricerca che utilizza le 
fonti statutarie e normative dei singoli centri medie-
vali per analizzarne l’essere ed il divenire della sua 
specifica e peculiare realtà territoriale. Che è ap-
punto, come detto, l’obiettivo primario che qui ci 
siamo proposti di raggiungere in quanto ulteriore 
seguito a quanto in altre occasioni abbiamo già avuto 
occasione di dimostrare6. 
Vale però la pena di chiedersi perché mai, di fronte 
a tanta e tanto valida produzione storiografica in 
materia di città e di territori extraurbani, questo ge-
nere di studi risulti a tutt’oggi assai poco frequen-
tato. Tanto più quando si consideri che esso 
promette e riserva invece risultati assai ricchi e sol-
lecitanti. La risposta a questa domanda obbliga ad 
entrare nel merito; a definire sia le peculiarità del 
settore di ricerca (di tradizione assai recente), sia le 
speciali caratteristiche che deve possedere chi ad 
esso si applica. 
La storia urbana e territoriale ha infatti la preroga-
tiva (ad alcuni potrebbe sembrare un difetto) di 
porsi trasversalmente (non credo si possa parlare 
di interdisciplinarità) rispetto agli altri già ricordati, 
e carichi di tradizione storiografica, ambiti monote-
matici di ricerca. È dunque evidente che, proprio per 
la sua trasversalità, la storiografia territoriale ed ur-
bana, diversamente da altre forme storiografiche a 
carattere monotematico, spinge lo studioso ad av-
valersi di fonti di informazione molto diversificate. 
Gli è quindi necessaria una formazione a carattere 
interdisciplinare; atta a metterlo in grado di analiz-

zare, in una visione integrata, il largo ventaglio dei 
valori e delle funzioni in gioco nelle singole realtà 
storico-territoriali: insomma, l’attitudine al supera-
mento degli steccati disciplinari consolidati per 
prender meglio coscienza delle complesse e multi-
formi interrelazioni che, entro un certo ambito geo-
storico, legano tra loro oggetti, persone, elementi di 
natura, ideologie, mentalità, consuetudini, cognizioni 
ed opportunità scientifiche, componenti artistico-
culturali, istituzioni, rapporti gerarchici di potere, le-
gami di clan o di parentela e così via. È pertanto 
l’ambito storiografico entro cui, proprio in virtù 
della loro speciale formazione, (mi si consenta un 
po’ di campanilismo), si trovano quasi naturalmente 
a loro agio gli storici architetti. Perché, ben al di là 
di un generico “tout se tiens”, la storia urbana e ter-
ritoriale (o storia della città e del territorio come figura 
nelle definizioni accademiche) deve proporsi, quale 
suo compito primario, una selettiva e gerarchica in-
dividuazione degli elementi di continuità e disconti-
nuità considerati volta per volta significativi: magari 
anche rischiando di accollarsi i difetti di una ecces-
siva discrezionalità e arbitrarietà delle scelte. Ma non 
consiste proprio in questo rischio, come ci hanno 
insegnato molti maestri, il fascino del mestiere dello 
storico? Se dunque ciò è vero, e noi lo riteniamo 
tale, per la storia della città e del territorio non ap-
pare praticabile un metodo di analisi basato, per così 
dire, su “diagrammi” che postulino gli accadimenti 
come elementi di una “funzione matematica” di tipo 
“lineare continuo”. Invece, e proprio al contrario, si 
dovrà procedere secondo diagrammi costruiti in 
base a “funzioni” che dipendono da “curve com-
plesse”. Nei quali, cioè, intervengono e si interse-
cano più variabili indipendenti, magari, a loro volta, 
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Ed, anzi, si potrebbe perfino sostenere che questo 
modo trasversale di guardare a tali accadimenti pas-
sati, possa essere considerato un vero e proprio in-
novativo contributo metodologico che gli storici 
architetti hanno fornito a questo settore della ri-
cerca storiografica. 
È necessario, a questo punto, spiegare meglio a cosa 
si intenda alludere qui con la definizione storia della 
città e del territorio che, come è immediatamente in-
tuibile, contiene in sé due astrazioni. Il termine città 
sta infatti per le città ed il termine territorio sta per i 
territori. Oggetto di indagine, è ovvio, non sono 
quindi i rispettivi concetti astratti ma le singole re-
altà: quella città, quel territorio, in quel determinato 
arco cronologico. Sgombrato ogni possibile equi-
voco di astratto nominalismo, risulta quindi chiaro 
che l’analisi dei fenomeni territoriali va compiuta 
chiamando in gioco, volta a volta, le singole e molte-
plici specificità locali, colte nell’interscambio delle 
loro componenti più significative. 
Tra le quali, in genere risultano essenziali le seguenti: 
la natura geofisica di quel territorio (orografia, idro-
logia, pedologia ecc.); la sua consistenza in termini di 
risorse (agricole, minerarie, manifatturiere, infra-
strutturali, od altro); la distribuzione e morfologia 
(anche nel senso della consistenza quantitativa) degli 
insediamenti; la presenza di elementi legati ad opzio-
nalità di vario ordine (strategie e ideologie e conse-
guente concezione delle gerarchie di potere); la 
particolare cultura (in senso artistico, tecnico e del-
l’immaginario in genere) che caratterizza, di quel 
certo territorio, tanto figure e ceti dominanti quanto 
figure e ceti dominati. Guardati, gli uni e gli altri, nella 
dialettica delle loro differenziate aspirazioni e nella 
loro altrettanto articolata gamma comportamentale 

anche caratterizzate da “velocità” altrettanto varia-
bili. In altre parole, così come accade nei procedi-
menti informatici, occorre tener conto del continuo 
modificarsi dei sistemi che tali variabili (nel nostro 
caso la scala gerarchica dei valori in gioco) hanno 
volta per volta creato e messo in circuito. Bisogna 
valutare infatti se, e in che misura, la chiave primaria 
di certi avvenimenti che hanno influito sugli assetti 
territoriali (urbani e non urbani) debba essere indi-
viduata nei fattori strutturali od in quelli sovrastrut-
turali (mi giovo di vecchie definizioni); e se, inoltre, 
tali fattori, in talune circostanze, si scambino even-
tualmente di ruolo nell’attivarsi della dialettica con-
tinuità-discontinuità. 
Come si vede dalla richiamata analogia al modello 
informatico, si richiede allo studioso di storia terri-
toriale ed urbana di porsi di fronte alla sua materia 
con atteggiamento flessibile e con approccio spre-
giudicato. Seguendo dunque sentieri e metodi di ri-
cerca altrettanto nuovi quanto è appunto nuovo il 
modello culturale, sempre in divenire, cui rinvia la 
logica informatica. Tali sentieri e metodi, conseguenti 
ad un sistema logico né semplicemente deduttivo 
né univocamente definito, ma fondati appunto sul 
criterio del feed back e quindi sul continuo mutare 
degli schemi di indagine, sono piuttosto nuovi. 
Nuovi almeno quanto lo è l’interesse degli storici 
architetti a muoversi in questo campo disciplinare; 
e quanto è nuovo il loro ritrovarvi alcune caratte-
ristiche tipiche della loro formazione e mentalità 
trasversale: quella cioè che la vocazione e la pratica 
professionale richiede loro ogni volta che si presenti 
il problema di analizzare la sequenza ed il concate-
narsi degli accadimenti urbani e territoriali passati 
e presenti. 
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il cui ventaglio si estende dalle forme dell’accetta-
zione a quelle del rifiuto e fino alle utopie. 
Si apre così, allo studioso, un panorama problema-
tico assai ampio. E tanto più ampio quanto più è va-
riabile, a seconda delle epoche, il concetto sotteso 
dalla categoria città e quello che, in simmetrica op-
posizione, denota ciò che è diverso dalla città: la 
“non città”. Contro la consueta ed un po’ frusta de-
finizione della dialettica “città-campagna”, propongo 
infatti, almeno per l’Età medievale e protomoderna 
(ma per ragioni diverse, e in qualche caso addirittura 
opposte, ciò mi sembra vero anche oggi), di appun-
tarsi sulla dialettica della coppia territoriale “città-
non città”: per numerosi e buoni motivi. È già 
difficile, infatti, far rientrare entro una stessa cate-
goria la gamma, profondamente differenziata ed ar-
ticolata, di ciò che in quei periodi veniva definito e 
“pensato” come “città”7. Venivano considerati come 
tali, infatti, insediamenti di tipo compatto e caratte-
rizzati da una certa elevata qualità edilizia; ma assai 
diversi tra loro almeno sotto il profilo della consi-
stenza abitativa: da poche migliaia di abitanti fino alle 
molte decine di migliaia e, in qualche caso, fino ad 
oltre un centinaio di migliaia.  
Ed ancor più difficile riesce far rientrare entro una 
stessa categoria ciò cui di fatto si allude con la defi-
nizione di “campagna”. Una categoria, questa, in cui 
si collocano pariteticamente condizioni e realtà ter-
ritoriali ancora più differenziate di quelle incluse nel 
concetto di città. Si va infatti dall’assenza di ogni in-
sediamento (ed anche qui: il bosco o le cime dei 
monti sono forse comparabili con terreni ubertosi 
e coltivati?), fino a centri abbastanza popolosi (in 
certi casi con popolazione numericamente vicina a 
quella di alcune delle città più piccole); dalla com-

plessa serie dei castelli (tanto feudali o comunque 
signorili quanto quelli che rientrano in altre forme 
di incastellamento), fino alla estesa rete dei centri 
abbaziali e degli insediamenti plebani; dalla maglia dei 
vari poli di produzione e trasformazione (molini, 
gualchiere, fattorie fortificate, centri minerari), fino, 
addirittura, ai luoghi di svago e ristoro dei potenti 
(quali le grandi ville o i grandi parchi di caccia o le 
riserve di pesca ecc.). 
Senza tener conto, poi, che da un lato le realtà ter-
ritoriali incentrate su castelli signorili e sedi abbaziali 
contraddicono in modo clamoroso l’ipotesi (sulla 
quale appunto si fondava la dialettica città-campa-
gna) che la “campagna” si qualificasse sempre e sol-
tanto come bacino di sfruttamento a favore della 
città; e che, dall’altro lato, solo la “città” potesse es-
sere indicata e caratterizzata quale luogo privilegiato 
ed esclusivo dell’esercizio del potere, dell’accumu-
lazione, del consumo e dell’avanzamento culturale. 
Perché anche sotto quest’ultimo più elitario profilo, 
come è stato più volte evidenziato dalle ricerche an-
tropologico-culturali e come in parte anche qui ve-
dremo, vi sono molti documenti e molti indizi che 
si oppongono a che si indichi la “città” quale solo 
luogo deputato ad elaborare nuove forme culturali 
ed artistiche: quelle cui poi i centri dominati, pensati 
come luoghi “periferici” e “provinciali” nell’ipotesi 
che qui si critica, si sarebbero uniformati con rozzi 
ed imitativi echeggiamenti. 
Chi non sa che, invece, almeno per le epoche che 
qui prendiamo in considerazione, nelle corti e nei 
castelli extraurbani si avevano e forme di accumu-
lazione e di consumo, e forme culturali ed artistiche 
spesso superiori a quelle delle “città”? Come clas-
sificare dunque questi luoghi: “città” o “campagna”? 
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Dunque, entro certi limiti cronologici, la sincronia 
non è affatto, nel nostro caso, un requisito essenziale 
e dirimente. 
Quello che ci siamo trovati a configurare va riguar-
dato, pertanto, come un insieme di singoli spezzoni 
di un “film” che si ricompongono in un affresco 
molto articolato e variegato: come del resto avve-
niva nelle consuetudini figurative dei secoli qui esa-
minati. A seconda delle peculiarità territoriali di 
ciascun centro, medesimi ordini di problemi davano 
per esempio spesso luogo a norme diverse, in vista 
di finalità altrettanto diversificate: in taluni casi addi-
rittura contrapposte. Così, per citare qualche caso, 
per quanto attiene al problema del “danno dato”, ta-
luni aspetti della vita dei centri minori, soprattutto 
quelli più legati al mondo rurale, non trovano riscon-
tro nella vita dei centri maggiori e nelle corrispettive 
normative e viceversa. E così pure per quanto con-
cerne la presenza di animali nelle zone abitate, o per 
l’uso dei corsi d’acqua, o per le misure della sicu-
rezza antincendio, o per altro ancora. E sono pro-
prio queste le differenze sulle quali interessa 
soffermarsi: perché consentono di gettare uno 
sguardo sulla consapevolezza che i ceti dirigenti di 
ogni singolo centro avevano della correlazione del 
centro stesso con la sua condizione e con il divenire 
del suo rango territoriale. Ma quelle differenze si ri-
trovano talvolta, e ciò per la storia urbana e terri-
toriale è di estrema importanza, anche nella 
dinamica del quadro normativo e statutario di un 
medesimo centro. Il che, in genere, avveniva quando 
variavano le condizioni politiche interne ed esterne; 
quando cioè, nella dialettica tra centri dominante e 
centri dominati (e non fa differenza se si trattava di 
centri maggiori o minori), questi ultimi, i centri do-

E in che senso una “cultura del territorio” deve es-
sere considerata frutto di elaborazione o dell’una o 
dell’altra di queste sue presunte e contrapposte ca-
tegorie territoriali? 
Almeno per l’Italia centrosettentrionale del tardo 
Medioevo la risposta a questi interrogativi, intriganti 
e provocatori, è facile. La risposta è: le domande 
sono mal poste. Molto più pertinentemente che in 
rapporto alla dialettica “città-campagna”, è infatti in 
riferimento alla dialettica tra poli dominanti ed aree 
dominate (quali che essi ed esse fossero) che si deve 
analizzare ciò che per il tardo Medioevo italiano può 
essere definito una vera e propria cultura del terri-
torio. La quale, ed è appunto ciò che qui si è inteso 
dimostrare, emerge infatti sia dal complesso delle 
norme di vario genere (statuti, deliberazioni, forme 
impositive ecc.) cui si attenevano i singoli centri, sia 
dalle strutture e magistrature di controllo che do-
vevano provvedere a farle rispettare. Perché dal-
l’analisi di tali elementi sono quasi sempre ben 
individuabili le specifiche e diversificate strategie di 
conservazione o trasformazione (nonché gli oppor-
tuni criteri di applicazione e di salvaguardia), cui si 
riteneva, caso per caso, utile e necessario attenersi. 
Si tratta, è vero, di fonti tra loro non sincrone; di 
fonti, inoltre, che risultano spesso in continuo dive-
nire. Taluno potrebbe dunque obiettare che la con-
frontazione tra fonti non sincrone pone interrogativi 
e dubbi di validità e correttezza metodologica. Ma 
ciò che qui interessa valutare non è l’insieme degli 
elementi di un quadro fisso, per così dire quello di 
un’immagine fotografica; interessa invece, al contra-
rio il divenire di tali elementi, la loro sequenza filmica 
(per restare nella finzione prescelta), il loro persi-
stere od il loro mutare nel tempo. 
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minati, venivano collocati su di un gradino della ge-
rarchia territoriale diverso da quello precedente; e 
quando, di conseguenza, mutavano le condizioni 
della loro autonomia decisionale in rapporto alla 
rete di controllo territoriale, diversa da prima, entro 
la quale essi venivano ad essere inseriti. 
L’analisi del divenire dei sistemi statutari e normativi, 
e del modificarsi eventuale delle magistrature di 
controllo che presiedevano a tali sistemi, consente 
cioè di capire quali fossero i meccanismi che di quel 
centro modificavano condizione, rango e raggio di 
influenza e quindi opzioni e strategie: vale a dire, in 
definitiva, quale fosse la sua storia territoriale. 
 
Considerazioni e note di metodo 
È doveroso, ora, dar conto delle specifiche ipotesi 
dalle quali siamo partiti e delle difficoltà che ab-
biamo incontrato nel corso della ricerca. Con l’in-
tento, anche, di dare ai lettori il modo di meglio 
valutarne errori ed omissioni, ma di scoprirne anche, 
speriamo, gli eventuali meriti. 
All’origine, il progetto di ricerca era assai più ambi-
zioso di quanto qui possa apparire. Articolandolo 
sulle tre diverse sedi universitarie di Firenze, di Trie-
ste e di Palermo (in quanto elaborato nell’ambito 
dei progetti di interesse nazionale finanziati dal 
C.N.R.), intendevamo approdare a più vasti risultati: 
tanto di ordine documentario quanto di ordine me-
todologico. Ci proponevamo infatti di esaminare e 
confrontare tra di loro due diversi gruppi di realtà 
ed organizzazioni territoriali: un primo gruppo, ca-
ratterizzato da un’organizzazione di tipo centrali-
stico, che comprendeva il caso siciliano ed il caso 
visconteo; un secondo gruppo, caratterizzato invece 
in senso comunalistico e spesso in rapporto di con-

fronto e scontro con persistenti poli di feudalità lo-
cale, che prendeva in considerazione alcuni centri 
toscani e dell’area veneta. Il confronto tra questi due 
ben distinti gruppi, a loro volta differenziati al loro 
interno, avrebbe fornito una casistica ed una con-
frontazione più articolata: quindi parametri di valu-
tazione e giudizio migliori. 
Ma le vicende universitarie non consentono sempre 
di realizzare quanto ci si era proposti all’inizio: come 
anche a noi è accaduto. In un caso, infatti, problemi 
particolari di docenti che hanno abbandonato l’uni-
versità; in altro caso intralci di ordine amministrativo 
per l’accesso a parte dei fondi; inoltre altri ostacoli 
operativi, ad esempio la forte dispersione dei fondi 
di archivio e certi forti squilibri nella casistica dispo-
nibile, ci hanno costretto a ridimensionare il pro-
getto di partenza: ed a restringere il campo 
d’indagine anche accettando di correre qualche 
maggiore rischio rispetto alle ipotesi originarie. 
Ci siamo infatti dovuti limitare all’analisi di due 
gruppi soltanto: da un lato i centri di particolari 
aree della Toscana (in genere centri minori ma, 
quando è stato utile, anche taluni dei centri mag-
giori), da altro lato alcune città ricadenti entro l’area 
del dominio visconteo. Una casistica, questa, fatta 
dunque di episodi contrapposti, mentre ci eravamo 
ripromessi un più articolato confronto non tra due 
serie di episodi ma tra due sistemi di gestione e 
controllo territoriale. 
Le molte differenziazioni esistenti all’interno di cia-
scun gruppo avrebbero infatti permesso di meglio 
controllare se e quanto la diversità nella natura di 
ciascuno dei due sistemi di potere (signorile da un 
lato, comunalistico dall’altro) incidesse in quel 
comun denominatore di convinzioni, di comporta-
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scano compaiono, seppur marginalmente, i casi di Pi-
stoia, Cortona e San Gimignano; centri cioè che, in-
dipendentemente dalla loro dimensione, erano città 
a tutti gli effetti, e che, proprio come le città del do-
minio visconteo, erano anch’esse cadute in condi-
zione di subordine rispetto ai due più importanti 
poli di Firenze e di Siena. 
Per ciascuno dei due gruppi sono state dunque esa-
minate, come già precedentemente descritto e spie-
gato, non soltanto le norme relative all’edilizia od ai 
problemi che oggi definiamo urbanistici, ma altresì 
quelle che tendevano a regolare i criteri di liceità od 
illiceità d’uso degli spazi e di ogni altra struttura ed 
infrastruttura; nonché i criteri con i quali si provve-
deva a difendersi dalla trasgressione pubblica e pri-
vata. L’intera materia è stata di conseguenza ordinata 
ed analizzata in base alle seguenti voci: edilizia, attività 
produttive, rapporto pubblico-privato, comportamento, 
edificazione ed uso di spazi ed infrastrutture pubbliche. 
Non è stato semplice pervenire a tale raggruppa-
mento. Man mano che ci addentravamo nella ricerca 
affioravano continui dubbi: quella certa norma do-
veva essere inserita in quel gruppo o in quell’altro? 
Quella certa norma doveva essere inserita o esclusa 
dal novero di quelle congrue con le finalità prefis-
sate? Non sempre la risposta è stata facile. 
È possibile, pertanto, ed eventualmente ne chie-
diamo venia, che si sia incorsi in qualche errore di 
valutazione od in qualche eccessiva sommarietà. Po-
trebbero benissimo essere trovate classificazioni mi-
gliori di quelle qui adottate. Riteniamo però, qualsiasi 
possa essere il giudizio sul nostro lavoro, che i risul-
tati cui siamo pervenuti possano essere considerati 
comunque utili: almeno sotto il profilo strumentale. 
Tutta la documentazione qui prodotta è stata infatti 

menti, di strutture burocratiche, di normative, più 
sopra definito la cultura del territorio di quei tempi. 
Quale coordinatore della ricerca mi sono dunque 
posto più interrogativi di ordine metodologico. 
Aveva ancora senso il programma di ricerca? Si po-
teva ancora sperare in risultati plausibili, seppure ri-
dotti? Oppure la disomogeneità dei gruppi era tale 
da non permettere alcun valido confronto? Dopo 
alcune perplessità, e proprio entrando nel merito, 
ho ritenuto che fosse possibile continuare, e che 
qualche utile e valido risultato poteva essere co-
munque ottenuto. Perché al fondo, rispetto al nostro 
tema, la disomogeneità tra i due gruppi territoriali 
risulta essere meno forte di quanto si potrebbe cre-
dere a prima vista. 
È vero infatti che, per il gruppo toscano, sono stati 
di preferenza analizzati centri minori, oggettiva-
mente e costituzionalmente subordinati, che non 
avevano lo status di vere e proprie città; ed è vero, 
dunque, che non parrebbe giusto confrontarne sta-
tuti e normative con altri centri, quelli analizzati per 
l’area viscontea, che erano invece città importanti. 
Il cui sviluppo si era avuto quindi in modo autonomo 
ed in funzione di una loro dominanza territoriale. 
Ma è altrettanto vero che, proprio per la politica 
territoriale posta in atto dai Visconti, anche quelle 
città, già importanti ed autonome, una volta entrate 
a far parte del dominio visconteo, vanno considerate 
sullo stesso piano di ogni altro centro caduto in 
condizione di subordinazione. Ed è del tutto plausi-
bile considerare che, quanto agli effetti prodotti sulle 
loro normative da tale loro nuova condizione, quei 
centri possono, a buon diritto, essere confrontati 
con ogni altro centro a limitata autonomia. E va co-
munque tenuto conto che anche nel gruppo to-
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ordinata con un sistema computerizzato di cui, in 
apposita appendice, sono fomiti gli elementi ed i cri-
teri tecnici: quindi le chiavi per intraprendere ulte-
riori ricerche anche diverse dalla nostra e mirate 
anche ad altre finalità. 
 
Riflessioni e conclusioni di merito 
Tenterò qui di trarre alcune conclusioni da quanto 
emerge dalle ricerche condotte per ciascuno dei 
due gruppi territoriali. Una prima osservazione ri-
guarda la diversa forma di scrittura che caratterizza 
i due corrispettivi saggi: dettagliatamente analitico 
quello sui centri toscani, tratteggiato a linee più ge-
nerali quello concernente i centri del dominio vi-
sconteo. Ciò non dipende solo dalla pur legittima 
scelta di una od altra stesura da parte delle due cu-
ratrici, ma da motivi di ordine più generale. 
Come è noto, dalla metà circa del XIII secolo, e in 
alcuni casi anche prima, in moltissimi dei centri ita-
liani si cominciò a fissare in modo stabile il com-
plesso di consuetudini, criteri, comportamenti, che 
si ritenevano necessari e sufficienti a regolare ed or-
dinare la vita pubblica e privata di ciascun centro. Si 
era infatti cogentemente posto il problema della cer-
tezza delle norme e, conseguentemente, quello della 
conservazione dei testi ufficiali e della loro regola-
mentata accessibilità. I principali comuni si spinsero 
infatti, addirittura, a prescrivere dettagliatamente e 
scrupolosamente sia il luogo ove conservare i do-
cumenti ufficiali, sia la loro consistenza fisica (si trat-
tava in genere di codici pergamenacei legati in modo 
particolare), sia le speciali procedure della custodia 
(in appositi armadi a più chiavi ecc.), sia le forme 
della consultazione pubblica. Il corpus di ciascuno di 
quei centri, composito risultato di una precedente 

sedimentazione e delle nuove scelte normative, 
prendeva nomi diversi a seconda dei luoghi: statum, 
constitutum, privilegia, consuetudines, od altri nomi an-
cora. Vi erano comprese inoltre tutte le altre forme 
di deliberazioni accessorie o sostitutive che mano 
mano si aggiungevano al testo originario. 
Non interessa qui entrare nelle eventuali differenze 
di ordine giuridico cui potrebbero alludere le diffe-
renti definizioni. Interessa però ricordare che in ogni 
centro, anche indipendentemente (almeno in parte) 
dalla forma istituzionale del suo governo, il corpus 
normativo assunse subito una grandissima impor-
tanza. Una particolare solennità rituale, quasi un’aura 
di sacralità civica, accompagnava, soprattutto nei 
centri retti in forma comunalistica, ciascuna delle 
operazioni riguardanti i codici statutari. Ad essi si at-
tribuiva il ruolo, ed il connesso significato simbolico, 
di esprimere i valori di identità e di autonomia del 
centro in questione; ed anche, contemporanea-
mente, il compito di affermare la legittimità delle isti-
tuzioni che dovevano esercitare il potere. 
La particolare natura dei complessi statutari-norma-
tivi, cioè il fatto che essi fossero fortemente radicati 
nella realtà territoriale specifica di ciascun centro, 
rende anche ragione delle differenze che vi si col-
gono. È dunque ovvio, per tornare alla diversa scrit-
tura dei due saggi, che tali differenze si riflettano 
anche nella stesura di ciascuno di essi. In quanto vi 
viene messo in particolare risalto il fatto che, a se-
conda del gruppo di riferimento, emergono piutto-
sto alcuni che altri dei valori territoriali e civici. 
Conviene a questo punto richiamare, per brevissimi 
cenni, quale fosse la situazione. «L’Italia del Nord 
tendeva ad un assetto statale attraverso la tiran-
nide», scrive il Tabacco8, e di tale tendenza profitta-
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soggette per indicarne l’appartenenza al dominio vi-
sconteo: tramite la deliberata adozione e diffusione 
di un particolare linguaggio architettonico in ognuna 
delle più significative opere edilizie delle città o delle 
zone extraurbane di tale dominio11. 
Notevolmente diverso il quadro che, sincronica-
mente, offriva la Toscana. In primo luogo, perché se 
è vero che, anche in quella regione, così come in Ita-
lia settentrionale, erano le città principali, (Firenze, 
Pisa, Siena, Volterra, Arezzo, Lucca, Pistoia) a control-
lare l’organizzazione del territorio, è altrettanto 
vero, però, che tale controllo non tendeva affatto 
alla creazione di un sistema centralistico di tipo “ti-
rannico” (o signorile). 
In Toscana, dalla metà circa del Duecento, si assiste 
ad un processo di concentrazione nell’esercizio del 
potere di controllo territoriale, anche se tale pro-
cesso non è mai sfociato, almeno in Età medievale, 
nella primazia di un unico centro dominante. Al con-
trario si è sempre avuto un particolare tipo di equi-
librio tra più poli sebbene tale equilibrio fosse poi 
caratterizzato da variazioni di fortissima dinamicità. 
Com’è noto le città di Firenze, Siena, Lucca si sono 
imposte su tutti gli altri centri (e tra questi su im-
portanti città quali Arezzo, Pisa, Pistoia); ma, a loro 
volta, esse dovevano ancora fare i conti sia con 
quanto le città assoggettate continuavano a rappre-
sentare in termini di potere locale, sia, anche, con 
altri poli, non urbani, di potere feudale. Stante questa 
situazione, dunque, dalla metà del Duecento almeno 
sino a tutto il Quattrocento, in Toscana erano ancora 
le singole realtà territoriali a costituire i cardini dello 
sviluppo: politico, economico, sociale, culturale, arti-
stico. Anche quando esso si intrecciava, e ne veniva 
fortemente influenzato, con altre realtà e sistemi di 

rono i Visconti per imporre, sia pure in tempi lunghi, 
il loro stabile dominio. Ma, osserva ancora lo storico, 
i Visconti, per realizzare il loro progetto politico, du-
rante tutto il Trecento si appoggiarono soprattutto, 
e con particolare abilità, sulla potenza finanziaria di 
Milano. Riuscirono infatti a collegare le forze mila-
nesi con quelle delle altre città «inserendosi non sol-
tanto negli organismi comunali con accorte finzioni 
giuridiche, ma nel vivo tessuto dei gruppi social-
mente cospicui, dimoranti in quelle città». Cosicché, 
il dominio visconteo, almeno fino all’epoca di Gian 
Galeazzo, anche se «si presentava essenzialmente 
[...] come un raggruppamento di città sotto un me-
desimo signore»9, può essere al fondo considerato 
una formazione con caratteristiche di stato regio-
nale: sebbene, appunto, fondamentalmente basato 
sulle città. Di qui il precipuo interesse dei Visconti a 
tessere, nel territorio dominato, efficienti reti infra-
strutturali (viabilità terrestre ed idrica, luoghi forti-
ficati ecc.) e di controllo produttivo e fiscale; e ad 
attribuire alle città principali il ruolo di nodi signifi-
cativi di tale rete. 
Particolarmente forte, in tale programma, risultò 
l’impegno a convogliare verso Milano e verso i ca-
stelli di diretto dominio visconteo, le risorse dell’in-
tero dominio. Cosicché tali reti infrastrutturali 
costituivano nel loro insieme, come ho sostenuto in 
altra occasione, un sistema di controllo «predispo-
sto contro il territorio o al di sopra di esso»10: infatti 
ne intaccavano e modificavano direttamente o indi-
rettamente le interrelazioni, la natura e l’immagine 
del tessuto preesistente. Nelle scelte viscontee si 
legge infatti anche il tentativo (ma questo non tra-
spare in modo evidente nelle norme statutarie) di 
giungere ad una sorta di perimetrazione delle aree 
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più vasta dimensione e di più ampia maglia. Il che, tra 
l’altro, e non occorre certo insistervi, spiega perfet-
tamente il fatto che sui centri maggiori le grandi par-
tizioni di campo (prima la dialettica tra ghibellini e 
guelfi, poi tutte le altre) hanno avuto influenza solo 
indirettamente. Nel senso che quelle partizioni, pen-
sate in chiave di introiezione e metabolizzazione di 
contrasti locali, erano quindi spesso anche spregiu-
dicatamente strumentalizzate in vista del consegui-
mento di fini appunto locali e magari contingenti. 
Ciò brevemente accennato, e se si tiene conto della 
già ricordata stretta interdipendenza tra il corpus 
delle norme di un centro insediativo ed i valori che 
i ceti dirigenti di quel centro riconoscevano come 
essenziali elementi di identità ed identificazione, non 
sorprenderà constatare che tali e tante differenze 
tra Toscana e dominio visconteo siano leggibili in 
controluce nei sistemi normativi dei corrispettivi 
centri: soprattutto per quanto attiene alle grandi 
linee strategiche che, a seconda dei casi, guidavano 
le scelte territoriali e, di conseguenza, il persistere 
od il modificarsi del ruolo e del rango territoriale di 
un determinato centro nella gerarchia del sistema 
territoriale di appartenenza. 
Gli effetti della condizione territoriale sul corpus 
normativo dei centri insediativi qui indagati possono 
essere fatti rientrare in almeno tre diversi gruppi. Il 
primo concerne le normative legate a criteri di or-
dine generale: dunque esplicitati in rubriche e deli-
berazioni di cui si constata la continuità nel tempo; 
e non soltanto in uno ma in quasi tutti i centri di 
ciascuna delle due aree analizzate. Ad un secondo 
gruppo appartengono rubriche che, invece, si modi-
ficano o decadono in rapporto al variare delle con-
dizioni generali. Il terzo gruppo, infine, si riferisce a 

norme che, pur destinate a regolare un medesimo 
ordine di problemi, danno invece luogo nei singoli 
centri a provvedimenti (e relative sanzioni) alquanto 
diversi e magari di opposta finalità. Ma, come dirò 
qui di seguito, le norme di tutti e tre i gruppi risen-
tono ad ogni modo, anche se in misura differente, 
della componente territoriale. 
Nel primo gruppo, quello le cui norme figurano con 
maggiore continuità pur al variare dei tempi e delle 
stesure, sono sanciti, in genere, criteri e principi di 
portata generale. Vi sono comprese rubriche e de-
liberazioni relative a problemi di igiene civica, di or-
dine pubblico, di decoro ambientale, di sicurezza 
antincendio, di moralità privata e pubblica, di con-
tenzioso tra privati e tra privati e pubblica ammini-
strazione, e così via. In tali materie non si constatano 
differenze essenziali tra i sistemi normativi dei centri 
delle due aree qui esaminate: in un certo senso si 
potrebbe dire che questo gruppo di provvedimenti 
esprime ciò che potremmo definire uno dei nuclei 
di base di ciò che può essere definito il “comun de-
nominatore” della cultura urbana del tempo. 
Tra gli elementi che compaiono quasi ovunque e 
con maggiore continuità nel tempo, vi sono le ru-
briche normative che disciplinavano i rapporti tra 
privati e tra privati ed interesse pubblico. In genere, 
per quanto concerne il diritto di proprietà, la defi-
nizione dei confini e l’uso di parti comuni, emer-
gono criteri riferibili al diritto romano. Ma 
particolarmente interessante è constatare che tali 
principi venivano di fatto eseguiti anche quando si 
ingenerava un conflitto tra potere pubblico vincente 
e chi ad esso si era opposto o ribellato. La confisca 
o la distruzione della proprietà immobiliare (prassi 
l’una e l’altra costantemente seguite) del condan-
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sero le proprietà immobiliari dando luogo, paralle-
lamente a quanto era già accaduto a Firenze, ad una 
piazza configurata esattamente sul perimetro del-
l’area del “guasto”. E del resto è dato altamente si-
gnificativo che tra le molte magistrature fiorentine 
ve ne fosse una che aveva il preciso compito di am-
ministrare i beni dei ribelli e degli sbanditi. 
Ancora appartenenti al primo gruppo sono le 
norme relative alla prevenzione degli incendi: eventi 
allora assai frequenti e pertanto molto temuti tanto 
nei centri maggiori quanto in quelli minori.Quasi in 
tutti gli statuti si prescrivevano particolari norme di 
esecuzione (uso di materiali non incendiabili, dislo-
cazione ecc.) relativamente agli ambienti ove era 
previsto l’uso del fuoco (cucine, forni, fucine). Ciò 
produceva conseguenze sul piano tecnico e su 
quello tipologico: fino ad incidere sull’immagine e 
sull’articolazione degli spazi urbani. Ed altrettanto 
diffuse sono le previdenze tese a regolamentare l’ar-
ticolazione funzionale delle varie zone (quasi a pre-
figurare criteri di ciò che oggi si definisce lo zoning) 
dei singoli centri, nonché quelle indirizzate a proteg-
gere la sicurezza degli abitanti e la moralità pubblica. 
Le attività ludiche o la prostituzione, quando am-
messa, potevano essere svolte soltanto in luoghi o 
settori particolari del tessuto insediativo: ai margini 
o all’estremo dell’abitato vero e proprio, lontano dai 
luoghi di rappresentanza pubblica e da quelli dove si 
svolgevano attività di ordine religioso. 
La trasgressione era diversamente punita; ma era 
dato costante considerare che se l’azione illecita av-
veniva nelle ore notturne (quelle cioè che nella 
scansione ufficiale del tempo erano comprese tra 
l’ultimo ed il primo suono della campana) essa ap-
pariva di maggiore gravità e, pertanto, doveva essere 

nato o dello sconfitto, si attuavano rispettando in 
genere la consistenza e la configurazione giuridica 
di tale proprietà. Ciò, ad esempio, è implicitamente 
messo in evidenza dal Villani12 a proposito della co-
struzione, nel 1298, del palazzo Pubblico di Firenze 
dopo la sconfitta dei ghibellini:  «[...] colà dove puo-
sono il detto piazzo furono anticamente le case 
degli Uberti, ribelli di Firenze e Ghibellini; e di que’ 
casolari feciono piazza, acciò che mai non si rifaces-
sono. E perché il detto palazzo non si ponesse in su 
terreno de’ detti Uberti coloro che l’ebbono a fare 
il puosono musso, che fu grande difalta a lasciare 
però di non farlo quadro [...]». Considerata l’impor-
tanza dell’impresa edilizia si sarebbe certamente po-
tuto assorbire l’area del distrutto palazzo in un più 
generale e regolare disegno: cioè senza tener conto 
dei vincoli dei confini di proprietà. Venne invece de-
ciso di costruire il nuovo palazzo comunale esatta-
mente sul limitare delle proprietà della potente ma 
sbandita famiglia ghibellina. L’episodio può esser 
anche letto come volontà di non servirsi di un’area 
“maledetta”; ma il disappunto del Villani per la forma 
irregolare conseguentemente assunta dal palazzo 
Pubblico mostra che questa opinione, ammesso che 
essa fosse esistita ed avesse guidato le scelte di pro-
getto, non doveva comunque essere condivisa da 
tutti. Non era quindi parte di un comune senti-
mento ma il prodotto di una vera scelta di ordine 
più generale: la configurazione dell’area di proprietà 
degli Uberti era stata assunta come preciso vincolo 
di valore urbanistico, sia pure “in negativo”. E tanto 
più appare vera ed importante questa conclusione 
quando si osservi che un analogo comportamento 
venne tenuto in Pavia dai Visconti dopo la vittoria 
da loro ottenuta sui potenti Beccaria: di cui distrus-
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punita con pene maggiorate13. Anche per questo 
aspetto, dunque, la concezione dei modi d’uso degli 
spazi urbani incideva nell’articolazione e nei ritmi di 
vita dell’abitato: la cui consistenza e qualità, contra-
riamente a quanto vorrebbero proporre certi errati 
stereotipi, non era affatto il prodotto o della casua-
lità o dell’improvvisazione o delle libere ed auto-
nome scelte individuali. 
Tanto che, anzi, ma ciò si verificava in genere sol-
tanto nei centri maggiori e nelle fasi di espansione 
cittadina, spesso si prevedeva addirittura che l’edifi-
cazione di nuovi edifici dovesse avvenire o nelle aree 
di nuova urbanizzazione (tra l’ultima cerchia e la 
nuova cerchia in costruzione) su lotti di cui erano 
fissate le dimensioni (ad Arezzo, a San Gimignano, a 
Montecarlo ecc.); o in aree che per ragioni speciali 
si erano rese disponibili. Ma sempre in base a ben 
prefissati criteri e regolamenti edilizi: a Siena con gli 
allineamenti «ad cordam», a San Gimignano secondo 
«morem et misurarti» della contrada, in area viscon-
tea in base ad altre prescrizioni che intervenivano 
perfino su elementi di dettaglio architettonico. 
Ovunque con limitazioni relative alle parti aggettanti 
od ai portici. 
Al secondo gruppo appartengono norme che di-
pendevano dalle condizioni generali e che dunque 
più risentivano del modificarsi del quadro politico 
e territoriale. Le differenze anche forti che si con-
statano tra caso e caso ed anche, per quanto con-
cerne un singolo centro, tra una fase e l’altra della 
sua storia, mettono abbastanza bene in evidenza 
con quali strumenti e con quali modalità i centri do-
minanti esercitassero il loro dominio sui centri su-
bordinati. Le norme di questo gruppo variavano 
infatti o perché diminuiva il grado di autonomia po-

litica e territoriale di un centro già dominante, o 
perché, di un centro dominante, mutava la direzione 
politica ed il gruppo dirigente: situazioni e vicende 
diverse l’una dall’altra che, dunque, richiedono ana-
lisi ed approcci differenti. 
Diamo un rapido sguardo al primo dei due casi: le 
modalità tramite le quali si precisava il rapporto di 
dominanza di un centro sugli altri centri subordinati. 
Il quadro statutario e normativo che veniva imposto 
è quasi ovunque il medesimo. In primo luogo, com’è 
ovvio, il centro dominante imponeva ai suoi subor-
dinati di rispettare i propri schieramenti politici. Fi-
renze, divenuta guelfa e popolana, imponeva ai centri 
soggetti di inserire nei loro statuti norme antighi-
belline ed antimagnatizie: non vendere terreni od 
immobili ai membri della parte avversaria, non com-
merciare con loro esponenti, non consentire un loro 
accesso a cariche pubbliche ecc. Norme analoghe 
erano emanate da altre città. Inoltre veniva sempre 
limitato l’esercizio dei poteri e dei diritti dei centri 
subordinati; spesso anche imponendo direttamente 
la presenza di magistrature o di pubblici ufficiali no-
minati dal centro egemone14. Quasi ovunque veniva 
poi esercitata la leva doganale e fiscale. Il centro ori-
ginariamente soggetto (per esempio centri minori 
o di nuova fondazione) od assoggettato sia per con-
quista che per dedizione, non doveva in alcun modo 
danneggiare le attività e gli interessi economici e 
commerciali del centro egemone. Spesso, il centro 
soggetto era addirittura obbligato a convogliare le 
sue principali risorse economiche e produttive, 
tanto di ordine agricolo quanto di ordine manifat-
turiero, verso l’erario o verso i mercati ed i magaz-
zini del centro dominante. I prodotti dei settori 
traenti delle economie locali (a seconda dei luoghi: 
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in cui veniva ad essere inserito. Inoltre, il signore si 
arrogava il diritto di emanare “decreti” ai podestà ed 
alle magistrature locali: che dovevano provvedere a 
farli rispettare anche nel caso di una palese diffor-
mità da quanto previsto nel sistema normativo lo-
calmente vigente. Ma oltre a questi più che evidenti 
atti di imperio, i Visconti adottavano anche altri me-
todi di dominio; pur se meno appariscenti di questi. 
Valgano tre esempi riferiti alla città di Pavia: la se-
conda, in ordine di importanza, dopo Milano. Il primo 
esempio concerne la limitazione nell’esistenza e 
nell’autonomia delle locali corporazioni di mestiere. 
Il secondo riguarda i modi con i quali venne formato 
lo Studio. Tale iniziativa, che per un verso dava senza 
dubbio gran prestigio a Pavia e che la collocava ad 
un elevatissimo rango politico e territoriale, finiva 
tuttavia, attraverso complicati meccanismi, per co-
stituire un elemento di appesantimento sull’econo-
mia della città: di cui dunque, in definitiva, riduceva 
l’effettivo potere di contrattazione politica. Il terzo 
esempio è la creazione, di fronte al Broletto, di 
un’ampia piazza destinata al mercato quotidiano ed 
annuale. In tal modo si sottraevano al vescovo quelle 
risorse di ordine doganale e fiscale che gli derivavano 
dal fatto che, fino a quel momento, le attività di mer-
cato si erano svolte in aree di controllo vescovile. 
Fatta eccezione per i provvedimenti relativi allo Stu-
dio pavese, le altre iniziative trovano echi e somi-
glianze nei provvedimenti presi nei confronti di altre 
città del dominio visconteo; in particolare nei con-
fronti di Parma16. Sono poi, per altro verso, molto 
chiare le linee seguite nelle scelte relative al pro-
gramma di riorganizzazione e sviluppo del sistema 
idrico che innervava ed articolava l’intero dominio 
territoriale visconteo: ne veniva favorita la città di 

la lana, la seta, i manufatti metallici, i prodotti dell’ar-
tigianato o delle manifatture correnti o di lusso) po-
tevano quindi essere trattati o commerciati soltanto 
dal centro egemone. Ed anche le granaglie, non 
certo ultime tra le altre merci e derrate, dovevano 
in genere essere macinate soltanto nei molini di pro-
prietà del centro dominante (comunale o signorile). 
Vi sono anzi casi nei quali l’imposizione scendeva fin 
nei minimi dettagli. In una determinata circostanza 
di crisi congiunturale Firenze proibì al piccolo cen-
tro montano di San Godenzo di realizzare una for-
nace: temeva di perderne la produzione di castagne 
o di legna considerati prodotti importanti per la 
propria popolazione! 
Non è un episodio isolato; norme ispirate a questi 
criteri sono infatti frequenti tanto nei centri toscani 
quanto in quelli del dominio visconteo. Ma ancora 
più interessanti sono le modalità attraverso le quali 
il vincitore imponeva il suo potere ai centri caduti 
sotto il suo dominio e controllo. 
Illuminante e quasi paradigmatico è l’insieme dei cri-
teri adottati dai Visconti nel lungo processo che li 
ha portati a costruire il loro sistema politico: una 
formazione che, sia pure sostanzialmente basata sul 
pluralismo dei gruppi di potere delle varie città, 
aveva comunque le caratteristiche di un vero e pro-
prio stato unitario15. 
Indipendentemente dal fatto che un centro (soprat-
tutto se con rango di città) fosse passato in mano 
viscontea a seguito di vera e propria conquista o, in-
vece, per effetto di “dedizione” più o meno sponta-
nea, veniva imposto a quel centro una completa e 
generale revisione del suo sistema normativo e sta-
tutario: perché venisse armonizzato con la nuova si-
tuazione territoriale e con la nuova area di influenza 
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Milano e la maglia dei castelli di diretta proprietà vi-
scontea. Insomma, ognuna delle scelte di riorganiz-
zazione territoriale, a qualunque livello (tecnico, 
amministrativo, economico, culturale) esse si collo-
cassero, erano sempre orientate in rapporto ad una 
strategia centripeta; il cui polo di riferimento era la 
corte e, più direttamente, il signore. 
Passiamo ora ad esaminare, altrettanto succinta-
mente, per campionature, il secondo dei casi: il mo-
dificarsi del sistema normativo di un importante 
centro urbano in conseguenza del ricambio della sua 
classe dirigente; pur all’intimo del medesimo assetto 
istituzionale. È un caso che riguarda privilegiata-
mente le città rette in forma comunalistico-oligar-
chica. Nelle quali, pur se talvolta traumatico ed 
addirittura sanguinoso, il passaggio dall’uno all’altro 
gruppo di potere, nei secoli qui considerati, avveniva 
in genere tra famiglie o clan i cui interessi erano co-
munque fortemente radicati o propriamente in 
quella città o nei territori ad essa strettamente con-
nessi. Dunque, le variazioni statutario-normative 
non interessavano mai l’intero corpus, ma solo quelle 
sue parti che più erano legate alle strategie ed agli 
interessi del nuovo gruppo dirigente. Di particolare 
significato, per gli effetti prodotti sulla configurazione 
del tessuto edilizio cittadino, erano in questo qua-
dro, le norme che nelle città ove si era stabilmente 
affermato il regime popolano limitavano l’altezza 
delle torri (che, com’è noto, erano tipi edilizi a ca-
rattere gentilizio o magnatizio). Si sceglieva, in ge-
nere, quale altezza di riferimento, o una misura 
prestabilita (a Firenze 50 braccia cioè circa 30 
metri), oppure quella di certi elementi edilizi consi-
derati significativi: la torre del palazzo comunale, il 
campanile di certe chiese ecc. Però a San Gimignano, 

il cui abitato è caratterizzato da una condizione to-
pografica con forti dislivelli, si scelse l’altezza asso-
luta della torre “roniosa” del palazzo Pubblico. Di 
qui l’affascinante immagine d’insieme di un tessuto 
urbano punteggiato di torri (quelle superstiti ne 
sono una buona testimonianza) di altezza forte-
mente diversificata. Ma si agiva anche facendo leva 
sul sistema fiscale. Per esempio, ponendo dei filtri, a 
seconda dei momenti, al fenomeno di un’immigra-
zione stabile di stranieri in città. In genere si stabiliva 
che la costruzione di un nuovo immobile, od anche 
la stipulazione di un contratto di affitto, da parte di 
non cittadini, o non “terrazzani”, era consentita sol-
tanto a chi dimostrava di poter pagare un certo am-
montare di tasse. Perché, si pensava, e ciò viene 
esplicitamente detto negli statuti della toscana cit-
tadina di Montaione, gli stranieri «fanno danni assai 
[...] poi si vanno con Dio»! È un atteggiamento che 
ovviamente non riguarda tutti i centri delle aree qui 
esaminate; né, tanto meno, quei centri ove invece, 
per ragioni di popolamento, si favoriva il processo 
di sviluppo e di inurbamento. 
È però significativo rendersi conto che il medesimo 
atteggiamento compare tanto nei sistemi normativi 
e statutari dei centri minori quanto di quelli mag-
giori: era dunque il frutto di una precisa valutazione 
politico-urbanistica. 
Più complesso ed articolato il terzo gruppo: quello 
delle normative destinate a regolare medesimi ordini 
di problemi ma con finalità diversificate e talora op-
poste dove il tema dell’igiene edilizia è certo uno dei 
più importanti. La presenza insistita e generalizzata 
di norme che tendevano a disciplinarne tutti gli 
aspetti, mette anche in evidenza lo stretto rapporto 
che tali norme avevano con lo hic et nunc di ogni cen-
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gruppo di case, od anche la prossimità di aree rurali 
offriva evidentemente molte soluzioni al problema. 
In genere, comunque, si prescriveva che coloro che 
intendevano gettare rifiuti organici dalle loro case, 
dovevano prima ritualmente avvisare gli eventuali 
passanti con ripetute grida: «guarda, guarda, guarda»! 
Di queste usanze, e degli eventuali inconvenienti che 
ne derivavano, è infatti piena la novellistica del-
l’epoca. Ma soprattutto indicativa della diversa con-
dizione territoriale, più tipicamente cittadina, o 
viceversa legata a consuetudini più ruralistiche, è la 
serie di provvidenze che regolavano la presenza di 
animali da cortile (maiali, anatre, pollame ecc.) nei 
singoli centri. Nelle principali città, certo per ragioni 
di decoro, ne era consentito l’allevamento unica-
mente in zone interne e non aperte al pubblico. Era 
assolutamente vietato (salvo particolari occasioni di 
solito di ordine festivo e religioso) che gli animali da 
cortile circolassero per le strade. Invece nei centri 
minori ciò era in genere consentito; ed anzi, con 
particolari modalità e regolamentazioni anche di 
orario o di stagionalità, si permetteva anche che 
greggi o mandrie attraversassero parti dell’abitato. 
È praticamente impossibile descrivere la variegatis-
sima casistica che in materia di comportamenti pub-
blici e privati emerge dall’analisi comparata degli 
statuti dei diversi centri delle due aree geostoriche 
qui prese in esame. 
Ma interessa ancora sottolineare i criteri che rego-
lavano l’attività edificatoria di ogni centro in rela-
zione alla specifica situazione del suo patrimonio 
edilizio: in particolare per quanto concerne il pro-
blema della demolizione di edifici (non vi rientra evi-
dentemente il già segnalato caso di demolizioni in 
esito a pubblica condanna). Anche in questo caso si 

tro. Nei centri maggiori il concetto di igiene edilizia 
si applicava all’uso degli spazi, degli edifici, delle in-
frastrutture di interesse generale. Di conseguenza, 
si regolamentavano attentamente le attività inqui-
nanti in vista appunto del pubblico interesse. Era per 
esempio costante il divieto della macellazione o 
dello scuoiamento degli animali nelle strade. Altret-
tanto costante era la preoccupazione per lo smalti-
mento e l’allontanamento dei rifiuti, sia quelli 
provenienti da attività di lavoro, sia quelli provenienti 
dalle abitazioni. Ma poi i criteri attuativi variavano a 
seconda delle situazioni locali. 
Per esempio, nei grandi centri attraversati da fiumi 
o da altri corsi d’acqua (torrenti, canali ecc.), si vie-
tava che vi venissero gettati o convogliati rifiuti in-
quinanti: quei corsi d’acqua costituivano infatti 
risorse idriche essenziali da più punti di vista ed an-
davano protetti in vista del pubblico interesse. Gli 
statuti delle principali città dell’area padana (Milano, 
Pavia, Piacenza) vi insistono con particolare impegno. 
Ma, al contrario, centri di piccola e media dimen-
sione dell’area toscana (ad esempio Empoli, Figline, 
Bientina) si limitavano a prescrivere che tali rifiuti 
(compresi animali morti o loro parti) venissero get-
tati nei corsi d’acqua lontano ed a valle del centro, 
in luoghi di forte corrente. La differente soluzione 
normativa, pur ispirata agli stessi principi del pub-
blico interesse, dipendeva certamente dalla rispet-
tiva dimensione dei due gruppi di centri. 
Ed altrettanto differenziato appare il quadro dei 
provvedimenti connessi con il sistema fognario ur-
bano. Tale quadro si ritrova, ovviamente, soltanto 
nelle norme delle principali città; altrove non vi 
erano sistemi fognari, né, forse, erano necessari. La 
disponibilità di aree inedificate a servizio di ogni 
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notano consistenti divaricazioni in rapporto alla 
consistenza del centro in questione. Si constata così 
che a partire dalla fine del Duecento ed ancor più 
nel Trecento, nelle città principali tale demolizione 
era in genere consentita: soprattutto se in vista della 
costruzione di un nuovo, più grande e più dignitoso 
edificio. Si tendeva infatti ad un maggior decoro del-
l’intera scena urbana: al fine, anche dichiarato, di of-
frirne l’immagine ai visitatori, soprattutto stranieri, 
come espressione e rispecchiamento del prestigio, 
del potere e del benessere economico dell’intera 
società cittadina e del suo sistema di governo17. 
Il contrario accadeva invece nei centri minori; e 
tanto più se in fase di crisi demica ed economica. In 
questa seconda categoria di centri le demolizioni 
erano infatti quasi sempre vietate. Talora, anzi, si im-
poneva l’obbligo del restauro degli edifici in cattive 
condizioni di conservazione: il patrimonio edilizio 
andava conservato! Ma anche questa regola contem-
plava eccezioni, per la verità solo apparenti. Centri 
che si trovavano in condizioni ancor più criptiche 
consentivano infatti la demolizione di edifici fati-
scenti. In questi casi, ed è qui che la contraddizione 
cessa di essere tale, si intendeva infatti recuperare i 
materiali utilizzabili: erano anch’essi parte di un pa-
trimonio di interesse collettivo. 
Si può dunque concludere che risultano confermate 
le ipotesi di partenza: dagli statuti dei centri medie-
vali dell’Italia centro settentrionale si sprigiona un 
forte sentimento di territorialità. Lo stesso senti-
mento che emerge anche sia pure sotto diverso pro-
filo, dalle laudationes o dalla memorialistica urbana 
del tempo. Generi letterari, questi, che assieme al 
corpus normativo e statutario di ogni centro, ci ap-
paiono quale espressione e documento del fatto che 

in Italia, nei secoli del basso medioevo, i singoli poli 
di potere signorile ed i ceti dirigenti dei centri a ca-
rattere comunalistico-oligarchico erano pervenuti a 
maturare un alto grado di cultura e coscienza civica; 
la quale, ed è appunto ciò che qui interessa, era stret-
tamente interconnessa con le peculiarità territoriali 
di ciascuno di quei centri o poli di potere. 
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onsiderazioni metodologiche 
Entro quali limiti, e con quali modalità, l’uso di 
elementi del lessico architettonico ed una sua 

eventualmente particolare organizazzione sintattica 
assurge a vero e proprio “sistema” decorativamente 
e morfologicamente riconoscibile al punto di farsi 
strumento di comunicazione e di trasmissione di va-
lori e concetti di ordine politico-territoriale?1 
Il campo d’indagine entro cui muoversi per rispon-
dere a questa domanda ha certamente qualche affi-
nità con quello della “storia delle immagini”. Penso 
dunque di potermi giovare di due affermazioni di 
Fritz Saxl strettamente legate a questo ordine di 
problemi. Egli affermava, infatti, che «l’uso delle im-
magini è parimenti importante per la comprensione 
della storia politica» e che «certe idee religiose non 
si possono esprimere che con immagini»2. 
Entrambe le proposizioni, come si vede, riguardano 
il problema che qui intendo trattare: la prima in 
modo del tutto evidente, la seconda con una opera-

zione che mi sembra del tutto lecita e cioè sosti-
tuendo a “idee religiose” i concetti di “idee politiche” 
e “idee territoriali”. E sempre nello stesso ambito ri-
tengo uti lizzabile ai miei fini quanto, ancor prima del 
Saxl e più in generale, aveva già sostenuto Ernest 
Cassirer. Lavorando attorno alla concezione di uomo 
quale animal symbolicum egli era infatti giunto alla 
conclusio ne, evidentemente riferita ad un contesto 
antropologico-culturale evo luto, che «l’uomo non si 
trova più direttamente di fronte alla realtà; per cosi 
dire non può più vederla faccia a faccia [...] si è cir-
condato di forme linguistiche, di immagini artistiche, 
di simboli mitici e di riti reli giosi, a tal segno da non 
poter vedere e conoscere più nulla se non per il tra-
mite di questa artificiale mediazione»3. 
Intendo infine tener conto anche delle tesi di Nor-
bert Elias concer nenti le tematiche delle «buone 
maniere»4. Perché, come è noto, esse sono da lui in-
tese come comportamenti peculiari di una società 
di cor te. Mi sembra infatti che quelle “buone ma-
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sulle quali si intende indagare si riferiscono ad ele-
menti di ordine ideologico, culturale e più in gene-
rale mentale, 
Nei miei studi sulla storia e sulla cultura urbana mi 
sono più volte accorto dell’esistenza di sistemi de-
corativi: tanto deliberatamente prescelti, quanto in-
consapevolmente accolti e recepiti da vari tipi di 
committenti. Istituzioni pubbliche, singoli privati, al-
cuni ceti o gruppi o classi sociali, se ne servono e se 
ne sono serviti oggi come nel passato per comuni-
care ed affermare, infatti, sia la propria identità 
socio-culturale, sia la confinazione (reale o immagi-
naria poco importa) di un particolare territorio, sia 
altri valori o concetti che comprendono e riassu-
mono tutto ciò. 
A seconda dei casi, tali sistemi sono costituiti da un 
complesso di elementi che interessano o solo parti 
esterne, o solo parti interne, o l’in sieme delle parti 
esterne ed interne di determinate strutture e tipo-
logie edilizie: edifici privati, edifici pubblici, elementi 
architettonico-urbanistici di varia dimensione ed im-
portanza funzionale e rappresentative. 
Ritengo di poter affermare che la comparsa di tali 
sistemi è uno dei tratti tipici della cultura urbana eu-
ropea in quella lunga fase del suo sviluppo che è 
compresa tra l’Età basso-medievale e l’Età indu-
striale. Per l’Italia, più precisamente, direi che è pos-
sibile parlare della comparsa di veri e propri sistemi 
decorativi verso i primi decenni del Duecento (salvo 
alcune più precoci eccezioni: come a Pisa, a Genova, 
a Venezia). Quando, cioè, le dirigenze cittadine pre-
sero coscienza che l’affermazione e la comunica-
zione di determinati valori civici (appunto 
“comunicabili” mediante opportuni ed idonei canali 
informativi) era circostanza su cui era possibile far 

niere” stiano al carattere politico, e territoriale, di 
una corte così come certe “maniere architetto -
niche”, vale a dire certe convenzioni architettonico-
linguistische, stan no al carattere politico e 
territoriale dell’intervento cui un certo organo o 
centro di potere ha inteso affidare il compito di dif-
fondere un parti colare messaggio; tanto in forma 
esplicita quanto in forma implicita o criptica. 
Tutte queste considerazioni consentono comunque 
un ulteriore al largamento: possono quindi essere 
utilizzate non soltanto nel quadro di ricerche a ca-
rattere strettamente iconologico; ma anche per ana-
lizzare la ratio (esplicita od implicita) di determinate 
operazioni edilizie e terri toriali. 
Nel campo architettonico e della storia urbana, in-
fatti, al di là della decodificazione dei simboli cui tal-
volta si rifanno le immagini del costruito (nonché i 
loro derivati figurativi quali la medaglistica e l’aral-
dica di tipo urbano, le figurazioni urbane di tipo agio-
grafico riferite al santo patrono) l’analisi delle 
peculiarità morfologiche degli elementi di tale co-
struito, e soprattutto lo studio delle modalità del 
loro impiego e diffusione, possono dare indicazioni 
sulla natura reale degli interventi su cui si intende 
indagare. Più e meglio, magari, di quanto consentito 
da altre più consuete fonti documentarie. 
Ogni documento di cui possiamo disporre è, in 
fondo, soltanto un frammento di verità; il quale, 
come altri più autorevolmente di me ha più volte 
sostenuto, è pervenuto sino a noi o per effetto di 
un certo grado di casualità o, viceversa, in conse-
guenza di una sotterranea ed attenta scelta che ha 
consigliato di conservare quel frammentario docu-
mento rispetto ad altri opportunamente obliterati. 
Il che accade quasi di regola ogni qual volta le realtà 
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leva per delineare un certo disegno politico che si 
voleva unificante. Vale a dire in quella nuova fase 
della vita dei comuni cittadini nella quale, pur conti-
nuando a sussistere divisioni assai marcate tra ceti, 
fazioni, gruppi, clans ecc., ci si avviava però a confi-
gurare un tessuto cittadino rinnovato in quanto ten-
dente a superare la precedente organizzazione per 
glomeruli e nuclei autono mistici. 
Il collegamento qui proposto tra l’adozione e la dif-
fusione di sistemi decorativi in architettura, ed il pre-
cisarsi di un certo quadro socio politico, solleva il 
problema del rapporto che si va ad instaurare tra 
sistema decorativo e committenza. Tanto più se si 
tiene conto che la natura variabile di ciascuno dei 
due termini di quel rapporto può anche essere con-
siderata come la causa principale del variare, nel 
tempo e nello spazio, della comparsa dei corrispet-
tivi sistemi decorativi. 
Occupandosi di semiologia dell’architettura il Prieto, 
in una sua lezione, osservava a tale proposito che 
«ogni classe sociale tende ad imporre alle altre, le 
pratiche da cui essa ricava un vantaggio, e con queste 
pratiche, le maniere di concepire le realtà che ne ri-
sultano»5. Proprio per questo, ponendomi decisa-
mente a valle del concetto di “sistema decorativo” 
(sul quale come ho constatato può nascere più di un 
equivoco) mi sono proposto di individuare la prassi 
seguita, tra XIV e XV secolo, da quelle particolari ca-
tegorie di committenti che sono gli organi pubblici 
e di governo dei centri dominanti toscani. 
Una prassi i cui risultati, deliberatamente cercati o 
derivanti da consuetudini ed opportunità più o meno 
pedissequamente e burocraticamente adottate, 
hanno di fatto marcato e delineato il territorio su cui 
il centro più potente ha esercitato il suo dominio6. 

La scelta di alcuni, piuttosto che altri, tipi e modelli 
di parti edilizie e costruttive; il modo di aggregarne 
gli elementi o di riproporli costan temente in deter-
minate circostanze e situazioni; il ricorso a partico-
lare consuetudini formali e costruttive; la 
predilezione per uno piuttosto che altro tecnico ed 
artista; sono, questi, tutti fattori conseguenti ad una 
pratica che dipende da scelte effettuate dal commit-
tente. È dunque corretto interpretare tali fattori, 
così come qui propongo, quali segnali distintivi delle 
committenze. Segnali che sono cioè atti a trasmet-
tere valori e concetti di ordine essenzialmente ideo-
logico: o sul piano sociale, o sul piano politico, o sul 
piano economico, o sul piano culturale ecc. 
Questo modo di indagare sulle modalità del co-
struire e sulle opzio ni e proiettività che ne stanno a 
fondamento, ha avuto di recente spazio e fortuna in 
un certo numero di studi sulle città “di antico re-
gime”. Ricordo qui, in particolare, il saggio di Gérard 
Labrot sul comporta mento delle classi baronali na-
poletane tra XVI e XVIII secolo7. Mi permetto inol-
tre di ricordare anche due miei lavori: l’uno su 
alcune scelte di operatori pistoiesi tra Cinquecento 
e Seicento, l’altro sui caratteri dell’architettura to-
scana in generale tra Seicento e Settecento8. 
Oggetto di tali studi, tesi ad individuare le modalità 
delle scelte edilizie e decorative delle committenze, 
non è, come si potrebbe pensare, l’insieme delle cor-
rispettive loro peculiarità, o stilistiche, o morfologi-
che o tipologiche, considerate di per sé stesse; ma, 
piuttosto, il referen te ideologico (ideologico ancor 
prima che simbolico) che ne è alla base. La diffu-
sione, la localizzazione o la delineazione topografica 
di elementi decorativi ed architettonici di un deter-
minato tipo può e deve essere considerata infatti 
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tamenti da parte di determinati committenti, nei 
confronti di altrettanto determinate scelte morfo-
logiche o tipologiche. In questo orizzonte proble-
matico l’eventuale “artisticità” del prodotto 
architettonico nulla aggiunge e nulla toglie, eviden-
temente, alle caratteristiche del fenomeno indagato: 
è infatti anch’essa in larga misura un prodotto della 
scelta del livello e della qualità dell’artista prescelto 
dal committente: il quale si appropria appunto iden-
tificandovisi, delle opzioni dell’artista stesso, del suo 
modus operandi e quindi, in definitiva del suo stesso 
valore e peso artistico. 
Sgombrato il campo da possibili equivoci sugli obiet-
tivi di questa ricerca, occorre dunque ritornare al-
l’interrogativo iniziale. In che modo, e per quali 
aspetti, l’adozione di determinati sistemi decorativi 
(ed il corrispondente uso di particolari codici archi-
tettonici), od il ripetersi di talune anziché altre 
strutture sintattiche o tipologiche, siano circostanze 
che riescono a trasmettere messaggi di carattere 
politico-territoriale. Perché se, come è stato più 
volte evidenziato, l’architettura è per sua natura un 
valido strumento di trasmissione di messaggi ciò 
che qui interessa analizzare, in quanto rientra nel 
campo della sto ria urbana e territoriale, sono quei 
messaggi di carattere politico che rinviano a com-
portamenti delle committenze. Con particolare 
riferi mento alle città europee (per città di altre aree 
geostoriche non ho suf ficienti elementi di cono-
scenza e quindi di giudizio) nell’arco cronologico 
compreso tra i secoli XII-XIII e l’età corrispondente 
al manifestarsi della culture urbana di matrice bor-
ghese proto-industriale. Nel passag gio, dunque, dalla 
città medievale alla città moderna: e non prima o 
dopo le epoche indicate. 

non tanto (e comunque non solo) come effetto 
delle “influenze stilistiche” di un’area dominante su 
altre; quanto, invece, in rapporto al suo concreto va-
lore di “segnale” emesso dal committente (in quanto 
apposto su speciali opere architettoniche od inte-
grato ad esse) quale elemento organicamente col-
legato alle sue scelte ed opzioni. 
E ciò indipendentemente dal fatto che tale commit-
tente abbia caratteristiche autoritarie o democrati-
che, che appartenga alla sfera delle istituzioni 
pubbliche od a quella di enti collettivi o a quella di 
operatori stret tamente privati. Ed in riferimento, 
inoltre, sia ad una singola città, sia al sistema terri-
toriale da essa coordinato e diretto, sia ai rapporti 
che determinate classi, o gruppi sociali, stabiliscono 
tra un loro “territorio” ed una certa città, sia a sin-
goli edifici o a loro parti. 
Gli obiettivi di una ricerca di questo genere, pur 
fondati sull’analisi di elementi che appartengono alla 
sfera stilistica e morfologica in gene rale, non coin-
cidono dunque, come si può ben capire, con gli 
obiettivi tipici e propri della storia dell’arte: anche 
quando di questa disciplina si utilizzano materiali, 
fonti, ipotesi, conclusioni. Ciò che interessa non è 
infatti il valore formale ed artistico degli elementi 
studiati, né la loro originalità e paternità. Ciò che 
qui ci interessa è invece il loro presentarsi come 
componenti di un “sistema”. 
Oggetto del nostro studio è quindi la dinamica della 
diffusione di un fenomeno decorativo-morfologico 
entro peculiari contesti territoriali, politicamente ag-
gettivati in rapporto a precise vicende storiche; e 
non importa se a carattere continuativo o saltuario 
od anche occasionale. Interessa cioè la dinamica del 
ripetersi, a pari condizioni, di determinati compor-
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Occorrerebbe ora giustificare ampiamente ed esau-
rientemente questa periodizzazione. Poiché però 
tale compito comporterebbe un’esten sione critica 
del tutto fuori scala in questa occasione mi limito a 
qual che breve riflessione a carattere preliminare. 
E per cominciare, quali sono gli elementi che con-
sentono di fissare il termine a quo della perio -
dizzazione proposta? Tralascio senz’altro di parlare 
del mondo antico e tardo-antico. Pur avendo come 
referente geografico un ambito analogo a quello 
entro cui si sono svolte le vicende oggetto del mio 
studio (e pur costituendone forse le premesse) gli 
accadimenti del cosiddetto “Evo antico” si riferi-
scono a situazioni inconfrontabili con quelle di cui 
qui intendo occuparmi. Ma sorvolo anche sulla fase 
altomedievale europea. Infatti la frammentazione 
dell’organizzazione territoriale dell’epoca, cioè il pre-
valere di sistemi insediativi-produttivi a carattere lo-
calistico ed a raggio piuttosto limitato, nonché sia 
1’esistenza di ideologie sopra territoriali (l’Impero, il 
Papato ecc.), sia l’insieme delle forme di mobili tà ter-
ritoriale ciclica connesse con l’uso feudale del terri-
torio, hanno impedito (per ragioni economico-sociali 
oltreché politiche) che si configurassero localmente 
riconoscibili sistemi decorativi e che si mettessero a 
punto speciali codici architettonici destinati ad emet-
tere e trasmettere precisati “segnali territoriali”. 
I detentori del potere, in quell’epoca, esercitavano 
infatti il loro dominio in virtù della legittimità (vera 
o presunta o pretesa che essa fosse) di tale potere; 
in maniera quindi sostanzialmente indipendente da 
precise linee di confinamento circoscrizionale e ter-
ritoriale. Dunque il termine a quo deve essere spo-
stato ad epoca più recente: quella cosiddetta 
bassomedievale quando il processo di stabilizzazione 

istituzionale e territoriale raggiunge una fase più 
matu ra del suo sviluppo. 
Si tratta, come ben si capisce, di un orizzonte cro -
nologico mobile che trova infatti riscontro nella va-
riabilità cronologica del momento in cui è dato 
registrare la comparsa, luogo per luogo, dei corri-
spettivi sistemi decorativi. Una variabilità che è no-
tevole anche per aree relativamente omologhe. 
Soltanto restando all’ambito italiano si constata per 
esempio che città di primo piano per l’epoca, quali 
Firenze e Siena, giungono in ritardo a quell’appunta-
mento architettonico-politico rispetto non soltanto 
a Pisa, Genova o Venezia, ma anche nei confronti di 
città di minore impatto quali Arezzo o Pistoia o As-
sisi. E ciò riguarda anche, sempre in ambito italiano, 
taluni centri settentrionali (per esempio quelli del 
sistema visconteo) e taluni centri meridionali: quali 
quelli gravitanti nell’orbita angioina o quelli siculi retti 
dal sistema dei Chiaromonte. In tutti questi casi i “si-
stemi” decorativi risultano definiti soltanto a partire 
dalla seconda metà del Duecento e meglio nel Tre-
cento. Se poi ci riferiamo ad aree diverse il quadro 
cronologico si dilata ulteriormente. In Francia (per 
esempio a Parigi), nella Boemia, nella Moravia, risulta 
documentabile l’esistenza di pre cisi sistemi decora-
tivi soltanto nel tardo Trecento e più oltre. 
Ancora più complesso il criterio da adottare per in-
dividuare il termine ad quem della periodizzazione 
indicata. Non credo di essere lontano dal vero se, 
comunque, intendo fissare quale crinale cronologico 
mobile, un’età situata tra la fine del Settecento e la 
seconda metà del secolo successivo. È infatti possi-
bile ipotizzare che le scelte (general mente di ma-
trice manualistico-letteraria) dell’Età neoclassica, o 
quelle, più tarde, dei cosiddetti “revivals” stilistici 
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mento per momento, ha avuto cicli e durate local-
mente abbastanza differenziati. 
Cosicché, per tornare agli esempi già ricordati, i 
comportamenti tenuti nel fissare e caratterizzare i 
loro insediamenti residenziali dai “baroni in città” 
studiati dal Labrot, ed i comportamenti tenuti dal 
patriziato toscano cinque-seicentesco da me stu-
diati, mettono in luce soltanto il modo prescelto da 
ciascuna di quelle classi di committenti per risolvere 
localmente un fenomeno comportamentale di ca-
rattere generale e tipico delle classi patrizie di quelle 
epoche. In altre epoche, ed in altri contesti territo-
riali, il carattere della politicità territoriale ricono-
scibile nella scelta dell’adozione di particolari codici 
e sistemi decorativi ha riguardato altre categorie di 
committenti. Di conseguenza si è manifestato in 
operazioni edilizie anche diverse da quelle relative 
alla edificazione di singole residenze. Prima che si 
precisassero le forme istituzionali e statuali che ora 
siamo soliti catalogare come “di antico regime” la 
capacità e l’interesse a fissare ed imporre speciali 
codici e sistemi decorativi era di solito prerogativa 
dei centri di potere allora esistenti: regnanti, signo-
rie, oligarchie, regimi comunali ecc. Ma poiché le 
classi dirigenti dei centri urbani si rispecchiavano, si 
riconosce vano, si identificavano, nel centro istituzio-
nale di potere, si perveniva nei fatti ad una identifi-
cazione tra codice e sistema decorativo 
dell’isti tuzione e codice, e sistema decorativo di quei 
gruppi che esprimevano dal loro seno quella istitu-
zione. Una condizione storica, questa, quasi opposta 
a quella degli esempi ricordati in precedenza. Infatti 
sia i baro ni napoletani, sia il patriziato toscano del 
Seicento, tendevano a presentarsi come classi in 
grado di prescegliersi loro particolari codici e si-

(neogotici, neoromanici, neoegizi e così via), nonché 
le scelte, ancora più tarde, confluenti nelle combi-
nazioni eclettiche tardo-ottocentesche, riflettevano 
tutte il trava gliato precisarsi di una nuova situazione 
sociale, economica, culturale a sua volta determinata 
dal prepotente, progressivo, affermarsi del pri mo si-
stema industriale. Ed infatti quelle scelte, al di là delle 
differenze stilistiche e del notevole scarto cronolo-
gico che le contraddistingue, hanno tutte in comune 
il fatto di agganciarsi a codici e sistemi decorativi i 
cui modelli sono desunti da convenzioni o sistema-
tizzazioni trattati stiche e non da referenti territo-
rialmente localizzabili. Un rispecchia mento, questo, 
della rinuncia delle borghesie dell’epoca (privati, col-
lettività, istituzioni) a mettere a punto peculiari e ri-
conoscibili codici di riferimento e di qualificazione. 
Si è pervenuti in tal modo alla generalizzata, e gene-
rica, omologazione a livello europeo dei comporta-
menti delle committenze borghesi ed alla 
corrispettiva omologazione dei lin guaggi appro-
dando ad una situazione che ha tolto ai codici e si-
stemi decorativi la carica aggettivante e specificante 
che avevano avuto nei secoli precedenti. Si è, per-
tanto, chiusa, con questa rinuncia ottocentesca, la 
lunga stagione del ricorso a codici e sistemi deco-
rativi territorialmente radicati. 
Non ritengo di dover andare più oltre per giustifi-
care la periodizzazione proposta. Mi basta, per con-
cludere questa parte introduttiva del mio discorso, 
notare come il fenomeno del rapporto tra sistemi 
decorativi e codici architettonici da un lato, e rico-
noscibilità politica di un territorio dall’altro lato, si 
precisa ed è analizzabile lungo un arco cronologico 
della durata di oltre sei secoli. E che, pertanto, la di-
namica evolutiva del fenomeno, area per area e mo-

162 



stemi decorativi anche indipendenti da quelli fissati 
dal centro di potere istituzionale. Rispetto al quale, 
anzi, pretendevano alla legittimazione di una loro 
specifica territorialità fondamentalmente opposta 
alla nuova sopratteritorialità (in senso relativo) 
espressa dal concetto di stato allora emergente. At-
teggiamento tanto più significativo questo delle tra-
dizionali classi patrizie quanto più le classi emergenti 
dalla nuova strut tura statale si sforzavano invece di 
aderire alle scelte ufficiali della corte. 
 
Esempi analizzati 
Per quanto sopra esposto, in Italia, nella tarda Età 
medievale, la individuazione di sistemi e codici de-
corativo-architettonici risulterà possibile quasi sol-
tanto in riferimento alle caratteristiche tipologiche 
di edifici realizzati o da committenze pubbliche o da 
committenze assimilabili al pubblico. Quali, ad esem-
pio, le principali corporazioni ed asso ciazioni di me-
stiere, o certi esponenti di gruppi politico-sociali 
eserci tanti una loro egemonia sulla città e sulla sua 
economia, o gruppi finanziari di notevole rilevanza. 
Particolarmente significativo risulta, dunque, lo stu-
dio dei comportamenti tenuti dalle principali tra le 
città dominanti italiane. Si direbbe, infatti, che esse 
usassero codici e sistemi decorativi con la stessa in-
tenzionalità con la quale stendardi, gonfaloni, od altre 
insegne venivano impiegati per distinguere le proprie 
dalle altrui schiere. Tra l’altro, analogamente a quanto 
accadeva appunto nel campo delle insegne, sosti-
tuendo i propi codici a quelli dei centri sottomessi. 
Tale modo di intendere i sistemi decorativi doveva 
essere assai radicato nel tardo Medioevo italiano: 
quanto accadeva fisicamente nella pratica costruttiva 
trovava infatti anche una sua precisa eco nelle occa-

sioni figurative ed in quelle di intento celebrativo. Ta-
vole pittoriche, affreschi, fregi, miniature, medaglie 
ecc. contengono di frequente elementi architettonici 
che nella loro morfologia si richiamano direttamente 
o indirettamente all’ideologia (politica ma anche cul-
turale, religiosa) del centro dominante. Sono la ma-
terializzazione di un immaginario che già altre volte 
ho definito di tipo territoriale9. 
Firenze, Pisa, Lucca, Siena, sono centri nei quali ri-
sultano messi a punto altrettanti sistemi decorativi 
e costruttivi, basati su codici architettonici identifi-
cabili e ripetutamente adottati. Negli studi condotti 
dai alcuni miei collaboratori, gli elementi costitutivi 
di tali codici vengono meglio e più diffusamente in-
dicati. Val la pena però di accennare sinteticamente, 
sin d’ora, alle caratteristiche principali del fenomeno. 
Analogamente a quanto accadeva in centri di altre 
aree italiane, quali Bologna, Modena, Genova, Venezia, 
anche nelle città toscane si prestava molta atten-
zione ai tipi di materiali da utilizzare, nonché alla 
particolare tecnica secondo la quale impiegarli. Per 
esempio, l’uso di elementi lapidei, in genere pietra 
forte di colore grigio-giallastro per la costruzione di 
mura, porte, edifici pubblici è un dato ricorrente per 
Firenze, Arezzo, Pisa, Lucca. Non lo è, invece, se non 
in misura minore, e comunque con diverse modalità, 
per Siena. 
Infatti, a differenza di quanto accadeva nelle aree dei 
centri più sopra richiamati, a Siena, e nei centri da 
essa dominati, mura, porte, edi fici pubblici (ed anche 
edifici privati considerati particolarmente im portanti 
o per la loro collocazione o per il loro impatto am-
bientale) venivano generalmente realizzati o con 
materiali laterizi, o con l’uso promiscuo di laterizio 
e materiale lapideo, o con materiale esclusiva- 
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tazione delle aree gravitazionali della politica terri-
toriale senese? 
Messo in luce questo aspetto si può procedere verso 
un’analisi più puntuale e specifica degli elementi che 
costituiscono i singoli “sistemi” decorativi. 
Per rimanere alle cerchie urbane è facile notare che 
l’articolazione, il dimensionamento e la struttura 
delle porte dei centri fortificati presenta caratteri-
stiche differenti a seconda dei centri dominanti che 
ne sono stati promotori. E si tratta di differenze che 
si sommano a quelle riscontrabili nel tipo e nel co-
lore dei materiali. 
Così, ad esempio, il modello fiorentino, forse riferi-
bile a precisi architetti (Arnolfo, Andrea Pisano), 
viene echeggiato nelle porte dei centri fondati, o ri-
fondati, da Firenze: come accade nel Valdarno supe-
riore, nel Mugello, in parte a valle di Firenze. E in 
materia di edilizia pubblica, destinata al funzionariato 
politico ed all’organizzazione amministrativa e mili-
tare, i modelli dei palazzi pubblici dei centri dominati 
echeggiano, nelle loro forme e nell’impiego dei ma-
teriali, il modello fiorentino. 
Una prassi questa che durerà fino a Quattrocento 
inoltrato, e che verrà ulteriormente rimarcata, con 
una precisa chiave ideologica, anche nelle figurazioni 
pittoriche. 
Benozzo Gozzoli, in un affresco a Montefalco, illu-
stra l’episodio francescano della cacciata dei diavoli 
da Arezzo con un paesaggio urbano su cui è trac-
ciata la scritta Aretium: ma su tale paesaggio cam-
peggia un palazzo Pubblico del tutto assonante con 
quello fiorentino. 
E quasi contemporaneamente Michelozzo, a Mon-
tepulciano, ristrutturava il palazzo Pubblico sul mo-
dello del fiorentino palazzo dei Signori. 

mente lapideo ma di natura e colore diversi rispetto 
a quanto prima indicato. 
Nell’area senese gli elementi in pietra hanno infatti, 
prevalentemente, colore biancastro, e non grigio-
giallastro, per il ricorso a travertini anziché a pietra 
forte. Tale colore biancastro, a contrasto con il rosso 
del laterizio, dà luogo ad una bicromia decorativa 
del tutto caratteristica. 
Guardando a tali differenze è dunque possibile, per 
la Toscana medievale, individuare una sorta di spar-
tiacque ambientale che è anche di ordine politico-
territoriale. Infatti, l’uso differenziato dei materiali, 
ed i conseguenti, altrettanto differenziati, risultati fi-
gurativi e decorativi, segnalavano allora, e tuttora 
continuano a segnalare, perimetrazioni e delimita-
zioni che sono appunto da considerarsi di ordine 
politico-territoriale almeno sotto un duplice profilo. 
Da un lato perché i materiali costruttivi impiegati 
erano oggettivamente tratti da territori sui quali cia-
scuno di quei centri esercitava il suo dominio; d’altro 
lato perché, proprio in virtù di tale circostanza, il ri-
corso a quel certo materiale, piuttosto che ad un 
altro, ma soprattuto i sistemi e le consuetudini del -
la loro messa in opera, era anche una conseguenza 
diretta della struttu ra produttiva e dell’organizza-
zione del lavoro di ciascuno di quei centri. L’imma-
gine fisica era dunque un oggettivo rispecchiamento 
di una realtà: politica, sociale, economica. Era, in altri 
termini, il riflesso di una contigenza territoriale. 
Materiale e tecnica d’impiego, nella Toscana medie-
vale, sono dunque da considerarsi alla stregua di se-
gnali distintivi per le definizioni di classi di “sistemi 
decorativi”. Sarà un caso, o no, che la delimitazione 
tra le aree in cui è diffuso l’uso promiscuo di lateri-
zio e travertino biancastro corrisponde alla delimi-
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Scendendo di scala, passando cioè da interi com-
plessi edilizi a sin gole parti, tra gli elementi che in-
tervengono a caratterizzare i singoli sistemi 
decorativi, va segnalata la combinazione arco acuto-
pilastro e la combinazione arco-acuto mensola. Nel 
primo caso con riferimento al modo con il quale 
essa è impiegata per la realizzazione di speciali tipo -
logie edilizie; nel secondo caso, numericamente assai 
più frequente, richiamando tutti gli esempi nei quali 
l’arco acuto viene impiegato per permettere, al di 
sotto, l’apertura di porte o finestre. 
Dunque, per passare ai dettagli del primo caso, cioè 
quello della combinazione arco-pilastro, la ripeti-
zione in altezza (per due o tre volte) di tale combi-
nazione mediante l’uso di archi molto ribassati 
(quasi piattabande) collegati a pilastri angolari (sia in 
laterizio sia in pietra) di notevole spessore, dà luogo 
ad un sistema (a gabbia portante) ad un tempo co-
struttivo e decorativo, che marca e distingue le case-
torri di matrice pisana. Alle quali, del resto viene 
anche dato uno speciale nome. Case torri eseguite 
secondo questa ardita tecnica (forse escogitata per 
le speciali condizioni nel sottosuolo pisano sul quale 
occorreva fondarsi) non se ne trovano se non nel-
l’area politicamente dominata da Pisa. Né in area 
aretina, né in area senese, né in area fiorentina si ri-
trova alcunché di simile. Se qualche eco ne può es-
sere trovata ai confini tra territorio pisano e 
lucchese ciò potrebbe dipendere da circostanze 
sulle quali per ora non abbiamo indagato. Ebbene, 
quel sistema può essere assunto come vero e pro-
prio segnale di riconoscibilità politica della perime-
trazione delle aree e dei territori pisani. Come del 
resto accadeva fino a XV secolo inoltrato anche per 
le opere di fortificazione. 

A tal riguardo è per esempio documentabile che 
quando uno degli importanti poli fortificati pisani, 
Vico Pisano, cadde sotto il dominio fiorentino, alla 
tecnica costruttiva seguita dai pisani si sostituì in una 
serie di adattamenti e migliorie altra tecnica di ma-
trice fiorentina. Con risultati tecnico-decorativi 
(forse attribuibili all’opera del Brunelleschi) che al-
meno in parte obliterano le preesistenze pisane a 
favore di un segnale appunto di presenza fiorentina. 
Ancora più evidente la caratterizzazione dei singoli 
sistemi decorativi se prendiamo in considerazione 
il sistema arco acuto-mensola. Qui le differenze ri-
guardano tanto la forma dell’arco quanto quella 
dell’appoggio. A seconda dei territori, infatti, variano 
i rapporti dimensionali secondo i quali era tracciata 
la curva dell’arco. Val la pena di ricordare, su questo 
punto, la velenosa polemica cui dovette resistere il 
Brunelleschi, per la realizzazione del tracciamento 
delle curvature della volta di S. Maria del Fiore, di 
fronte a tecnici che gli rimproveravano di non aver 
seguito le proporzioni del quinto di sesto acuto 
contrattualmente fissate. 
E val la pena di segnalare che in area senese la pro-
porzione tra l’ampiezza e l’altezza dell’arco a sesto 
acuto è regolata da una relazione che rinvia ad un 
triango lo equilatero. A Pisa, a Lucca, ad Arezzo, a Fi-
renze, a Pistoia, si riscontrano diverse proporzioni, 
tipiche per ciascuna delle città. Inoltre, sem pre per 
quanto concerne la forma dell’arco a sesto acuto, la 
ghiera assegnata dai conci di pietra che costituiscono 
i due semiarchi, presenta, a seconda dei territori di 
riferimento, accentuazioni e rialzamenti assai diver-
sificati. Altrettanto può dirsi per la mensola interpo-
sta tra semiarco e piedritto murario: che varia nella 
sua immagine da casi nei quali essa assume forme di 
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semplice raccordo e stondatura dell’attacco tra arco 
e piedritto, a casi nei quali, invece, essa diventa un 
vero e proprio elemento decorativo, magari ulterior-
mente arricchito con fregi scolpiti o con stemmi (veri 
marchi di origine controllata!). Che si tratti di una 
prassi deliberata, cioè di un preciso comportamento, 
e non di casi accidentali, è prova il fatto che, soprat-
tutto per quanto concerne le opere pubbliche ma 
talvolta anche in quelle private, le singole particolarità 
cui dovrà corrispondere l’opera sono ben descritte 
nei contratti d’appalto tra committenti ed esecutori. 
Ai quali ultimi viene dettagliatamente imposto il ri-
spetto della qualità e dimensione degli elementi co-
struttivi, delle modalità della messa in opera, delle 
proporzioni metriche e figurative in genere. Viene 
loro imposto, dunque, il rispetto e l’adeguamento ad 
una serie di codici architettonici che si organizzano 
in sistema decorativo. Ed è documentabile che, nei 
casi nei quali un determinato centro minore passa 
sotto il dominio di una diversa dominante, in quel 
centro compaiono elementi di codici architettonici 
e sistemi decorativi che possono essere considerati 
come sigilli o marchi imposti appunto dalla domi-
nante sul dominato. Così come, nelle figurazioni di 
vario genere, compare, e ancora una volta come vero 
e proprio marchio, il complesso sistema allegorico e 
simbolico che esprime un preciso immaginario: quello 
prescelto ed assimilato dalla dirigenza del centro ter-
ritorialmente e politicamente dominante per presen-
tarsi e rappresentarsi; lanciando verso l’esterno il 
messaggio politico della sua presenta e potenza ter-
ritoriale e perimetrandone l’estensione fisica. 
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econdo un’opinione assai diffusa, le città medie-
vali trarrebbero il loro fascino dalla imprevedi-
bilità ed irregolarità delle loro vie e delle loro 

piazze, da un certo senso del mistero che sembra 
emanare dai loro edifici, da un’atmosfera fatta di lon-
tananze e presenze mnemoniche: ad un tempo ac-
cattivanti ma anche inquietanti e fosche1. E questo 
complesso ed oscuro immaginario è così radicato 
nella psiche e nell’inconscio dell’uomo moderno oc-
cidentale che, a cavallo del secolo, esso ha avuto 
anche la fortuna e l’onore di trovare chi ne ha fatto 
oggetto di indagine teorico-critica. 
Nel suo celebre saggio sull’arte di costruire le città, 
l’austriaco Camillo Sitte ha infatti individuato i prin-
cìpi secondo i quali, ed a causa dei quali, le piazze 
delle città medievali europee sembravano, per la loro 
“irregolarità”, modelli molto migliori di quelli di im-
pianto “regolare” più seguiti e consueti in quel 
tempo. Il Sitte, ed altri con lui, guardavano cioè alle 
città degli ultimi secoli medievali ponendosi dal 

punto di vista delle teorie estetiche connesse con le 
correnti psicologistiche del tempo. Che poi, più o 
meno inconsciamente, si innestavano su di una inter-
pretazione romantica del Medioevo. Questo, infatti, 
era pensato e percepito come luogo temporale del 
precisarsi di valori contrastati e contrastanti: ove un 
virulento manifestarsi di sentimenti forti si esprimeva 
tanto in chiave “laica”, quanto in chiave “religiosa”; e 
sempre, al fondo, in una dimensione, e logica e fisica, 
a carattere localistico o, addirittura, municipalistico. 
Invece una indagine storica più approfondita, basata 
cioè sulle fonti e sulle testimonianze scritte o figurate 
del tempo, fa emergere un diverso quadro delle città 
medievali europee: ed in particolare di quelle italiane. 
Mi riferisco alla situazione che, con costanza di in-
tenzioni e di scelte deliberative e normative, si è an-
data determinando tra gli inizi del Duecento (in 
alcuni casi anche prima) ed i primi decenni del Quat-
trocento. Per quanto concerne gli aspetti generali di 
tale situazione appare illuminante quanto Francesc 
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di città, alle soglie del Quattrocento, cioè in un’epoca 
che è stata definita “autunno del Medioevo”, racchiu-
deva in sé, ad un tempo, tanto valori di ordine morale 
e civico, quanto valori di ordine estetico e funzionale. 
In rapporto a criteri molti dei quali, tra l’altro, appa-
iono anticipare quanto, mezzo secolo più tardi, 
esporrà l’Alberti nel suo più fortunato trattato De 
re aedificatoria. Insomma, dai teorici “cittadini” del 
tempo, la città tardomedievale era pensata e perce-
pita come il luogo della razionalità e dell’ordine; cioè, 
in una parola, dell’equilibrio e dell’armonia: anche in 
senso estetico. Esattamente il contrario, quindi, del 
modo con cui essa è stata negativamente presentata 
e raffigurata dal Rinascimento quasi fino ad oggi. Ed 
il contrario, anche, di quanto i teorici alla Sitte vole-
vano vedervi di positivo. Certo, scrittori come il Boc-
caccio o come il Chaucer sembrano avvalorare quei 
giudizi di caoticità, di disordine, di sporcizia e, in 
fondo, di una condizione in parte legata a consuetu-
dini ancora quasi campagnole, che sono stati più 
volte espressi sulla vita e sugli spazi delle città me-
dievali. Le vicende urbane da loro narrate si svolgono, 
infatti, sullo sfondo di paesaggi corruschi ed assai ric-
chi di “pittoresco” e di “colore locale”: cioè di odori, 
di rumori, di animali, di carri, di personaggi carichi di 
dignità ma anche di figuri poco raccomandabili. Ma, 
d’altra parte, figurazioni pittoriche tardomedievali 
(trecentesche e quattrocentesche) di varia occasione 
e circostanza (dal fin troppo richiamato Buon Governo 
del Lorenzetti, alle tavolette di Biccherna, alle minia-
ture che illustrano la vita di Bologna, alle scene di-
pinte sui cassoni nuziali fiorentini ecc.) presentano 
immagini di luoghi e squarci di vita cittadina ancor 
più raffinati ed “equilibrati” di quelli descritti, ed in-
vocati, dal nostro Eiximenis. Ed, inoltre, la lettura delle 

Eiximenis, un religioso catalano, scrive sulle città tra 
il 1385 ed i primi anni del Quattrocento; cioè verso 
la fase conclusiva del periodo che prendo qui in con-
siderazione. Con riferimenti continui all’autorità di 
scrittori e filosofi antichi (da Socrate a Platone ed 
Aristotele fino ad Agostino, ed a molti altri) egli af-
ferma: «nelle città ben rette e ben governate l’uomo 
ha ragione di gioia ed allegria [...] le città sono edifi-
cate per consolare e rallegrare l’uomo». «La vita vir-
tuosa è dunque il fine principale della città». «La 
varietà e la bella proporzione dei diversi uffici e stati 
che ornano la città la rendono molto bella ed ordi-
nata e ricca». «La città deve essere ben ordinata e 
governata in tre cose: 1) In quelle spirituali. 2) Deve 
essere governata da sagge leggi temporali. 3) Che sia 
ben edificata dal punto di vista materiale». Inoltre: «la 
composizione della città richiede una bella forma ed 
una bella prospettiva e panorama». L’Eiximenis trae 
poi, da tutte queste considerazioni, una serie di sug-
gerimenti e raccomandazioni di ordine formale ed 
igienico: che la città sia preferibilmente di forma qua-
drata con strade «diritte e belle» e con piazze di op-
portuna dimensione; che la cattedrale sia posta al 
centro della città e che sia in contiguità con una 
piazza grande; che, nei pressi della cattedrale non si 
svolgano traffici venali, o attività turpi, o disoneste, o 
rumorose; che le abitazioni dei lavoratori siano ubi-
cate in zone prossime ad orti e campi; che in ognuno 
dei quattro quartieri della città vi siano i necessari 
esercizi commerciali, i mercati, i depositi di granaglie; 
che le strade principali, cioè quelle già indicate come 
dritte e belle, e qui il suo ragionamento si fa ancor 
più interessante, siano dotate di scoli per le acque 
così da allontanare i rifiuti e da rendere pulita la città. 
E via di seguito. Dunque, per riassumere, il concetto 
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descrizioni delle loro città, le laudes civitatum, da 
parte di cronisti dell’epoca, in particolare di quelli 
italiani, dà, delle città stesse, immagini straordinaria-
mente accattivanti. La Pavia di Opicino de Canistris, 
la Milano di Bonvesin, la Firenze dei Villani e di Dino 
Compagni, perfino la corrusca Roma dell’Anonimo 
dell’epoca di Cola di Rienzo e, più a Sud, le città ed i 
paesaggi urbani dei regni svevo, angioino, aragonese 
(penso alle descrizioni che della Palermo duecente-
sca davano i viaggiatori musulmani, o, più tardi, alla 
luminosa Napoli della Tavola Strozzi) si pongono 
come sfondo di una raffinata civiltà urbana. Nella 
quale palazzi pubblici e privati, cattedrali e chiese di 
Ordini mendicanti, logge, mercati, piazze, botteghe, 
vie, ponti ecc. assumono, con la loro presenza, e per 
la loro configurazione architettonica, il ruolo di in-
terpreti e di trasmettitori di quegli stessi valori di 
eticità civica che i cronisti intendevano esaltare come 
espressione simbolica della loro città. Chi ha dunque 
ragione? I detrattori o chi loda? E soprattutto, in che 
senso le elementarissime precedenti mie constata-
zioni hanno a che fare con il tema del “decoro ur-
bano” inteso come “problema” o, meglio, come 
intenzione, dei ceti dirigenti delle città medievali? In 
che misura, infine, si può sostenere che vi sia una via 
“italiana” nelle soluzioni che sono state date a questo 
“problema” appunto nelle città dell’Italia dei secoli 
dal XIII al XV?  
In questa premessa ho deliberatamente ed esplici-
tamente messo insieme i concetti di eticità civica e 
di qualità estetica delle città medievali europee. 
Entrambi, è bene ricordarlo, da intendersi nelle loro 
complesse declinazioni di ordine religioso e laico, di 
carattere pubblico e privato, di aspetti individualistici 
e consociativi; e da vedersi poi rispecchiati e proposti 

nelle conseguenti accentuazioni di livello simbolico 
ed emblematico. La cultura medievale, pur nelle sue 
distinzioni, si muoveva in un sistema di convinzioni e 
convenzioni, ed in un mondo di correlazioni, non an-
cora indagabile per parti separate ed autonome le 
une dalle altre; come invece sarà, almeno in parte, 
possibile in seguito. La città medievale resta pur sem-
pre, per noi, secondo la felice definizione della Fru-
goni, una «lontana città»; da indagare dunque con 
prudenza ed al di fuori di preconcetti anche di ordine 
semantico: perfino le parole che esprimono concetti 
apparentemente chiari possono risultare inadeguate, 
o addirittura falsificatorie, se applicate ad una realtà 
alquanto diversa da quella attuale. 
Vengo così al concetto di “decoro urbano”. Attual-
mente esso viene inteso come dato aggettivante di 
spazi e di elementi edilizi. Qualcosa di aggiuntivo, e 
magari transeunte, rispetto alla consolidata “città di 
pietra”. Questa interpretazione non mi sembra suf-
ficiente ad esaurire i complessi significati che i citta-
dini e le istituzioni delle città medievali dovevano 
attribuire a quel concetto. Ritengo invece che solo 
se si guarda alla radice latina decus, da cui proviene 
il termine decoro, si possa più facilmente intuire 
l’arco dei problemi appunto compresi in tale ter-
mine, e la conseguente vasta gamma di scelte e so-
luzioni che ad essi sono state date nelle città 
medievali europee ed in ispecie nelle città italiane.  
Un dato comune, nell’Europa dal XIII al XV secolo, è 
il crescere, nelle società del tempo, di una coscienza 
e di una cultura cittadina; cioè della consapevolezza 
che le città, in quanto poli coordinatori ed elabora-
tori del potere, svolgevano un ruolo politico, econo-
mico, in definitiva territoriale, primario e trainante. E 
l’alto livello di tale coscienza e consapevolezza è pro-

169 

Il decoro urbano: un problema delle città medievali italiane



stessa era, ad un tempo, soggetto ed oggetto, causa 
prima ed obiettivo finale. Proprio in sintonia con que-
sta convinzione il panorama urbano delle città italiane 
assume speciali caratteristiche. Gli interventi riguar-
dano le piazze pubbliche, anche nelle loro diversifi-
cazioni funzionali; le strade principali; i ponti; le porte 
delle nuove cerchie urbiche; alcuni edifici laici e reli-
giosi (dalla cattedrale alle chiese degli Ordini mendi-
canti); i palazzi pubblici ed altri edifici connessi con 
pubbliche magistrature; i grandi depositi delle grana-
glie o del sale; gli elementi di arredo, quali fontane, 
logge, edicole sacre ecc. Tutti questi elementi edilizi 
vengono progettati e configurati architettonicamente 
in modo da trascenderne la ragione e destinazione 
funzionale fino a farli divenire veri e propri “segnali” 
di livello politico; emessi tanto nei confronti della città 
stessa, che vi si rispecchiava compiaciuta, quanto, 
anche, nei confronti di stranieri e nemici. Da ciò 
anche le lotte di prestigio tra città e città per la rea-
lizzazione di opere architettoniche sempre più grandi 
ed artisticamente e tecnicamente prestigiose; in una 
gara alla quale dobbiamo realizzazioni quali le grandi 
cattedrali di Siena, di Arezzo, di Orvieto, di Firenze e, 
molto più tardi, di Milano ma, in questo caso, non per 
scelta degli organi cittadini ma invece su committenza 
signorile, cioè dei Visconti; oppure le grandi chiese 
mendicanti che – come accade ad Orvieto, a Siena, 
ad Arezzo, a Firenze, a Venezia, a Padova – in dialettico 
confronto spaziale con le piazze che ne sono com-
plemento essenziale, promuovono nuove concentra-
zioni insediative e danno al tessuto cittadino 
configurazioni di alto livello estetico. 
Linea portante e controfaccia essenziale di queste 
realizzazioni era il corpus normativo (statuti, delibe-
razioni consiliari, provvidenze di vario ordine) che, a 

prio, ritengo, il principale tra gli elementi che, tra-
dotto in termini di autonomia politica ed economica, 
distingue, nel quadro europeo del tempo, le città oli-
garchico-comunali italiane sia da quelle, italiane e non, 
inserite in sistemi di potere centralistico (a regime 
monarchico, feudalistico, signorile); sia da quelle altre 
che, pur essendo libere, erano tuttavia o federate o 
rientranti in universitates o hanse di varia natura. 
Perché, nel primo caso, le città che facevano parte 
di sistemi monarchici o feudalistici dovevano con-
trattare dialetticamente la loro limitata autonomia 
con quei centri di potere; e perché, nell’altro caso, 
prevalevano criteri di colleganza territoriale più che 
di vera e polarizzata individualità cittadina. 
Dunque, se è valida questa premessa metodologica, 
il tema del decoro urbano, nella vasta accezione del 
termine che più sopra ho indicato, assume connota-
zioni particolari, per i secoli del tardo Medioevo, so-
prattutto nelle grandi città egemoni dell’Italia 
centro-settentrionale; alle quali appunto, salvo ecce-
zioni e comparazioni, farò qui sempre riferimento. 
Nei cittadini e negli organi di governo di queste città, 
in parallelo con l’accrescersi della coscienza civica, si 
andava sempre più affermando la convinzione che 
l’immagine offerta dalla loro città poteva esprimere 
valori e contenuti di ordine politico ed ideologico ge-
nerale. Appunto quelli che i gruppi dirigenti volevano 
porre in risalto perché funzionali ai loro interessi. In 
ciò, al fondo, senza differenze sensibili tra le diverse 
fazioni che si combattevano proprio per egemoniz-
zare quegli interessi: il tema della territorialità, cioè 
della specificità e peculiarità di quella città rispetto 
ad altre, soprattutto di quelle più prossime, fungeva 
da costante di medio-lunga rispetto alla dinamica 
delle vicende politiche ed economiche di cui la città 
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partire in genere dalla metà circa del Duecento, le 
città comunali italiane raccolgono in forma stabile 
ed ufficiale; facendovi confluire anche tutta la prece-
dente sedimentata attività normativa che, in alcuni 
casi, risale alla metà del XII secolo e forse a consue-
tudini ancora precedenti. 
L’analisi dell’evolversi del corpus normativo di cia-
scuna città mostra che il tema del decoro urbano, 
nel senso allargato che ho più sopra indicato, occupa 
un numero sempre crescente di rubriche e di de-
cretazioni. Proprio perché pensato in termini di 
decus, in questi strumenti compaiono risvolti estetici, 
funzionali, di moralità pubblica e privata, di opportu-
nità ambientali, di igiene urbana, di organizzazione 
della città per zone o per tracciati preferenziali 
(sotto il profilo sociale, funzionale, estetico), di criteri 
costruttivi e tipologici. Sono risvolti che, nel loro in-
sieme, sembrano corrispondere ad una sorta di stan-
dard culturale tipico delle città italiane del tempo. 
Di particolare rilievo è la constatazione che i criteri 
di ordine e regolarità dei tracciati e degli allineamenti 
viari, preferibilmente rettilinei, erano al centro della 
preoccupazione degli organi di governo e delle ma-
gistrature di controllo. Cito, prendendoli a caso, ma 
sono campioni validi e generalizzabili, una serie di 
esempi illuminanti sul significato di valore generale 
e pubblico che, nelle varie città italiane, si attribuiva 
ad interventi nei quali la funzionalità si traduceva in 
termini di bellezza e decoro cittadino. A Genova, un 
regolamento per gli allineamenti della Ripa Maris, 
cioè della zona portuale, era già stato emanato alla 
metà del XII secolo. A Venezia, numerose norme sul 
decoro cittadino vennero fissate tra la metà del XII 
secolo ed i primi anni del Duecento. A Palermo, si 
aprono e rettificano molte strade. A Viterbo, i balivi 

viarum et fontium, con statuti del 1251, fissavano la 
larghezza delle strade dentro e fuori delle mura, 
oltre ad occuparsi della pulizia cittadina. Analoghi 
princìpi e magistrature sono registrati per Arezzo. A 
Siena, nel costituto del 1309, che ne richiamava uno 
del 1262, venivano fissati prescrizioni precise, fatte 
osservare dalla Magistratura dei Viari, in merito ad 
allineamenti ad cordam, per stabilire la configurazione 
rettilinea delle strade. 
Un criterio che, del resto, veniva adottato anche a 
Venezia. Ad Orvieto, come anche documentato da 
Marilena Rossi Caponeri, si procede frequentemente 
con deliberazioni Pro melioramento civitatis, od anche 
«cum utile sit et valde expediens civitati urbevetane ha-
bere bonas vias quibus venientes ad civitatem comode ire 
et venire possint», di aprire, allargare, e migliorare (ex-
planari ac dirigi) strade e piazze. Tra le quali, in parti-
colare, la piazza antistante il nuovo erigendo duomo. 
A Firenze, nel 1318, si stabilì che, per motivi di este-
tica cittadina, alcune strade del settore nord della 
città dovessero venir raddrizzate per renderle pul-
chrae, amplae et rectae; e, del resto, nello stesso set-
tore cittadino, era stata realizzata la via larga, cioè 
una strada rettilinea che, muovendo dalla prossimità 
della cerchia muraria, permetteva un rapido convo-
gliamento dei carri per il trasporto delle granaglie 
nel magazzino con loggia costruita ad Orsanmichele 
fin dal 1284. Una struttura pubblica, questa, sul cui 
successivo intervento di miglioramento estetico, e 
sul significato di rilevante evento civico che ad esso 
venne dato, è esplicito il Villani: «A dì XXVIIII luglio 
[del 1337] si cominciò a fondare i pilastri della loggia 
d’Orto Sammichele di pietre conce, grossi e ben for-
mati, ch’erano prima sottili, e di mattoni, mal fondati. 
Furonvi a cciò [sic] cominciare i priori e podestà e 
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che, come ho sostenuto più volte, configurano un 
quadro i cui tratti mi paiono senz’altro tipicamente 
italiani. Alludo in particolare a quattro aspetti ed alle 
loro conseguenze sul paesaggio urbano e territoriale 
in genere: alle norme edilizie che fissavano, nelle zone 
di nuova espansione delle città (in genere tra “se-
conde” e “terze” cerchie medievali), la dimensione 
dei lotti fabbricativi; ai criteri in base ai quali era pos-
sibile la demolizione e ricostruzione di edifici; alle 
prescrizioni in materia di altezza delle torri; alla co-
stanza nell’uso di determinati materiali costruttivi e 
di peculiari forme architettoniche d’insieme e di det-
taglio. Per quanto concerne il primo aspetto, segnalo 
che in molti statuti (non li enumero per brevità) 
compaiono in modo esplicito norme sulla dimen-
sione dei lotti edificatori, ed in alcuni casi anche 
quella dei relativi fronti strada o, in alternativa, l’im-
pegno economico che avrebbe dovuto essere sop-
portato da chi, soprattutto se “straniero” (cioè uno 
“straniero interno” che si insedia stabilmente), inten-
deva costruirsi il suo nuovo edificio. Si trattava di 
norme che, rinviando ad uno standard economico e 
tipologico, producevano effetti anche in termini di 
omogeneità del tessuto edilizio: cioè di regolarità ed 
ordine: che nella cultura urbana italiana medievale, 
come abbiamo visto, erano valori integrabili in ter-
mini di esteticità. Ancora più esplicito il rapporto tra 
estetica urbana e normativa per quanto concerne il 
secondo aspetto. In genere, il costruito dei privati, 
potenti e non, era guardato sotto il profilo del valore 
economico. Pertanto, a parte i casi di demolizioni 
per motivi di sicurezza pubblica o di fatiscenza, e so-
prattutto quelli delle distruzioni di immobili per con-
danna eseguita sui beni di nemici e sbanditi (un 
criterio molto seguito in Italia sul quale entra in me-

capitano con tutte l’ordine delle signorie di Firenze 
con grande solennità; e ordinarono che di sopra 
fosse un grande & magnifico palazzo con due volte, 
ove si governasse e guardasse la provisione del grano 
[...]. E ordinossi che ciascuna arte di Firenze pren-
desse il suo pilastro, e in quello facesse fare la figura 
di quel santo in cui l’arte ha riverenza». 
Innumerevoli sono poi gli esempi di deliberazioni in-
tese a pavimentare le strade e le piazze principali. Vi 
è anzi un evidente senso di orgoglio nei cronisti delle 
città medievali italiane nel costatare quanto nume-
rose fossero le zone pavimentate e selciate nelle città 
da loro laudativamente descritte: perché la pavimen-
tazione degli spazi pubblici, oltre ad ovvie considera-
zioni di carattere estetico, sottende l’esistenza di 
opportuni sistemi o criteri di smaltimento di acque 
reflue e di rifiuti di vario ordine; sottende cioè un ele-
vato livello di infrastrutture tecniche e di servizio. 
Gli esempi, è ovvio, potrebbero continuare in lun-
ghissima serie; e con riferimento a più città. Come 
detto, essi rinviano infatti ad uno standard tecnico e 
culturale cui si adeguavano tutte le principali città ita-
liane. Si tratta, è ovvio, di uno standard che riguardava 
anche molte altre città europee del tempo. Ma, da 
vari documenti esaminati, mi sono convinto che il 
grado di correlazione che, nelle città italiane, si coglie 
tra questo standard ed il prestigio politico, econo-
mico e culturale di cui tali città si fregiavano, era assai 
maggiore di quello invece contemporaneamente ri-
scontrabile in molte altre, qualche volta anche più 
importanti, città francesi, inglesi, germaniche ecc.  
Mi permetto, così, di allargare il concetto di decoro, 
quale esso emerge, congiuntamente, dalla realtà fi-
sico-architettonica e dai sistemi normativi delle città 
italiane, anche ad altri ambiti e contenuti di valore; 
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rito anche l’Eiximenis: condannandolo proprio come 
causa di brutture edilizie), si tentava, in genere, di im-
pedire la distruzione di elementi edilizi. Essa era in-
vece consentita, di solito a partire dalla metà del 
Duecento ma in altri casi nel Trecento (in ispecie 
dopo la peste), quando il nuovo edificio avrebbe 
avuto caratteristiche tipologiche ed estetiche mi-
gliori di quello – o di quelli – da sostituire ed inglo-
bare. La questione dell’altezza delle torri (edifici, 
come si sa, di matrice nobilesca o magnatizia), cioè 
il terzo degli aspetti indicati, è più sfumata. I governi 
di quelle che lo Waley ed altri definiscono le ‘città-
repubblica’ italiane, stabilivano in genere precisi cri-
teri quanto alla massima altezza consentita per 
questi speciali tipi edilizi. Il riferimento era dato o in 
misura assoluta (tanti piedi: di solito circa una cin-
quantina, cioè circa 28-30 metri), oppure in misura 
relativa: determinata cioè in rapporto all’altezza, da 
non raggiungere, della torre comunale o di taluni 
campanili. E le torri che superavano tali riferimenti 
venivano decapitate senza riguardo. I paesaggi delle 
città del tardo Duecento, e poi del Trecento, per-
dono così, proprio in base a quei criteri, gran parte 
di quell’aspetto di compattezza, irta e verticalistica-
mente vertiginosa, che avevano avuto nei due secoli 
precedenti. Mentre, a seconda dei casi, per esempio 
a Roma, a San Gimignano (centri ove i forti dislivelli 
topografici o differenti normative producevano torri 
di altezza assoluta differente), a Milano, a Pavia, a Bo-
logna, a Firenze acquisivano profili altimetrico-edilizi 
fortemente diversificati e dislivellati: con quel-
l’aspetto, comunemente pensato e percepito come 
“pittoresco” ed irrazionale, che è, invece, il prodotto 
di un preciso e razionale criterio normativo. Ancora 
più sottile ed interessante il quarto aspetto: la pre-

scrizione dell’uso di particolari materiali o forme ar-
chitettoniche almeno in specifiche parti od elementi 
dell’edilizia cittadina pubblica e privata. A Siena, come 
in tutto il territorio da essa dominato, si imponeva, 
o si introduceva di fatto, l’uso di materiali costruttivi 
“senesi”: un particolare tipo di cotto rossiccio, il tra-
vertino bianco (del tipo di quello di Rapolano: cioè 
appunto senese), un marmo scuro. I quali, sia usati 
singolarmente sia, soprattutto nei casi più importanti, 
con un accurato ed articolato uso combinatorio, da-
vano spesso luogo a risultati figurativi la cui compo-
nente decorativistico-lineare non sembra estranea 
ai modi dell’arte senese del tempo.  A Venezia si sono 
usati criteri e materiali analoghi. Ma il tipo ed il co-
lore del laterizio e della pietra bianca (d’Istria) usati 
anche in correlazione con elementi lignei, giocano in 
modo del tutto diverso; e producono effetti incon-
fondibili in tutta l’area lagunare e perfino adriatica. 
A Firenze, a Volterra, a Pistoia, l’uso della decorazione 
bicroma a disegno regolare, ed inoltre, ed in partico-
lare nelle “terre murate” fiorentine, l’impiego della 
pietra forte tagliata in blocchetti, appare un dato co-
stante in tutti i principali edifici pubblici e privati. E la 
forma delle porte urbiche di Firenze viene echeggiata 
nei centri minori ad essa soggetti. La qualità dell’ap-
parecchiatura muraria delle costruzioni federiciane, 
riconoscibile nelle terre del regno meridionale, si ri-
flette anche in episodi costruttivi dell’Italia centrale. 
A Palermo, nel Trecento, i Chiaramonte, importanti 
feudatari, costruiscono il loro palazzo con caratteri-
stiche fisiche (tufo e lapillo nero) e formali (un certo 
tipo di finestre) del tutto peculiari. Insomma, l’uso e 
la combinazione di materiali particolari, ed il ricorso 
a speciali soluzioni formali, si traducevano in precisi 
segnali di ordine politico-culturale. Erano tracce con-
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di Orvieto) con l’intero tessuto urbano. Il che è forse 
all’origine dell’altra peculiarità delle grandi architet-
ture religiose e civiche italiane del tempo: il fatto di 
proporsi come fondali proiettivi rispetto agli spazi cit-
tadini su cui esse si stagliano. Magari, e richiamo il caso 
del duomo di Orvieto, in fronteggiamento dialettico 
tra la pressione del volume enorme della cattedrale 
ed il resto del tessuto cittadino: come del resto av-
viene anche per il San Petronio di Bologna, per la 
Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. Od anche, 
come nei casi dei palazzi pubblici di Firenze e di Siena, 
e del palazzo ducale di Venezia, come individui edilizi 
cui era affidato il compito di coordinare e qualificare 
l’intero invaso della platea pubblica, per farne emble-
matico e riassuntivo elemento di comunicazione dei 
valori e delle ideologie cittadine. Ed è forse per que-
sto che sia il San Lorenzo di Napoli, sia l’ultimo esem-
pio dell’architettura gotica italiana – il duomo di 
Milano – non sembrano appartenere a ciò che alcuni 
indicano come «sonder Gotik» italiano: cioè alla decli-
nazione che la cultura architettonica italiana del-
l’epoca ha voluto dare alle ricerche del tempo. La 
committenza di quelle due opere non aveva intendi-
menti e significati di valore civico: come nel caso di 
altri edifici italiani, ma soprattutto quasi nella genera-
lità dei casi delle principali architetture del tardo Go-
tico non italiano, esse erano promosse da forme di 
committenza che intendevano sovrapporsi, e perfino 
opporsi, alla città, le quali le realizzavano presce-
gliendo modelli, tipologie e linguaggi architettonici in 
modo autonomo, indipendentemente dai caratteri 
specifici della città: sia nei suoi contenuti fisici di urbs, 
sia, soprattutto in quelli di civitas.
Note 
1  Saggio inedito. 

crete lasciate dal dominatore sul proprio territorio 
e su quello a lui assoggettato.  
Concludo con un’osservazione coraggiosa ed azzar-
data. Appare evidente, da quanto sin qui stringata-
mente esposto, che nella cultura medievale italiana la 
città e le sue architetture erano, nel loro continuo 
dialogare, il centro ed il soggetto di un modo di vivere 
e di pensare: in senso pubblico e privato; in senso re-
ligioso e laico (per quanto possano essere adottate 
queste categorie); a livello di identità locale e di iden-
tificazione territoriale. Ciò può dar ragione delle pe-
culiarità dell’architettura “gotica italiana”; cioè del suo 
frapporre più filtri agli esiti strutturali e decorativistici 
riscontrabili in area francese, germanica, inglese; aree 
tutte, non va dimenticato, con le quali proprio le città 
italiane avevano numerosi scambi e contatti econo-
mici, mercantili, politici, ed anche artistici. 
Può esser stata la coscienza civica, nella declinazione 
essenzialmente urbana delle città medievali italiane, e 
della quale si facevano interpreti i committenti di ar-
chitettura, a richiedere e far realizzare edifici dai chiari 
e regolari impianti planimetrici e di altrettanto chiara, 
regolare e conchiusa dislocazione volumetrica nello 
spazio urbano. Se in Francia ed in Inghilterra, per l’ar-
chitettura gotica due-trecentresca, è lecito parlare, 
volta a volta, di “Crociata delle cattedrali”, di “cultura 
di corte”, di esiti essenzialmente decorativistici; e se, 
in certa misura, in quelle aree ed in quegli esempi, la 
ricerca architettonica sembra esaurirsi e concludersi 
nello stretto cerchio che lega gli edifici (ed i loro ar-
chitetti) ai committenti (vescovi, re, imperatori, grandi 
feudatari), al contrario, in Italia, l’edilizia pubblica e pri-
vata è pensata, nel tardo Medioevo “gotico”, in ter-
mini di identità e correlazione (eventualmente anche 
di dualità oppositiva come nel caso della cattedrale 
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ino a tempi recenti, almeno in Italia, soltanto i de-
mografi e gli studiosi di storia economica, sociale, 
giuridica, si interessavano dei catasti con intenti 

storiografici. All’interno dei rispettivi campi discipli-
nari – separati da steccati più o meno rigidi – vigeva 
chiaramente la tradizionale suddivisione accademica 
tra medievisti, modernisti e contemporaneisti1. 
Nel quadro delle ricerche sui catasti o documenti 
simili, la ripartizione specialistica aveva così prodotto 
altrettanti strumenti specialistici o metodi di inda-
gine disciplinarmente caratterizzati. In questo tipo di 
ricerche, si è inserito di recente un numero sempre 
più grande di studiosi di storia urbana e territoriale; 
in modo particolare, naturalmente, coloro che stu-
diano il territorio (città ed aree non urbane) sia con 
riferimento agli ultimi secoli cosiddetti medievali, sia 
riguardo al successivo periodo storiografico che 
passa come storia moderna e contemporanea. 
Ho detto “naturalmente” perché i catasti, dal XV se-
colo in poi, diventano una presenza con la quale è 

indispensabile fare i conti. I catasti più antichi, però, 
hanno poco a che fare, se non nel senso acutamente 
indicato da Zangheri2, con quelli moderni; soprat-
tutto se si guarda alla formazione geometrica e par-
ticellare di questi ultimi. Una prima difficoltà, questa, 
per chi studia le fonti catastali con lo scopo di ela-
borare una storiografia territoriale in un arco cro-
nologico sufficientemente ampio, cui se ne 
aggiungono poi molte altre. La possibilità d’errore 
nella individuazione esatta del dato catastale al va-
riare d’epoca; la difformità nei criteri e nelle moda-
lità dei censimenti e delle rilevazioni; la diversa 
finalità cui sono destinati di volta in volta il catasto 
e la sua legge istitutiva; il conseguente comporta-
mento dei denunzianti ecc. sono tra i principali ele-
menti che gli studiosi delle discipline surricordate 
segnalano giustamente come limiti per una utilizza-
zione corretta delle risultanze catastali e quindi per 
una loro interpretazione in chiave di storiografia ur-
banistica. Uso il termine “storiografia urbanistica” 

175 

I catasti urbani: pregi e limiti della loro utilizzazione 
per una storia dell’uso del territorio

F 



con il mio gruppo di lavoro4 proponendo la doppia 
valenza come punto di riferimento metodologico 
nelle nostre ricerche. In un consesso di specialisti 
(cioè studiosi di storia demografica, di storia eco-
nomica, esperti di archivistica ecc.) che hanno fon-
dato le loro ricerche essenzialmente sull’analisi 
interpretativa di risultanze e documentazioni cata-
stali, il mio rischia di apparire uno scandaloso con-
tributo “non specialistico” che si nutre di elementi 
tratti da fonti diverse e magari tra loro eterogenee 
o non confrontabili direttamente. 
È un rischio che corro sempre da quando ho avuto 
la cattiva idea (in senso accademico) di scegliermi 
un campo di ricerche dai confini non ancora ben de-
finiti o che, peggio, si intrecciano con i confini altrui, 
sovrapponendovisi in modo forse maleducato. Mi at-
tengo però a quanto più volte ha sostenuto Giorgio 
Pasquali: che esistono cioè problemi e non discipline. 
Come si diverte poi a rilevare l’amico Sanfilippo si 
può trovare, del resto, una genealogia di questa giu-
sta asserzione che risale su da Marx a Diderot e ma-
gari perfino ad Aristotele. 
Nel mio caso il problema è la città in quanto centro 
di un assetto territoriale. Problema nel problema, 
come sappiamo, perché città è concetto a sua volta 
storicamente e geograficamente variabile: nelle di-
mensioni, nelle attribuzioni, nelle funzioni, nei confini. 
Mi accorgo di complicare le cose: doppia natura dei 
catasti, variabilità del concetto di città nel tempo e 
nello spazio e via di seguito. Per uscire da una situa-
zione complicata e per non affondare nelle sabbie 
mobili della mancanza di referenti certi e intrinse-
camente validi, si può chiedere aiuto all’uso di stru-
menti appartenenti a più discipline e da queste 
mutuati caso per caso, a formare una griglia meto-

per indicare quella parte della storia del territorio 
in generale e della storia urbana in particolare, che 
è riferita alle vicende del tessuto edilizio in senso 
stretto (demolizioni, costruzioni, ampliamenti, ri-
strutturazioni ecc.). Mi richiamo, a questo proposito, 
tra l’altro, a quanto emerso nel convegno di Lucca 
del 1975, ad osservazioni di Sanfilippo e mie su 
“Quaderni medievali”3. 
Quanto fin qui premesso (credo condiviso da tutti) 
sarebbe superfluo se non contenesse spunti che 
mettono in guardia contro il rischio implicito nei re-
centi entusiasmi per la scoperta dell’utilità della ri-
cerca sui catasti rispetto ai campi nei quali essa può 
fornire validi contributi: il rischio soprattutto che si 
tratti d’una moda culturalistica effimera e, come tale, 
inutile e fuorviante. 
È bene temperare sia gli scetticismi eccessivi, sia una 
fiducia troppo ottimistica sui risultati che si possono 
conseguire: atteggiamenti entrambi che accompa-
gnano la “fortuna” delle ricerche sui catasti, come 
del resto la fortuna di ogni altro strumento o tecnica 
storiografica di volta in volta scoperti o riscoperti. 
Una riflessione più attenta sui primi risultati di cui si 
ha notizia e sulle prospettive che si aprono per la 
storiografia del territorio, relativamente alle fonti ca-
tastali, ci può dare così alcuni utili ed equilibrati sug-
gerimenti sulla metodologia da seguire al riguardo. 
Non dobbiamo dimenticare che le fonti catastali, 
come molti dei documenti conservati negli archivi, 
sono ad un tempo materiali di tipo strutturale, per-
ché interessano l’assetto socioeconomico d’una in-
dividuata realtà storica, ma anche soprastrutturale 
in quanto prodotti culturali (della cultura su cui si 
fonda la loro concezione istitutiva). È proprio sulla 
doppia natura di questi documenti che ho riflettuto 
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dologica a maglie sovrapposte. In che senso, rispetto 
ai problemi connessi con la storia della città (ma il 
ragionamento può valere anche per le aree non ur-
bane), è possibile tener conto della natura contem-
poraneamente strutturale e soprastrutturale delle 
risultanze catastali? In quale modo quelle risultanze 
possono essere e debbono essere integrate, sovrap-
poste e considerate elementi di controllo e di veri-
fica di altri dati che, a loro volta, vanno considerati 
maglie di una griglia di controllo rispetto ai primi? 
È ovvio, intanto, che bisogna stabilire un nesso di-
retto tra i dati da elaborare e la realtà storica del 
tessuto urbano cui ci si riferisce. Il dato catastale 
deve cioè essere sincronico col dato urbanistico: os-
servazione apparentemente elementare che na-
sconde però alcune difficoltà di ordine concettuale, 
oltreché pratico. 
Proprio perché i catasti sono anche un prodotto so-
prastrutturale della «cultura delle classi dominanti»5, 
la frattura tra catasti antichi e moderni non può es-
sere accettata come linea di demarcazione per sta-
bilire dove finisce la fase storiografica “antica” di una 
realtà territoriale ed ha inizio la fase “moderna”. 
Spesso ci si imbatte in situazioni di ritardo rispetto 
alla tecnica di catastazione e diventa allora del tutto 
pretestuoso inventare steccati che non permettono 
una analisi sincronica tra situazioni territoriali peral-
tro correlate. 
A questo si aggiunge poi il fatto che la periodizza-
zione dei diversi cicli storici di ciascuna entità terri-
toriale urbana e non urbana, soprattutto nelle aree 
storiograficamente periferiche, slitta in avanti e al-
l’indietro rispetto a confini cronologici convenzio-
nali, perché punto per punto la dialettica storica di 
ciascun territorio dipende dalla peculiarità di quel 

territorio e dei suoi rapporti con gli altri territori 
contermini. Di qui la necessità di analisi diacroniche 
secondo “sezioni storiche”6 che non possono essere 
fissate a priori sulla base di motivazioni estrinseche. 
Assieme all’analisi sincronica è dunque indispensa-
bile quella diacronica. Sorgono qui, talvolta, alcuni 
ostacoli di ordine pratico che sono ancora più mar-
cati per i periodi più antichi dei quali ho spesso oc-
casione di occuparmi. 
La difficoltà consiste nel fatto che se ci si riferisce 
alla data di un certo rilevamento catastale, non 
sempre è possibile ottenere una immagine planime-
trica od anche tridimensionale (caso tipico del 
tardo Cinquecento e dei primi del Seicento) di pari 
data7. Dunque, la sincronia tra il dato catastale ed il 
dato urbanistico è da ricostruirsi con un procedi-
mento induttivo confortato da numerosi riscontri 
su fonti descrittive, iconografiche, statistiche ecc., 
tra loro disparate. 
Questa del tutto apparente “riduzione” (perché la 
società soggetto attivo di quella realtà vi compare 
comunque in controluce) della città ai suoi elementi 
edilizi e planimetrici è strumento fondamentale per 
la lettura critica della doppia serie di risultanze di 
cui occorre tener conto: quelle relative agli oggetti 
edilizi e quelle di natura sociologica ed economica 
(realtà di classe, struttura e quantificazione demica 
ecc.). Strumento che resta fondamentale anche 
quando non se ne possa sempre, ed in toto, assumere 
i risultati come storicamente certi e vada quindi 
considerato come schema di riferimento generale. 
Riportare graficamente, nel modo più accurato pos-
sibile (le nuove tecniche computeristiche forniscono 
spesso buoni risultati come appare dalle notizie su 
recenti lavori francesi e tedeschi oltreché italiani), 
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tezza del dato catastale: quelli che appartengono alla 
natura specifica di un singolo manufatto edilizio (sua 
forma, dislocazione, superficie, geometria del lotto 
nei casi in cui esso sia individuabile; impossibilità at-
tuale di individuazione nei casi nei quali esso è scom-
parso od è stato sostituito od accorpato) e quelli 
che riguardano l’insieme degli elementi e delle rela-
zioni che li legano. 
Ci si trova su due piani concettuali diversi. Nel primo 
caso ci si riferisce infatti ad un concetto tipologico 
che è tutto centrato sull’entità edilizia; nel secondo 
invece la tipologia e la forma d’uso si colgono nel-
l’insieme della fenomenologia urbanistica in esame. 
Perciò, se si intende operare nella chiave concettuale 
di “rilievo” di una situazione di fatto, l’eventuale in-
completezza od imprecisione resta come ostacolo 
insormontabile; se invece si opera avendo di mira la 
dinamica complessiva di un fenomeno territoriale al-
lora il pattern storico, morfologico, tipologico, in cui 
i singoli dati catastali sono inseriti (e che contribui-
scono a determinare “quel” pattern) agisce all’indie-
tro (con effetto di feed-back9 come si direbbe con 
terminologia tratta dalla teoria dell’informazione) a 
correttivo di quella imprecisione. 
In sostanza, come accade nell’analisi di trend statistici, 
l’errore può riguardare l’entità dei valori assoluti in 
gioco, ma non la sostanza dinamica del fenomeno 
storico studiato. 
Del resto, in taluni casi, per esempio quando l’im-
precisione sia la conseguenza di un “comporta-
mento” di un determinato soggetto sociale ed 
economico, è proprio il quadro di insieme che ne 
svela la motivazione strutturale. 
Certo, su questo punto la situazione è differente a 
seconda che ci si occupi di catasti moderni o non.  

dati di natura socioeconomica (tipi di proprietà, at-
tività ecc.) o culturale (operatori, “genere” culturale 
ecc.), significa attribuire all’immagine urbana che ri-
produce la distribuzione fisica di quei dati il valore 
di diagramma storiografico. È un tipo di elaborato 
che, forse, qualche tempo fa i semiologi avrebbero 
definito «segno iconico»8.  Tenuto conto delle gerar-
chie di valori secondo le quali, momento per mo-
mento, è articolato un determinato tessuto 
urbanistico (gerarchie che dipendono da scelte di 
ruolo attribuite dai gruppi dominanti in una certa 
fase a quel tessuto ed alle stratificazioni storiche che 
lo hanno determinato) ci si può permettere di leg-
gere in quella distribuzione aspetti di carattere 
strutturale: voglio dire che l’organizzazione della 
strutturazione edilizia potrebbe fornire risposte 
sulla struttura sociale ed economica. 
Si profila qui l’obiezione che gli amici per aiutarmi 
a riflettere e gli avversari per tentare di mettermi 
in difficoltà mi hanno più volte avanzato. Nei casi 
nei quali non si riesce ad ottenere una ricostruzione 
fondata su dati certi dell’insieme di una determinata 
realtà urbanistica, com’è possibile che l’eventuale 
imprecisione o incompletezza nell’informazione 
non risulti fuorviarnte relativamente alla dinamica 
della storia urbana e delle sue conseguenze urbani-
stiche? Alla domanda pertinente, anche se il diffon-
dersi di tecniche più avanzate ne ridurrà il grado di 
incisività che ha per il momento attuale, si può ri-
spondere per gradi. 
Appunto quei diversi gradi di verifica secondo i quali 
occorre passare quando si procede utilizzando stru-
menti metodologicamente diversi tra loro. Bisogna 
intanto distinguere tra due tipi di possibili errori che 
dipendono dalla eventuale imprecisione o incomple-
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Alcuni concetti, come quello degli effetti urbani che 
dipendono dalla speculazione sulla rendita di posi-
zione non possono essere applicati in modo uguale 
per il passato come per le epoche contemporanee, 
cosi come alcune gerarchie di valori oggi del tutto 
scomparse non possono essere dimenticate nello 
studio delle città antiche (per esempio l’incidenza 
sulla viabilità di un sistema di produzione e commer-
cializzazione preindustriale; forme di rifornimento 
idrico e smaltimento di rifiuti; difesa da eventi bellici 
esterni ed interni, diverso modo di considerare l’ap-
petibilità di una certa area ecc.). 
Va riconosciuto che nei confronti dell’attenzione a 
questi problemi l’attrezzatura metodologica e con-
cettuale degli storiografi urbani medievisti e moder-
nisti li mette spesso in condizione di operare le 
“aperture” in avanti meglio di quanto non sia possi-
bile uno “sfondamento” all’indietro da parte dei 
contemporaneisti. 
Tuttavia, proprio per l’elaborazione di una sto-
riografia territoriale contemporanea, volta a for-
nire i parametri per le scelte urbanistiche sul 
futuro, è necessario che i contemporanei siano 
in grado di valutare, anche sotto l’aspetto del ri-
corso agli strumenti catastali, la profondità e lo 
“spessore” storiografico che stanno a fonda-
mento di una realtà attuale. 
La conoscenza “oggettuale” di un elemento accata-
stato è talvolta del tutto insufficiente rispetto al 
ruolo ed alla funzione territoriale (urbana e non) 
che esso svolge in un precisato momento. 
I conventi si mutano in carceri o scuole od alberghi; 
i palazzi divengono sedi amministrative o di rappre-
sentanza, musei, uffici pubblici ecc. La vitalità urba-
nistica di un elemento edilizio o fondiario va molto 

oltre la classe tipologica e funzionale per la quale 
esso era stato inizialmente configurato. 
Giovandomi della autonomia di un non specialista 
in materia storiografico-catastale, ritengo quindi che 
un uso esclusivamente disciplinare delle fonti cata-
stali o similari non sia sufficiente di per sé a fornire 
dati rispetto alla storia di un territorio nelle sue 
forme urbana e non urbana. 
Poiché storia territoriale significa analisi di un dive-
nire differenziale, e non soltanto evenemenziale, 
quelle risultanze devono venir lette oltre il loro va-
lore statistico, come fotogrammi di una serie cine-
tica (in ogni fotogramma è fissata una certa 
immagine che dipende dal variare nel tempo della 
positura del soggetto rispetto al centro di osserva-
zione) che è possibile ed indispensabile far passare 
attraverso filtri metodologici eteronomi. 
Tra i più importanti, senza dubbio, va considerato 
l’oggetto urbanistico in quanto tale, tradotto in una 
forma strumentalmente utilizzabile, cioè in una sua 
immagine “intenzionale” opportunamente elaborata 
per l’occasione. 
All’ottenimento di questo scopo possono fornire 
ausilio tecniche e strumenti di rilevazione o classifi-
cazione diversi (rilevazione e constatazione diretta, 
con metodi tradizionali o aerofotogrammetrici, 
computerizzazione ecc.); ma di quella immagine de-
vono far parte, oltre alle caratteristiche generali dei 
singoli elementi edilizio-fondiari, anche i dati d’in-
sieme della distribuzione e struttura delle classi so-
ciali ed economiche, la variazione d’uso cui, nel 
tempo, i singoli manufatti possono essere stati as-
soggettati e, talvolta, i dati sugli operatori culturali 
relativamente all’epoca ed alla localizzazione del 
loro intervento. 
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spazio; b) dal diffondersi di tecniche, teorie, ideologie urba-
nistiche connesse con la ripresa del processo di fondazione 
di nuove città, visto che nella stesura dei relativi progetti pro-
prio la rappresentazione geometrica della pianta tende a rias-
sumere bidimensionalmente la configurazione del tessuto 
urbanistico da realizzare; c) dalla nuova concezione e realtà 
politica delle differenti forme di potere assoluto che si stabi-
lizzano appunto nel XVII secolo le quali, concentrando il po-
tere dello stato in un’unica persona, propongono anche nelle 
città, teoricamente, l’appiattimento di tutte le componenti 
sociali alla condizione di sudditanza. Se ciò fosse vero, l’orga-
nismo urbano, nei confronti di chi lo deve amministrare o ne 
ordina la realizzazione o direttamente lo progetta, può essere 
“ridotto” alla sua sola dimensione geometrica.
8  Questo concetto oggi è stato in gran parte abbandonato 
visto che tutta la ricerca semiotica sembra meno interessata 
all’architettura che ad altri campi. Tuttavia, esso ha avuto gran-
dissima importanza alcuni anni fa nel dibattito in materia, come 
appare dalle posizioni allora assunte da Bettini, Koenig, Eco, 
Hjemslev, Scalvini ed altri.
9  L’effetto di feed-back è quello di una influenza “di ritorno” 
su informazioni o “messaggi” che erano stati impartiti od 
emessi da un determinato centro. Nel nostro caso un tessuto 
urbanistico che è stato prodotto da una certa situazione sto-
rica, proprio perché è la proiezione e la conseguenza – la se-
dimentazione – degli elementi dialettici di quella situazione, 
fornisce, a chi sa leggerli, una serie di indicazioni che assu-
mono valore di funzioni di controllo delle altre risultanze do-
cumentarie. In particolare, permettono di interpretare il 
comportamento di accettazione o di evasione parziale o to-
tale tenuto dai soggetti storici nei confronti di eventi o nor-
mative di vario ordine (il comportamento è dato strutturale 
non meno che soprastrutturale: nella quattrocentesca “por-
tata” catastale palazzo Medici di via Larga a Firenze è indicato 
come casa di abitazione; dato vero e inoppugnabile rispetto 
ai criteri fiscali stabiliti per quella “portata”, ma certo ingan-
nevole rispetto alla “qualità” urbanistica edilizia e sociale di 
quell’edificio che, dalla dichiarazione, risulta allineato alla ca-
tegoria di ogni altra piccola e modesta casa di abitazione di 
un cittadino fiorentino qualunque).

Note 

1  Saggio pubblicato in C. CAROZZI, L. GAMBI, Città e proprietà im-
mobiliare in Italia negli ultimi due secoli, Milano 1981, pp. 77-83. 
2  R. ZANGHERI, I catasti, in AA.VV., Storia d’Italia, vol. V, Torino, 
1973.
3  Si vedano “Quaderni storici”, n. 27, set.-dic. 1974; gli Atti del 
1 Convegno internazionale di Storia urbanistica in La storiografia 
urbanistica, Lucca, 1976; “Quaderni medievali”, n. 2, 1976.
4  Mi riferisco ai collaboratori che si coagulano attorno alla mia 
cattedra di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Archi-
tettura di Firenze: dott. R. Breschi, dott.ssa G. Casali, st. G. 
Cricco, dott.ssa E. Diana, dott.ssa Ferrari, prof.ssa G. C. Romby.
5  R. ZANGHERI, I catasti..., cit., p. 761.
6  Con “sezione storica” intendo richiamare l’arco cronologico 
che è specifico dei singoli processi che si intende studiare, fis-
sandone i termini a quo e ad quem. È evidente che quei pro-
cessi dovranno essere considerati, a seconda dei casi, nel 
“lungo periodo”, “nel medio periodo” o nel “breve periodo” 
e può anche darsi che qualche volta si debba valutare l’in-
fluenza concomitante e reciproca di fenomeni ritmati su pe-
riodi di durata diversa. Ciò che interessa è però stabilire i 
punti “critici” al di là dei quali la realtà storica di un certo ter-
ritorio, che è per sempre lo stesso, si presenta e si connota 
diversamente dal modo con il quale invece si caratterizza al-
l’interno della “sezione storica” individuata e da studiare.
7  Per quanto riguarda l’Italia, solo verso la fine del XVI secolo 
appaiono le ichno-scenographiae cioè rappresentazioni di città 
esistenti (diverso evidentemente il caso di città progettate o 
“ideali”) che, costruite su rilevazioni dirette e tecnicamente 
accurate, ne restituiscono l’immagine con una vista d’insieme 
“a volo d’uccello” (per esempio la ichno-scenographia di Bo-
logna, di Firenze, di Pistoia etc.). Prima di questa data le figu-
razioni delle città esistenti erano di solito costruite in base 
a criteri ideologici o simbolici. A partire dalla metà del Sei-
cento, le città esistenti vengono invece frequentemente rap-
presentate in piante geometriche che mettono in risalto la 
trama viaria del tessuto, quasi come se fosse “scavata” all’in-
terno di un corpo solido omogeneo. Sarebbe interessante 
stabilire fino a che punto questa consuetudine grafica è in-
fluenzata: a) dalla nuova concezione filosofica-scientifica dello 
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insieme delle conoscenze disciplinari che cia-
scuno ha acquistato nel corso dei suoi anni di 
studio (l’insegnamento è a sua volta studio: la 

didattica ne è solo uno strumento ed una stimo-
lante necessità/occasione) può essere paragonata 
ad un paesaggio. 
Ma ogni paesaggio, se visto da Nord oppure da Sud, 
mostra di sé immagini alquanto differenti. Guar-
darlo da Nord (diciamo da una generazione più 
vecchia) o invece da Sud (diciamo da una genera-
zione più giovane) ne cambia le sue fino ad allora 
consuete connotazioni: le sue componenti (i profili 
collinari o montuosi, la presenza o meno di albera-
ture, di corsi d’acqua, la presenza di case, e via se-
guitando) rivelano all’improvviso aspetti nuovi e 
persino insospettati. 
Sono grato ai professori Ippoliti e Dalla Negra di 
avermi invitato a spostare appunto da Nord (il mio 
bagaglio di convinzioni) a Sud (i loro nuovi e stimo-
lanti interessi) il punto d’osservazione di alcune vi-

cende della storia urbana a partire dal concetto di 
lacuna urbana1. La recentissima peculiare declina-
zione, tema di questa giornata di studi, del più ge-
nerale concetto di lacuna comunque allusivo, com’è 
ben noto ed anche riportato dai dizionari, ad una 
parziale lacerazione od obliterazione, di un certo 
unitario ambito testuale: figurativo, informativo, let-
terario, artistico, disciplinare (la matematica, la chi-
mica, il latino, il greco, la storia). 
Ci si deve chiedere se il concetto di lacuna di un 
tessuto urbano possa, o no, essere comparato a 
quello della mancanza di qualche riga di una lapide, 
di un manoscritto, di un documento (archivistico 
o giuridico o di altra qualsivoglia natura), oppure 
di parte di una più vasta, comunque unitaria, super-
ficie figurativa (un affresco, una tavola, una tela); op-
pure di un’opera scultorea o singola opera 
architettonica. 
In ogni caso, il concetto di lacuna viene adottato per 
indicare l’avvenuta perdita, per una qualunque ra-
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tarietà testuale in divenire”. E mentre nel caso della 
“unitarietà testuale cristallizzata” la finalità dell’in-
tervento di risarcimento della lacuna (sempre che 
ciò sia possibile) resta la medesima (cioè ricostruire 
al meglio la lacuna o denunciarne la irreversibilità), 
non altrettanto univoca è la finalità degli interventi 
di risarcimento di una o più lacune urbane (cioè di 
“unità testuali in divenire”). 
Nella storia delle città si individuano sempre, infatti, 
due differenti principi e modalità di intervento. O, 
avendo accettato l’avvenuto cambiamento (o non 
potendo opporvisi), mirando a riproporre il tessuto 
lacerato (la lacuna) su altre basi e anche per altre 
finalità. Oppure, non avendo accettato quel cambia-
mento perché avvertito come ferita aperta nel 
preesistente contesto, tentando di ricostituirlo nella 
sua originaria unità testuale. 
Ma se nel primo caso la lacuna cessa di essere tale 
perché si trasforma in stimolo a dar luogo ad una 
diversa ed innovante unità testuale, nel secondo 
caso, invece, entrano in gioco anche talune compo-
nenti valoriali di carattere percettivo, simbolico e, 
più in generale, cognitivo. 
Il valore simbolico essendo attribuito a quanto era 
andato perduto sotto il doppio profilo della memo-
ria collettiva e del controverso tema sociologico 
della “identitarietà”.  
La conoscenza storico-critica, divenendo dunque 
imperativamente necessaria per procedere ad un 
corretto “risarcimento” della lacuna ricostituendo 
(“restaurando”) quanto perduto. 
Ciò accade, in genere, quando la lacerazione del 
tessuto urbano sia stata causata non da eventi na-
turali ma da subite deliberazioni umane: quando 
cioè la lacuna è avvertita non solo nella sua ogget-

gione, di una parte di un sistema testuale inteso 
come entità compiuta. Di qui, se necessario e pos-
sibile, l’eventuale intervento di ricostruzione o “re-
stauro” (abbreviazione di re-instauratio) del testo: 
intervento, questo, non a caso indicato in tempi pas-
sati con il termine latino instauratio (frequente la di-
zione instauravit suo proprio aere). Invece il concetto 
di lacuna assume connotazioni differenti da quelle 
ora ricordate se applicato ad un tessuto urbano 
(cioè un insediamento) tenuto conto che esso è la 
risultante di due interrelate componenti. 
Da un lato quella dell’insieme fisico (quegli edifici, 
quegli spazi, quegli arredi urbani, e così via) che Isi-
doro da Siviglia definiva urbs. 
Dall’altro lato quella dell’insieme degli abitatori di 
quel peculiare “luogo” nel quale si svolge nel tempo 
il divenire del loro vissuto personale ed associativo: 
un luogo, dunque, che quegli abitatori rivestono 
anche di valenze di ordine mentale (culturale, com-
portamentale, simbolico). Vale a dire quell’insieme 
associativo che Isidoro definiva civitas. 
Ed è dunque necessario considerare che entrambe 
le componenti (urbs e civitas) di quel tessuto urbano 
sono sempre caratterizzate da un loro, più o meno 
veloce e continuo mutarsi. Insomma, differente-
mente dalla lacerazione dell’unitarietà di un testo 
o di una immagine fin dall’origine ben definita e 
compiuta, pertanto definibile come “unità testuale 
cristallizzata”, la lacerazione dell’unitarietà testuale 
di un ambito urbano, quale ne sia stata la causa, non 
è invece mai riferita alla sola perdita fisica del 
“testo”, ma anche ad aspetti funzionali, percettivi, 
consuetudinari, simbolici. 
Insomma, un tessuto urbano è un organismo vitale: 
dunque definibile, per sua stessa natura, come “uni-
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tività fattuale, ma anche, e soprattutto, quale vulnus 
di natura “mentale”. 
Insomma, in questo caso, la lacuna del tessuto ur-
bano non è più percepita dalla civitas come episodio 
del divenire del proprio contesto fisico (in quel mo-
mento o in quella data è avvenuto quel fatto), ma, 
al contrario, come sofferta comparazione tra il me-
morizzato “modello urbano” di prima inteso come 
“valore” ed il “non modello” attuale (quello del poi) 
percepito come “disvalore”. 
Tutto ciò mette in evidenza che nel caso di un tes-
suto insediativo non è possibile non tener conto 
delle differenze tra più generi di lacuna urbana. 
Che, forse, possono essere classificate in tre prin-
cipali gruppi. Se conseguenza di un incisivo evento 
occasionale (terremoto, inondazione, epidemia, e 
così via). Se esito di distruzioni belliche. Se segno, e 
segnale, punitivo imposto da una figura di potente 
o di vincitore. 
Perché a ciascuna di queste classi di lacuna è indis-
solubilmente connesso il peculiare problema di sce-
gliere i modi e gli strumenti dell’operazione 
rispettivamente, di innovazione o di ripristino (il co-
siddetto restauro urbano). 
Ritorno così alle mie riflessioni iniziali. Che cioè lo 
spostamento del punto d’osservazione di vicende 
del passato (cioè la loro “lettura”) chiede sempre 
all’osservatore, in questo caso a me, una riconno-
tazione di quanto da lui (da me) fin qui creduto di 
conoscere. Richiede cioè, per dirla in termini attuali, 
un “resettaggio” del proprio (del mio) “computer” 
(cioè del mio deposito memoriale di conoscenze) 
per riavviarne l’attività in base ad un nuovo e più 
sofisticato programma concettuale: proprio quello 
cui è dedicata questa giornata di studi. 

Da qui sono nate le mie prime perplessità a fronte 
dell’invito a dar qualche contributo a questa solle-
citante iniziativa concettuale e documentaria: il mio 
“computer mentale” sarebbe stato, o no, in grado di 
utilmente resettarsi in funzione di questo nuovo 
programma di ricerca? 
Oppure sarebbe stato più utile agli organizzatori 
rivolgersi direttamente ad un altro più recente 
“computer” nel quale è già programmato l’archivio 
del deposito memoriale degli studiosi di più re-
cente generazione? 
Sono stato convinto da Ippoliti e da Dalla Negra 
che, forse, avrei potuto compiere questa opera-
zione di “resettaggio” finalizzandola (così mi hanno 
proposto) ad indagare il concetto di lacuna urbana 
non nei suoi più evidenti principi ed esempi di Età 
contemporanea, ma, invece, di analizzarne la possi-
bile validità anche in esempi riferiti ad alcune fasi 
medievali. 
Cioè quelle di un “lungo Medioevo” che, con Le 
Goff2, si avvia nell’Europa d’Occidente con la disso-
luzione del sistema della Romanità imperiale e con 
la conseguente perdita del privilegiato ruolo di co-
ordinamento territoriale e socioeconomico delle 
città (cioè dei loro tessuti fisici e sociologici), e che 
prosegue lungo tutto il XV secolo se non oltre. 
Ma che, quanto al tema lacuna in un tessuto urbano, 
a me, e non solo, sembra meno riferibile ad una fase 
cronologicamente più avanzata: a partire cioè dal 
momento nel quale (per quanto riguarda l’Italia alle 
soglie del secolo XI e più nei due successivi) si 
danno i primi segnali del riproporsi su nuove basi 
del ruolo di coordinamento territoriale delle città: 
anche se le città non erano più, come prima, nodi 
di trasmissione localistica di un unitario centraliz-
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altri piccoli edifici abitativi (in parte costruttiva-
mente precari: lignei od altro) ed eventuali corre-
lati spazi inedificati. 
Entro certi limiti sembra dunque possibile conside-
rare questo processo come recupero o risarci-
mento di una lacuna insediativa spesso plurisecolare: 
operazione, questa, di evidente matrice ideologica e 
simbolica. Ne è segnale il titolo di santo attribuito a 
quel tal vescovo cittadino: appunto indicato come 
“defensor civitatis” e, in seguito come santo protet-
tore della città. 
E ne è anche ulteriore emblematico segnale il dato 
di fatto che alcuni di questi centri di origine romana, 
pur se di limitate dimensioni fisiche e demiche, ve-
nivano appunto percepiti ed indicati (lo saranno 
anche più avanti nel tempo) come città. Molti gli 
esempi: Firenze, Bologna, Perugia ed altre. 
Il che però non esclude (di qui la mia prudenza: ho 
detto “sembra possibile”, non “è possibile”) che il 
nuovo sistema insediativo si sovrapponga in più casi 
ed in misura più o meno estesa al tessuto pree-
sistente: dunque destrutturandolo in termini sia di 
fisicità, sia di memoria collettiva. 
Interessa comunque notare, a questo proposito, che 
la sovrapposizione di un nuovo impianto insediativo 
a quello preesistente (con ciò obliterandone la pre-
senza) si riscontra, in genere, per iniziative non ve-
scovili (monasteri, come a Pavia, od altre 
committenze), o cittadine (esigenze abitative e 
commerciali). Resta però il fatto che, e soprattutto 
nei centri di maggiore vitalità, le preesistenze del-
l’antichità romana (tracciati viari principali e secon-
dari, il Forum e connesso Campidoglio ecc.) 
vengono modificati o sostituiti da un “habitat” di 
tutt’altra natura ed immagine.  

zante sistema di potere. Appunto si riappropriano, 
ma in modo nuovo, del ruolo di coordinamento ter-
ritoriale. Ecco qui le mie prime schematicissime ri-
flessioni riferite ad una paradigmatica e sommaria 
elencazione di possibili esempi. 
 
Secoli X-XII 
È a partire da questo periodo che nell’Italia cen-
trale e settentrionale i vescovi si fanno promotori 
della ripresa politica, socioeconomica e demica 
della loro città. 
E ciò per due principali ragioni ed opportunità: per-
ché essi erano in possesso (tramite le decime) di 
mezzi economici; e perché, in genere, erano mem-
bri delle famiglie situate nella parte alta della pira-
mide feudale. 
I vescovi erano dunque interessati a controllare la 
nascente ripresa dei mercati: alternativamente o fa-
vorendo le attività del locale sistema artigianale o, 
viceversa, avocandone a sé i diritti ed i vantaggi fino 
al punto di creare un nuovo ed autonomo polo in-
sediativo, come ad esempio in Italia nel caso di 
Arezzo o di Parma (e va peraltro notato che in am-
bito germanico il fenomeno persiste anche più 
avanti nel tempo dando luogo a due distinti inse-
diamenti: la città del vescovo e quella dei cittadini). 
Essi promuovono in primo luogo il riattamento (in 
termini attuali il “riuso”) del complesso edilizio, pa-
lazzo od altro, prescelto come loro sede. In se-
condo luogo, il riattamento delle cerchie difensive 
(murarie o no che esse fossero). 
Dunque, per l’effetto congiunto di questi interventi, 
la parte residuale ed ancora utilizzabile (talvolta 
mai abbandonata) del tessuto edilizio in questione 
viene man mano recuperato; ad esso aggiungendosi 
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Secoli XlI-XIV 
In questa fase, le città europee vanno rapidamente 
raggiungendo, od hanno già raggiunto, una loro ar-
ticolata compiutezza: tanto di ordine fisico, quanto 
di forma di governo. 
Ma, appunto per questo, sono oggetto di cruente 
lotte interne, di aspri scontri tra città e città, di al-
trettanto aspri scontri con le principali forme di 
controllo territoriale: anche divenendo, in più casi, 
pedine nello scacchiere delle lotte tra le forme di 
potere sovraordinato (impero, feudalità maggiore o 
minore, papato, grandi abbazie). 
Nel corso di ciascuna di queste aspre e sanguinose 
forme di scontro, la fazione vincitrice locale, il sin-
golo potente locale, ed ancor più il soggetto del po-
tere sovraordinato, impone in genere, al soggetto 
perdente, la distruzione totale o parziale (per esem-
pio la diminuzione d’altezza dei singoli edifici) dei 
suoi principali complessi edilizi (torri, case, ed altro), 
la distruzione integrale o parziale delle sue cerchie 
murarie e delle correlate porte. 
Questi scontri talvolta danno luogo a scenari stabili 
e duraturi, talaltra, invece, a ripetuti rovesciamenti 
di fronte. Di qui il differente impatto nel tessuto ur-
bano. Faccio riferimento a vicende italiane. 
Nel primo caso, quello dello scenario innovativo, 
la città assume nuovi assetti e dunque un’immagine 
d’insieme differente da prima: perché avendo reso 
definitiva la distruzione degli edifici della parte per-
dente ad essi ha sostituito nuovi edifici, piazze od 
altri manufatti. 
Nel secondo caso, anche se muta in continuazione 
la puntiforme immagine fisica del tessuto urbano, 
tuttavia esso, nel suo insieme (cioè per quanto con-
cerne la sua natura di organismo) non presenta si-

gnificative ed evidenti modifiche. Questo secondo 
caso trova più riscontri: ad esempio ad Arezzo ed 
Orvieto. 
Mentre, per quanto concerne il primo caso, la vi-
cenda più emblematica riguarda la città di Firenze. 
Qui, sul finire del Duecento, quando è ascesa al po-
tere cittadino la parte guelfa, vengono distrutte le 
case degli Uberti: tra i principali esponenti della 
parte ghibellina. 
Ne consegue la costruzione del palazzo comunale 
(poi detto palazzo Vecchio) e la formazione di 
piazza della Signoria. 
Così racconta Giovanni Villani3: «Nel detto anno 
MCCLXXXXVIII si cominciò a fondare il palagio de’ 
priori per lo Comune e popolo di Firenze [...] e i 
priori che reggeano il popolo e tutta la repubblica 
non parea loro essere sicuri ove abitavano innanzi 
[...]. E colà dove puosono il detto palazzo furono 
anticamente le case degli Uberti, ribelli di Firenze e 
ghibellini; e di que’ loro casolari feciono piazza, 
acciò che mai non si rifacessono. E perché il detto 
palazzo non si ponesse in sul terreno de’ detti 
Uberti coloro che Il’ebbono a far fare il puosono 
musso, che fu grande difalta a lasciare però di non 
farlo quadro». 
Sono dunque riconoscibili più forme di lacuna e più 
modi di tenerne conto. Episodio analogo, ma di dif-
ferente ed anzi opposta matrice politica, è quello 
che concerne la Parma divenuta viscontea. 
Ne è protagonista Luchino Visconti che dal 1345 
si era impadronito della città. E che, dunque, te-
meva possibili rivolte: in particolare dei gruppi no-
biliari da lui defraudati, per distruzioni o per 
forzose acquisizioni, delle loro proprietà, e dei loro 
conseguenti privilegi. Rivolte, queste, il cui fulcro 
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tadine. Ma qui propongo anche la pianta di un altra 
“terra murata” fiorentina: quella di “figghine” (oggi 
Figline): perché il suo impianto, differentemente da 
altre “terre murate” (più famose per il loro possi-
bile impianto pianificatorio di Arnolfo: tra queste la 
celebre pianta di San Giovanni Valdarno) risulta 
dalla combinazione tra impianto preesistente ed im-
pianto innovante. 
C’è da chiedersi: è forse, o no, un caso di “risarci-
mento” (per disturbante presenza e non per as-
senza) di un’avvertita lacuna nel contesto 
territoriale che si andava pianificando? 
Ed altri esempi da analizzare, e non solo in ambito 
fiorentino ma anche in altri ambiti (italiani e no), 
sono quelli del mancato completamento edilizio 
entro l’impianto pianificatori preordinato per quella 
“bastide” o quella “terra murata”. 
 
2) Analogo ragionamento può essere fatto anche in 
altre vicende: quelle che conseguono ad un inter-
vento di ampliamento di cerchie murarie in vista di 
un’espansione cittadina. 
Perché, in questi casi, a fronte di altri vantaggi loro 
concessi, i futuri abitatori, nella realizzazione del-
l’edificio nel lotto fabbricativo loro assegnato, do-
vevano attenersi a prefissati e dettagliati criteri 
dimensionali e tipologici. In previsione di dar luogo 
ad una futura “forma” (una prevista configurazione) 
dell’unitarietà testuale che si intendeva realizzare. 
 
3) La lacuna dovuta ad un improvviso e drastico 
calo demografico. Ne è un esempio la peste del 
1348 a cui si deve in Europa, dicono i calcoli dei de-
mografi, una perdita media dell’intera popolazione 
dell’ordine del 25-30%. 

era sempre la centrale e centralizzante platea co-
munis. Così nel 1347 il Visconti avvia un programma 
di interventi per fame, dice Heers4, una piazza ri-
gorosamente signorile: trasformandone il prece-
dente assetto. 
Creando dunque, temporaneamente, una lacuna fi-
sica nel tessuto cittadino (le necessarie demolizioni 
di quanto connotava e configurava la piazza) ma, 
“definitivamente”, una lacuna nel principale luogo 
del vissuto dei cittadini (o almeno di una loro signi-
ficativa componente) e dunque anche della loro 
identitarietà civica: del loro sentirsi cittadini di un 
polo urbano autonomo. 
Infatti, l’intervento di Luchino non è stato quello di 
modificare, per migliorarne la qualità funzionale o 
di immagine; ma di costruire, invece, un vero e pro-
prio sistema edilizio fortificato (mura merlate e 
torri di difesa) nel cuore stesso della città. 
Ad esso imponendo inoltre, vera e propria intimi-
datoria (anche beffarda!) ammonizione, il nome di 
“Sta in pace”. 
Mi limito ora a suggerire altri esempi ai quali fare 
riferimento per sviluppare l’argomento. 
 
1) Il caso delle nuove fondazioni di centri tra fine 
Duecento e Trecento: in particolare “le bastides” 
create in ambito francese e le “terre murate” fio-
rentine. In tutti i casi erano previste precise norme 
edilizie e tipologiche. 
Ciò vale in generale. Cito qui esempi di un solo 
contesto italiano: appunto quello delle “terre mu-
rate” fiorentine. Ne è un esempio la pianta di San 
Giovanni Valdarno dove (sia pure in una sua ripro-
duzione alquanto tarda) sono anche indicati i profili 
degli edifici previsti per le varie aree edificatorie cit-
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Qui gli esempi si moltiplicano. Ne analizzerò solo 
due emblematici: quello inglese delle città di Oxford 
e Cambridge, e quello italiano (problematico e pro-
vocatorio) del divenire di Firenze, prima “umani-
stico” e poi “rinascimentale”, sotto il profilo della 
duplice valenza letterario-artistica ed architetto-
nico-urbanistica. 
Di quella inglese ricorderò alcuni aspetti per me es-
senziali. Prima della peste, entrambe le città erano 
attivi centri manifatturieri. 
Comunque entrambe le città gravitavano, ma con-
testandolo, nell’orbita di potere della corte. Co-
munque interessata, come in molti altri casi (sia poli 
di corte, sia poli di altra forma di governo cittadino), 
a favorire lo sviluppo del sistema universitario: ne 
conseguiva sia un più generale motivo di prestigio 
per così dire “interazionale”, sia, anche, la forma-
zione di ceti dirigenziali omologati agli interessi 
delle rispettive forme di potere. Ma vi si opponeva 
il timore dei cittadini che l’impianto di strutture 
universitarie non solo avrebbe rafforzato l’in-
fluenza della corte sulle loro città ma avrebbe 
anche introdotto nel vissuto dei cittadini le turbo-
lenti e non gradite costumanze degli studenti. 
La peste aveva però fortemente inciso sulla popo-
lazione di entrambe le città. E, di conseguenza, nella 
seconda metà del XIV secolo, sia ad Oxford che a 
Cambridge molte case erano state abbandonate ed 
erano, o stavano andando, in rovina: ne conseguiva, 
comunque, un disfatto e desolato tessuto urbano.  
Né va trascurato che più generali fenomeni econo-
mici avevano anche messo in crisi la stessa attività 
manifatturiera delle due città. 
Di qui il desiderio, e l’opportunità, di provvedere a 
risarcire la lacuna immettendo in ciascuno dei due 

centri le strutture edilizie di una università. Ciò, in-
fatti, corrispondeva sia ai già segnalati interessi della 
corte, sia, anche, a quella dei cittadini: contro la crisi 
manifatturiera si apriva per loro la prospettiva di 
un florido indotto economico (affitti, editoria, 
nuove attività commerciali e così via). 
La lacuna nell’unitarietà testuale urbana veniva in-
fetti colmata sia dai nuovi impianti edilizi (dai “col-
leges”, che tra altro costituiranno occasione di 
sviluppo delle nuove linee dell’architettura tardo-
gotica inglese), sia, come detto, da nuove attività 
commerciali. 
Ma, anche e non meno, da un’altra forma, sia pure 
indiretta di unitarietà testuale: il nuovo ruolo terri-
toriale (“interazionale”) ora affidato alle due città. 
Chiudo questo mio contributo con un problema-
tico esempio fiorentino: la costruzione della loggia 
Rucellai fronteggiante l’omologo albertiano palazzo 
Rucellai. Entrambi segni urbani del connubio tra una 
Rucellai ed un Medici. 
Perché ho detto “problematico”? Perché, come ben 
si vede, questa loggia è disposta ortogonalmente 
alla facciata principale del palazzo: ma il breve spazio 
(di solito si parla di una piazzetta) su cui si pro-
spetta la loggia è invece di forma irregolarmente 
triangolare: uno spazio che immette in un ristretto 
vicolo. Dunque, l’ortogonalità della loggia poteva 
preludere, ma non ve ne è alcuna prova, ad una pri-
vata piazzetta Rucellai di forma quadrilatera rego-
lare da realizzare mediante acquisizione di edifici da 
demolire? 
La suggestione, anche pensando a Pienza, è forte. 

Note 

1  Intervento tenuto alle Giornate di Studio tra Ferrara e Pe-
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3  G. VILLANI, Nuova Cronica (ed. a cura di G. PORTA), Parma 
1990. 
4  J. HEERS, La città nel Medioevo, Milano 1996.

scara Le lacune urbane, Ferrara, 25 novembre 2014 – Pescara, 
4 marzo 2015.
2  J. LE GOFF, Un lungo Medioevo, Roma 2006.
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e ci si limita ad osservare l’insieme della confor-
mazione planimetrica della città si può essere 
portati a concludere che, nella Firenze del Quat-

trocento, molto poco fosse mutato rispetto agli as-
setti del secolo precedente1. 
Non era variata la perimetrazione urbana delineata 
dalla cerchia muraria due-trecentesca. Non erano 
in genere mutati i rapporti e le gerarchie del valore, 
politico, economico, simbolico, dei principali poli ur-
bani. Non era variata, salvo dettagli, l’insieme della 
rete viaria e della corrispettiva organizzazione e 
densità dei lotti edilizi. I quali, sia nel Trecento che 
nel Quattrocento, si presentavano a trama fittissima 
e con tipologia a blocchi serrati entro il circuito 
della penultima cerchia urbana; con trama più allar-
gata e diradata e con tipologia a pettine od a schiera 
nella fascia urbana compresa tra i circuiti della pe-
nultima ed ultima cerchia. Una configurazione, que-
sta, che rifletteva la fase di espansione due- 
trecentesca della città2. 

Altrettanto invariata, nel suo insieme, risultava la di-
stribuzione degli opifici, dei poli commerciali (vi sarà 
però lo spostamento oltrarno del mercato della 
lana), delle infrastrutture amministrative, rappresen-
tative, religiose, ospedaliero-assistenziali, giudiziarie 
ecc., che erano le tracce del prolungarsi di un ef-
fetto-città lungo le direttrici viarie tradizionali. 
Un po’ più in là, sulle colline che circondano Firenze, 
le numerose ville delle principali famiglie cittadine 
attribuivano al paesaggio un qualche sapore urbano; 
anche per la presenza di molti giardini ed orti, il sa-
piente disegno dei quali rifletteva infatti, nelle aree 
extraurbane, i modi e le forme degli orti e dei giar-
dini esistenti (anche questi fin dal Trecento e forse 
da prima) all’interno della cerchia urbana. 
La celebre e, diciamolo pure, un po’ inflazionata de-
scrizione del Bruni, con l’immagine delle due città 
concentriche o del palazzo dei Signori, che sembra 
il castello attorno al quale si delineano le cerchie 
murarie e gli aggregati insediativi ad esso connessi, 
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rarne l’entità quando si osservino le differenti inten-
zioni e forme secondo le quali si è manifestata l’edi-
lizia fiorentina quattrocentesca a paragone con 
quella dell’epoca precedente. 
Le ricerche condotte in altre occasioni4 mi hanno 
consentito di distinguere quattro differenti fasi nella 
dinamica degli interventi urbanistici ed architettonici 
della Firenze quattrocentesca. 
La prima fase può essere collocata tra la fine del Tre-
cento e la data di emanazione della legge del primo 
catasto (1427); la seconda fase si estende da questo 
momento sino alla importante riforma catastale del 
1458 (siamo nel clima della pace di Lodi del 1454); 
la terza fase corre da questo momento sino alla data 
di emanazione di nuove norme edilizie e corrispet-
tive agevolazioni fiscali (1489); infine, da questo mo-
mento in poi, si apre la quarta fase che si esaurirà 
con la crisi e la caduta della repubblica fiorentina. 
Ma, per rispondere alle domande poste dal tema che 
mi è stato affidato in questa occasione, quella clas-
sificazione va tenuta in un primo momento nel sot-
tofondo; sarà infatti più utile riprenderla dopo aver 
esposto le considerazioni che ora mi accingo a fare. 
Il problema da affrontare è infatti quello di indivi-
duare quali siano state, nella storia architettonico-
urbanistica quattrocentesca di Firenze, sia le 
intenzioni che hanno presieduto alle decisioni della 
committenza di costruire alcunché, sia il rapporto 
che tali intenzioni possono aver avuto con le forme 
in cui esse si sono oggettivamente esplicitate: anche, 
per esempio, tramite l’incarico affidato ad uno piut-
tosto che ad altro progettista. 
L’argomento può naturalmente essere trattato in 
molti modi e secondo angolazioni assai differenti. Ha 
sicuramente affinità, tra l’altro, con quanto esposto 

tendeva del resto a sottolineare, tramite quelle im-
magini, la stabilità sociale e politica di Firenze; la 
quale era quindi presentata come un riflesso della 
continuità del sentimento civico e culturale della di-
rigenza fiorentina così ben espresso anche da Co-
luccio Salutati. Su quella stessa linea, si situeranno 
poi anche la descrizione di Firenze proposta da 
Goro Dati e, alla fine del Quattrocento, quella di Be-
nedetto Dei3. Con ciò si veniva sviluppando, dunque, 
una coerente ed omogenea ideologia urbana che 
rinvia, e vi si riferisce, alle notazioni che già erano 
state fatte da Dino Compagni e da Giovanni Villani 
a proposito del paesaggio urbano della Firenze alle 
soglie del Trecento. 
Poiché questi elementi sembrano riflettersi, come 
ora detto, anche nella persistenza insediativa dei poli 
di organizzazione del tessuto urbanistico fiorentino, 
parrebbe doversi concludere che le scelte architet-
toniche ed urbanistiche dei ceti dirigenti fiorentini 
ripetevano, in tutto e per tutto, nel XV secolo, i cri-
teri e le opzioni già più volte adottati dalla fine del 
Duecento in avanti. 
Ma, al contrario, quando si passa da una visione ge-
nerale ai singoli episodi edilizi, le differenze tra la Fi-
renze del Trecento e la Firenze del Quattrocento 
appaiono in tutta la loro evidenza e portata. Vi è in-
fatti uno scarto sensibilissimo tra strutturazione ur-
bana e i modi d’uso di quella strutturazione che 
sono stati tenuti dai ceti dirigenti fiorentini a se-
conda che ci si riferisca o al periodo situato tra fine 
Duecento e fine Trecento o, invece, al Quattrocento. 
E ancora, vi sono differenze non trascurabili nel 
corso dello stesso XV secolo. 
Lo scarto è avvertibile soprattutto nel cambiamento 
della vita che si svolgeva nella città, e si può misu-
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nella relazione del prof. William Kent e soprattutto 
con quella del prof. Lydecker. 
Del primo mi hanno infatti interessato i riferimenti 
sulle scelte delle principali famiglie fiorentine relative 
alle localizzazioni delle loro residenze; scelte che se-
guono criteri tradizionali e che danno luogo a con-
centrazioni attuate per raggruppamenti familiari. 
Caratteri, questi, che si constatano fino alla metà del 
secolo. Del secondo mi è assai utile il vasto quadro 
tracciato nell’analizzare i criteri di scelta per la casa 
e nel metterli in rapporto con il nuovo modo di abi-
tare che si diffonde a Firenze nel corso del XV se-
colo. Entrambi gli argomenti erano già apparsi anche 
nelle mie precedenti ricerche e mi ha quindi fatto 
piacere vederli condivisi. 
Qui affronterò il mio tema facendo riferimento alle 
due principali figure protagoniste di ciascuna scelta 
urbanistico-architettonica: il committente e l’opera-
tore che la traduce in atto. Grosso modo si tratta di 
prendere in considerazione due aspetti ed ordini di 
problemi: da un lato la dinamica dei rapporti socio-
culturali che si stabiliscono tra committente e tec-
nico, da altro lato la disciplinarità del fare 
architettonico. Ma proprio durante il Quattrocento 
sia l’uno che l’altro di questi aspetti subisce negli am-
bienti fiorentini importanti trasformazioni. 
Si andavano infatti maturando e precisando quei mu-
tamenti di quadro, politico, sociale, economico, cul-
turale, che ci consentono di considerare come 
avviata a conclusione, almeno per Firenze e per 
parte dell’Italia, la cosiddetta Età medievale; iniziava 
cioè quella nuova realtà che si conviene di indicare 
come Età rinascimentale. 
Anche il senso e le modalità delle scelte architetto-
niche ed urbanistiche, nonché i rapporti commit-

tente-esecutore subiscono perciò, conseguente-
mente e parallelamente, modificazioni di rilievo nel 
corso del Quattrocento. 
Accenno in primo logo alle variazioni intervenute 
nel quadro organizzativo e disciplinare del processo 
architettonico. Fino agli Anni Quaranta del XV se-
colo, la funzione di architetto era svolta da operatori 
i quali, dotati di particolare competenza, esplicavano 
però la loro attività nell’ambito di allargati e svariati 
rapporti di dipendenza; talvolta cioè svolgendola 
anche collateralmente ad altre funzioni o presta-
zioni. Così nell’ammontare dei compensi fissati per 
la prestazione del tecnico, oltre alla parte riservata 
alla sua specifica competenza professionale ve n’era 
talora un’altra: quella che si riferiva a compiti od 
aspetti di imprenditorialità impliciti nel rapporto 
contrattuale che vincolava il tecnico spesso intro-
ducendo clausole riferibili a rapporti di carattere 
quasi impiegatizio. Questo interessante argomento 
è stato studiato dal Goldthwaite in un suo recente 
libro5. Ai casi di contratti di operatori minori da lui 
studiati aggiungo dunque qui altri pochi emblematici 
esempi scelti fra i tanti disponibili e relativi a due ar-
chitetti celebri: il Brunelleschi e Michelozzo. 
Nei riguardi del Brunelleschi, mentre attendeva alla 
realizzazione della cupola, venne adottata nel 1427 
la seguente provisione «Deliberaverunt, concesserunt 
atque tribuerunt Filippo ser Brunelleschi, sollicitatori 
magne Cupole, illam eandem baliam, auctoritatem et 
potestatem qualem et quantam habet offitiorum prefa-
torum operariorum in locando ad faciendum quadrones 
magnos pro dicta Cupola necessarios, cuicumque per-
sone eidem Filippo videbitur fore utilius pro prefata 
Opera [...]». E ancora «Filippo di ser Brunellescho, fiorini 
quindici d’oro, allui chonceduti per certa quantità di 
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major [...] perché qua starò ancora alcuni dì, vi 
priego facciate con Andrea de’ Pazzi, ch’è segretario 
di Zecca, che il luogo mio mi sia riservato: bench’io 
mi rendo certo che insino a ora l’abbiate fatto. È 
cagione del mio soprastare una operetta ho presso 
che fatta, la quale Giuliano vuole donare a Vinegia a 
un suo amico»7. 
Fino a quegli anni la dizione “architetto” compare 
raramente nei documenti contrattuali o di spesa o 
simili; sono invece più ricorrenti altre dizioni. Bru-
nelleschi è indicato come: «[...] provisorem magistrum 
seu hedificatorem et constructorem Lanterne Cupole 
maioris dicte ecclesie Sancte Marie del Fiore»8. 
Michelozzo, responsabile dal 1446 del cantiere della 
cattedrale e compensato con un salario annuo di 
venticinque fiorini (piuttosto poco!), viene definito 
«[...] Michelozio Bartolomei, intagliatori, capudmagi-
stro Cupole et Lanterne [...]» ed ancora «Michelo-
zius Bartolomei, capudmagister»9. Il suo successore, 
Antonio Manetti, viene così indicato nel 1452: «Prefati 
operarii, intellecto quod eorum offitio est necessarium ed 
optatum providere de capudmagistro pro Lanterna et Cu-
pola in loco ubi iam fuit et erat Filippus olim ser Brunel-
leschi, qui decessit in dicto offitio [...] eligerunt et 
deputaverunt in capudmagistrum Cupole et Lanterne [...] 
providum virum Antonium Manetti, civem florentinum»10. 
In sostanza, l’architetto aveva compiti e funzioni su-
bordinati rispetto alla committenza11; che dunque 
nella scelta del suo architetto, doveva comportarsi 
in un modo analogo a quello tenuto, già dal Tre-
cento, nei confronti di altri affidamenti artistici e 
sintetizzato nel giudizio espresso dall’Antal: «diffe-
renze di opinioni fra l’artista e il committente circa 
lo stile della pittura erano probabilmente molto 
rare, ché il committente certo si sceglieva artisti da 

marmo debe chonducere nell’Opera, di quello che n’è a 
Pisa». Nel maggio del 1428, il problema viene ripro-
posto in termini più impegnativi: «Deliberaverunt 
quod Bernardus Amerigii de Donatis, provisor Opere, te-
neatur et debeat notificare seu notificari facere Filippo 
ser Brunelleschi, quod ipse Filippus infra otto dies pro-
xime futuros teneatur conduci facere illam quantitatem 
marmoris albi quam conduci fecit a civitate Pisarum 
usque ad castrum Empoli et Castri Franchi, cum bada-
lone, cum schafris, usque ad Operam [...]». Nel 1432 
si ha anche una contabilizzazione di questo impegno: 
per compensare l’architetto «de conducendo a civi-
tate Pisarum usque ad Operam, suis expensis, cum eius 
edifitio nominato Il badalone» il quantitativo di marmo 
approvvigionato. Il Brunelleschi, poi, non era libero 
di muoversi da Firenze a suo piacimento. Occorre-
vano speciali permessi sia quando si assentava per 
esigenze personali, sia anche quando veniva chia-
mato a svolgere compiti tecnici in favore di organi, 
magistrature o esponenti ufficiali della stessa repub-
blica di Firenze. «Dederunt licentiam Filippo ser Bru-
nelleschi, pro suis factis, facto carnesprivio, eundi extra 
civitatem Florentie quando sibi libuerit pro decem diebus, 
sine aliquo preiudicio ed danno ipsius Filippi». Al con-
trario in alcuni casi, l’assenza, pur consentita, inci-
deva sull’erogazione del salario: «Deliberaverunt quod 
Filippus ser Brunelleschi, provisor Cupole Opere, possit 
ire ad serviendum offitio Decem Balie in Campum Lu-
canum, pro eo tempore quo placuerit prefatis Decem: 
cum hoc, quod pro rata temporis quo serviverit prefatis 
de suo salario detineatur, et computum teneatur retinere 
Filippotius scrivanus super giornati Opere»6. 
Michelozzo in una lettera scritta da Padova nel 
1430 ad Averardo de’ Medici si raccomanda che gli 
sia conservato il suo posto alla Zecca: «Onorabile 
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cui avesse ragione di attendersi un lavoro di sua 
piena soddisfazione»12. 
Occorre passare la metà del Quattrocento per co-
gliere, e non sempre, alcune novità in quel rapporto. 
Ne è polo di riferimento, ovviamente, l’Alberti. Vi 
è attorno alla sua persona un’aura di rispetto che 
traspare dallo stesso ricorrente appellativo di 
«Messer Battista»13, che ha certo a che fare anche 
con la diversa estrazione sociale dell’Alberti a pa-
ragone di quella di un Brunelleschi, di un Miche-
lozzo, di un Manetti. 
Appartenente a lignaggio patrizio il primo, apparte-
nenti ad una media piccola borghesia professionale 
od artigiana, gli altri. Dunque, all’Alberti, quel ri-
guardo e quel rispetto, che non vennero coralmente 
tributati al Brunelleschi durante l’intero svolgersi 
della sua vita e della sua opera, venne conservato 
anche quando le sue scelte tipologiche e linguistiche 
(è il caso della Tribuna dell’Annunziata) suscitarono 
profondi dissensi negli ambienti fiorentini. Come ri-
sulta dal seguente episodio. 
Giovanni Aldobrandini, in una lettera14 inviata nel 
1470-1471 al duca Lodovico Gonzaga lamenta che 
«[...] examinato tucto, per quello poco di giudicio 
che io ho di simili cose, mi pare che seguendosi nella 
forma cominciata questa cosa non satisfarà alla V. S. 
Ill. [...]». Ma prosegue dicendo che avendo appreso 
che «Messer Baptista degli Alberti haveva tale dise-
gno ordinato, mi maravigliai: et benché non sia con-
veniente che io m’opponga a’ disegni de epso 
Messer Baptista [...]» (per il quale quindi professa 
un doveroso rispetto) gli sembra meglio proporre 
di cambiare tutto. Tiene cioè lo stesso atteggiamento 
di censura o di disinvolta autonomia progettuale 
che, prima di lui, e in quel caso non soltanto a parole, 

aveva tenuto Francesco della Luna (anche lui come 
l’Aldobrandini esponente dei ceti dirigenti fiorentini) 
nei confronti del progetto brunelleschiano del-
l’ospedale degli Innocenti. 
Temi linguistici e temi tipologici non sono cioè an-
cora appannaggio esclusivo della cultura degli archi-
tetti specializzati; si ritiene forse che facciano parte 
di un bagaglio culturale di quanti tra i dirigenti fio-
rentini, dilettanti od esperti, possano o debbano 
avere voce in capitolo nelle scelte architettonico-
urbanistiche. 
L’architettura, fin oltre la metà del secolo, è ancora 
considerata disciplina appartenente alle «artes me-
chanicae»; siamo dunque ancora nel quadro di una 
techne collocabile sul piano della sedimentazione 
delle esperienze e del buon senso comune. Ciò mal-
grado che nelle città italiane si tendesse già dal Tre-
cento, sosteneva R. Assunto, «ad unificare nell’artista 
il momento esecutivo, fabbrile, e il momento idea-
tivo, mentale: del quale il primo cominciava ad essere 
visto come una conseguenza»15. 
Come poi dirò più diffusamente, la razionalizzazione 
delle fasi e dei sistemi esecutivi, che si constata nel 
corso del Quattrocento, è stata presentata finora 
come tema tecnico-culturale comune ad architetti 
e committenti fiorentini dell’epoca; perché omoge-
nea era la formazione culturale degli uni e degli altri 
(Garin, Bec, Rochon ecc.). Invece, io credo, doveva 
quasi certamente essere perseguita e dagli uni e 
dagli altri con modi per finalità non sempre con-
gruenti. La collocazione concettuale dell’architettura 
doveva cioè essere diversamente valutata dalle due 
componenti, i committenti ed i tecnici, dalle quali si 
sviluppa il processo architettonico. È proprio in que-
sto diversificarsi della concezione del ruolo discipli-
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ricollegata alle grandi scelte del tardo Duecento e 
del primo Trecento. Più avanti nel tempo i gruppi 
“emarginati”, forse secondo quanto è emerso nella 
relazione Benvenuti Papi, avviano la ricostruzione 
della chiesa di S. Spirito. 
Se si osserva la produzione architettonica di questa 
prima fase alla luce di questo quadro di riferimento, 
ed in relazione altresì con le caratteristiche dei rap-
porti di incarico tra committenti e tecnici architetti 
cui essa dava occasione, il panorama di quella pro-
duzione si presenta secondo un profilo alquanto di-
verso da quello che ne è stato tracciato a posteriori, 
e per la verità fin dalla fine del Quattrocento. 
Per meglio valutarne i lineamenti conviene proce-
dere ad analizzare la seconda fase, quella del periodo 
tra il 1428 ed il 1454-1458. Continuano ad essere 
aperti i cantieri delle grandi iniziative degli inizi del 
secolo. Ma il quadro cambia totalmente. Ora le fa-
miglie della nuova dirigenza (si è prodotto nel frat-
tempo un notevole rimescolamento quanto 
all’influenza di questa od altra grande famiglia nella 
vita politica ed economica della città) decidono di 
avviare un loro peculiare programma edilizio. Il 
quale, per il ripetersi del fenomeno stesso in un nu-
mero di casi assai elevato, assume un’importanza 
tale da investire, come hanno dimostrato il Gol-
dthwaite ed il Kent16, l’intera economia cittadina nei 
suoi diversi strati sociali e nei molteplici settori di 
attività implicati nella produzione edilizia. 
Contrariamente a quanto fin qui si è pensato esce 
allo scoperto, in questa contingenza, la divaricazione, 
ma anche l’intreccio, prodottisi tra le differenziate 
linee cui si riferiscono, nei fatti, le scelte architetto-
nico-urbanistiche fiorentine di quel momento: quelle 
di architetti ora interessati a verificare nella pratica 

nare che si può meglio cogliere il senso del divenire 
architettonico-urbanistico della Firenze quattrocen-
tesca, nonché la matrice di taluni episodi, anche fa-
mosi, di tale divenire. A questo punto si può 
riprendere la ricordata suddivisione in quattro fasi 
della vicenda urbanistico-architettonica della Firenze 
del Quattrocento. 
Fino al 1427 gli interventi riguardano essenzial-
mente le costruzioni di grandi complessi di inte-
resse cittadino generale. Nel resto della città vi è 
un minuto lavorio di puntiforme modifica o sostitu-
zione di singoli elementi edilizi. L’ala del gruppo di-
rigente fiorentino che faceva capo a Rinaldo degli 
Albizzi marca il suo prestigio politico ed economico 
attraverso iniziative edilizie localizzate nelle aree si-
tuate ai margini (od all’esterno) del circuito della 
seconda cerchia o, alternativamente, nei principali 
poli politico-simbolici della città. 
Questi interventi esprimono gli stessi valori di civi-
smo affermati da cancellieri della repubblica e pos-
sono essere considerati come dirette conseguenze 
dell’ideologia urbana tardotrecentesca. Basterà ricor-
dare l’ospedale degli Innocenti e la grandiosa impresa 
della cupola di S. Maria del Fiore. D’altro canto, il 
gruppo mediceo, ed altri gruppi ad esso collegati, av-
viano le iniziative di rinnovamento del complesso 
laurenziano. Anche questo caso ripropone una logica 
di carattere tradizionale: appartiene agli interventi di 
assistenza e patronato a poli religiosi, consueti tra di-
rigenti fiorentini fin dal Duecento. La dirigenza oli-
garchica, che si ritiene ormai stabilmente assestata al 
potere ed alla guida politica ed economica (certo 
non senza profondi e magari sanguinosi contrasti in-
terni), intende affermare il principio della continuità 
con una tradizione idealmente ed ideologicamente 
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del costruire principi di valore teorico o metodo-
logico generale; quelle di architetti che mediano tali 
principi (accolti come espressione di un gusto «alla 
moderna» come, riferendosi a Michelozzo, in seguito 
dirà anche il Vasari) con una progettualità e fattualità 
più legata a consuetudini già note e perciò più ver-
satile, più duttile ai desideri della committenza, 
meno rigoristica; quelle dei committenti che dimo-
strano di fluttuare tra l’adesione ai principi del rin-
novamento, sempre che sia però “nella” tradizione, 
e l’accoglimento di modelli tipologico-linguistici e di 
uso e fruizione degli spazi urbani che costituiscono 
vere e proprie rotture all’interno del preesistente 
ambiente urbanistico. 
È il momento della costruzione delle «famose mu-
raglie» elencate dal Dei: tra gli altri i palazzi Medici, 
Rucellai, Pazzi, Boni (poi Antinori), Tornabuoni ecc. 
Ne vanno segnalati tre principali aspetti. 
In primo luogo il rapporto tra edificio e tessuto edi-
lizio preesistente. Di solito questo rapporto non 
viene alterato né contraddetto, risultando quindi 
confermate le scelte insediative di lontana origine 
duecentesca o anche più recenti. Sono pochissime 
le eccezioni: tra le quali, principale, il palazzo di Luca 
Pitti oltrarno. I nuovi palazzi sorgono molto spesso 
su più lotti e su più edifici già in proprietà della fa-
miglia; lotti ed edifici che vengono accorpati per ot-
tenere un edificio più grande. La residenza delle 
famiglie più importanti è certo ora qualcosa di più 
complesso ed articolato di prima. Ma per i nuovi pa-
lazzi si conservano, sostanzialmente, gli allineamenti 
viari preesistenti ed in molti casi si utilizzano perfino 
parti delle strutture murarie precedenti: ne sono 
esempio, tra gli altri, il brunelleschiano palazzo Bu-
sini-Bardi, i palazzi Pazzi, Rucellai ecc. Opportuna-

mente rivestite od intonacate, quelle preesistenti 
strutture murarie venivano talvolta inglobate perfino 
a far parte della nuova impaginazione di facciata. Una 
constatazione, questa, che appare di certo ovvia se 
riferibile ad una techne fatta di buon senso. Che ap-
pare però meno ovvia se si dà retta a quanto una 
certa letteratura artistico-architettonica ha soste-
nuto a proposito del radicale, generalizzato, rinno-
vamento nella realizzazione di edifici che si 
vorrebbero, fin dai primi decenni del Quattrocento, 
improntati alla “cultura” rinascimentale. 
Ma anche nel secondo degli aspetti dell’edificazione 
fiorentina di metà secolo, cioè l’utilizzazione funzio-
nale, abbondano i temi tradizionali. Parti del piano 
terreno, così come nel passato usavano fare famiglie 
di varia estrazione borghese ma anche enti od or-
ganizzazioni pubbliche, quali ad esempio le Arti 
come ha dimostrato il Doren17, continuavano spesso 
ad essere destinate a botteghe, a taverne, o ad altro, 
e venivano talvolta cedute in affitto. In uno stesso 
edificio erano cioè localizzate più attività e si svol-
gevano più funzioni, differenziate anche in rapporto 
alla stratificazione dei diversi piani. 
Che luce proiettano queste osservazioni sulle scelte 
architettonico-urbanistiche della prima fase? Come 
valutare il ripetersi di prestigiosi incarichi al Brunel-
leschi tenuto conto delle indubbie prudenti scelte 
economiche della committenza fiorentina? Forse 
non è stata la novità della proposta e del modello 
culturale brunelleschiano a convincere i suoi com-
mittenti; forse, più realisticamente, era proprio la ri-
conosciuta abilità tecnica di “Pippo”, e gli elementi 
di semplificazione da lui introdotti in talune opera-
zioni costruttive, a colpire chi pensava ad iniziative 
edilizie di rilievo. Mi riferisco, quanto alle semplifica-
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Quale, nei fatti, la soluzione di Michelozzo? Nell’area 
prescelta da Cosimo per costruire il nuovo palazzo 
vi erano case di proprietà medicea. Ma il Brunelle-
schi proponeva, a quanto sembra, di spostarsi ri-
spetto ad esse: per dar luogo ad una 
riorganizzazione urbanistica della zona fondata sul 
binomio, da istituire, tra palazzo e basilica lauren-
ziana18. Ne conseguivano due diverse implicazioni, 
delle quali, più strumentale era quella dell’acquisto 
di altre proprietà (ma già qui dovevano profilarsi ta-
lune difficoltà forse del genere di quelle che compa-
iono nelle liti tra vicini alle quali ha fatto cenno 
Kent); più concettuale, ma per Cosimo con più pre-
occupanti riflessi politici, quella cui forse il Brunel-
leschi teneva di più, cioè la creazione di un ambiente 
urbanistico unitario (che sarebbe stato a carattere 
marcatamente mediceo) omologo a quello ricercato 
ed attuato nella concezione degli spazi architettonici 
a reticolo prospettico generalizzato che il Brunelle-
schi stava sperimentando nelle chiese. 
Quale la soluzione di Michelozzo? Questi che, come 
acutamente ha osservato il Saalman, può essere con-
siderato un architetto ufficiale del Medici, da un lato 
fa propri alcuni temi di matrice brunelleschiana; 
dall’altro lato, pur accettandoli come scelta di gusto 
innovatore, li disarticola però dal rigido contesto lo-
gico da cui essi scaturivano (farà altrettanto nella 
villa di Careggi, nella badia fiesolana ecc.). Mette così 
a punto una nova formula tipologica per il palazzo, 
ora sviluppato attorno al cortile centrale ed arric-
chito di un giardino cinto da mura, ma per il resto si 
ricollega alla tradizione. Non innova cioè la localiz-
zazione insediativa, perché utilizza aree ed edifici già 
di proprietà medicea e perché non propone di mo-
dificare l’assetto del tessuto urbano circostante. Né 

zioni, alla ripetitività (taluni hanno anche detto “nor-
malizzazione”) di certi elementi architettonici (per 
esempio basi e capitelli di colonne, fregi architetto-
nici ecc.) e soprattutto alla adozione di un sistema 
dimensionale sempre controllabile perché fondato 
sull’uso di multipli o sottomultipli semplici della 
unità di misura (De Angelis, Benevolo, Heydenreich, 
Sanpaolesi ecc.). 
Ma si può pensare che anche la ripetuta (tuttavia 
non esclusiva) scelta brunelleschiana di usare come 
elemento architettonico qualificante grandi superfici 
intonacate (realizzate forse addirittura senza tinteg-
giatura) potesse far parte del medesimo quadro di 
semplificazioni realizzative (cui corrisponde invece 
il massimo delle complicazioni concettuali) non di-
versamente dall’altrettanto qualificante ricorso al-
l’impiego della pietra serena. Questo materiale era 
infatti di più facile lavorazione, quindi di minor costo, 
a paragone della tradizionale pietra forte che lo 
stesso Brunelleschi impiegava per la realizzazione 
delle parti principali di palazzi pubblici e privati. 
Anche partendo da queste considerazioni si arriva 
a toccare il tema delle differenze che si intravedono, 
nel corso del Quattrocento fiorentino, tra architetto 
ed architetto e tra architetto e committente, quanto 
alle intenzioni progettuali e realizzative. 
L’episodio, notissimo, del rifiuto opposto da Cosimo 
de’ Medici al progetto brunelleschiano per il nuovo 
palazzo di via Larga, con il conseguente affidamento 
dell’incarico a Michelozzo, possono essere scelti 
come casi emblematici di quelle differenziazioni. 
Quali erano le intenzioni di Cosimo? Quali le pro-
poste progettuali di “Pippo”? Lui morto, il Dei lo de-
finì «re del mondo», ma in quell’occasione il 
Brunelleschi uscì scornato ed infuriato dalla vicenda. 
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modifica certe consuetudini d’uso dello spazio ur-
bano. Apre anzi una loggia nel palazzo, situandola in 
angolo tra due strade, cosi rifacendosi ad una solu-
zione edilizia frequentemente adottata nel Trecento 
e che, invece, andava poco a poco scomparendo nel 
corso del Quattrocento19. 
Si constata, infatti, che mentre nel Trecento si erano 
avuti numerosissimi casi di costruzione di logge poste 
in angolo tra due strade o lungo un lato di una piazza 
(piccola o grande che essa fosse), al contrario, logge 
di questo tipo, durante il Quattrocento, ne furono 
costruite pochissime. La loggia di palazzo Medici, una 
delle poche quattrocentesche, si appoggia dunque ad 
un criterio edilizio tradizionale per Firenze. 
Appare cioè evidente che committenti ed architetti 
si trovavano di fronte ad un bivio culturale. La nuova 
architettura “rinascimentale”, nata come riacquisi-
zione ideologico-letteraria della tradizione romano-
classica alla cultura dei ceti dirigenti fiorentini, si 
scontrava di fatto con altre scelte di quegli stessi 
ceti, i quali, per altro verso, si sentivano ancorati ad 
una loro specifica e sedimentata tradizione, sociale, 
economica, urbanistica e, di conseguenza, erano le-
gati alle convinzioni, consuetudini e comportamenti 
pubblici e privati che ne derivavano. 
Sto sostenendo, in sostanza, che deve essere in 
parte rivisto e modificato il consueto schema cri-
tico-storiografico che tende ad indicare nella nuova 
architettura “rinascimentale” un fenomeno di carat-
tere generale, cioè un modo di fare architettura che 
si sarebbe rapidamente e vittoriosamente imposto 
negli ambienti fiorentini sostituendosi quasi improv-
visamente alla tradizione tardotrecentesca. 
Tale schema deriva infatti dalla applicazione, anche 
all’architettura, delle analisi che con molta maggior 

ragione sono state possibili per la cultura letteraria 
e figurativa dell’epoca; non tiene conto però delle 
diversità strutturali e di mentalità che nel caso della 
produzione architettonico-urbanistica pesano molto 
di più, e con effetti di molto maggiore vischiosità, di 
quanto appunto non accade nella produzione lette-
raria e in quella artistico-figurativa20. 
Tra gli elementi che contribuivano a rallentare la 
possibilità di pieno accoglimento delle ipotesi “rina-
scimentali”, e delle loro conseguenze operative, vi 
erano anche le norme edilizie ed urbanistiche vi-
genti all’epoca; norme che traevano la loro forza dal 
fatto di essere parte integrante degli Statuti cittadini.  
I committenti, per esempio, dovevano pur fare i 
conti con una serie di norme edilizie ed urbanistiche 
inserite negli statuti della repubblica fiorentina e che 
erano state riorganizzate in modo organico da 
poche decine di anni (1415) in un testo unitario. 
La rubrica CXX Quod nulla via mittatur de novo sine 
licentia dominorum priorum e la rubrica LVI De men-
sura domorum, vel viarum facienda per magistros Com-
munis Florentiae21 dovevano destare qualche 
preoccupazione e non potevano certo essere disat-
tese alla leggera. 
L’ipotesi teorica, certamente apparsa nella cultura 
architettonica fiorentina dell’epoca22, di dar vita ad 
ambienti urbani dotati di una loro unità spaziale e 
percettiva, che fossero cioè proiezioni concrete della 
unità spaziale e scenica affermata dalla pittura e dalla 
scultura di quel tempo, trovava una barriera nelle se-
dimentazioni consuetudinarie e di costume che 
erano parte della cultura dei ceti dirigenti fiorentini. 
Una cultura la quale, improntata ad un prudente 
conservatorismo anche se d’altra parte permeabile 
a taluni germi di rinnovamento, era anche la reale 
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lato e prassi teorica dall’altro, come poi puntual-
mente registra l’Alberti nel suo trattato, si collocano 
su piani divergenti; ciò anche se le strade percorse 
dalla pratica e dalla teoria talvolta si intrecciavano 
assai strettamente. Si constata insomma che il ver-
sante teorico della progettazione, nello sviluppo che 
esso ha avuto già a partire dalle opere tarde del Bru-
nelleschi, e poi più concretamente dall’Alberti fino 
al Filarete, diviene oggetto di scelte che spesso re-
stano separate dallo hic et nunc della realizzazione 
di uno specifico edificio. 
Ma si constata anche che lo scarto tra opzione teo-
rica generale e fattualità specifica si era andata pre-
cisando come valido spazio di manovra offerto 
dagli operatori (gli architetti del tardo Quattro-
cento), sia sul piano delle scelte e dei programmi 
di intervento, sia anche in rapporto alla diversifica-
zione dei ruoli loro affidati e delle loro competenze 
specifiche, nei confronti dei problemi e dei deside-
rata dalla committenza. 
I termini architetto o ingegnere, insieme con quelli 
più “fabbrili” di maestro di legname ecc., cominciano 
ad essere ora adottati con maggiore frequenza di 
prima: anzi quelle o altre specificazioni professionali 
venivano di volta in volta usate per indicare compiti 
che la stessa persona (si prendano ad esempio i due 
Maiano, i vari Sangallo ecc.) doveva svolgere a se-
conda dei casi. 
Le qualifiche non attenevano dunque, si direbbe, alla 
categoria professionale cui apparteneva il tecnico, 
ma al carattere dell’incarico attribuitogli23. 
I committenti fiorentini, cioè gli esponenti dei ceti 
dirigenti, dovevano ora sentirsi liberi di scegliere tra 
occasioni nelle quali era meglio aderire ai criteri di 
rigore teorico proposti da taluni architetti del mo-

matrice secondo cui si era andato configurando l’in-
sieme del tessuto urbanistico fiorentino. 
Il nuovo modo di pensare la città, che affiorava nella 
cultura degli architetti, andava dunque ancora con-
tro quel più tradizionale e radicato modo di pensare 
e di usare la città da parte dei ceti dirigenti; modo 
secondo il quale l’insieme del tessuto urbanistico 
era concepito come sommatoria di distinte localiz-
zazioni ed aree di influenza: cioè quanto restava della 
più antica realtà cittadina fatta di vere e proprie en-
claves di clan familiari. 
Di fronte alla nova cultura architettonica rinasci-
mentale, ed ai suoi sostenitori-committenti od ope-
ratori si va così delineando un difficile dilemma cui 
due corni erano costituiti da un lato dalla compo-
nente ideologica del recupero della tradizione (in-
terrotta) con il mondo culturale della Romanità; 
dall’altro lato dalla progressiva presa di coscienza di 
quanto quella ricercata ed ideologica continuità tra-
dizionale si tramutasse invece in elemento di frat-
tura rispetto ad una tradizione profondamente 
radicata in ogni momento ed atto del vivere quoti-
diano, sia pubblico sia privato. 
Di fronte a quel dilemma si frantuma, quasi fin dal 
suo inizio, la possibile unità di sviluppo della nuova 
cultura architettonica fiorentina; ma in compenso 
proprio quel dilemma richiedeva che venisse posta 
su altre rinnovate basi la riflessione teoretica sul-
l’architettura. 
Quel dilemma è stato dunque l’occasione che ha 
contribuito a determinare il decisivo salto di qualità, 
prodottosi a Firenze alla metà circa del Quattro-
cento, nella collocazione concettuale della disciplina 
architettonica. Nel fare architettonico, da quel mo-
mento in poi, prassi operativa consuetudinaria da un 
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mento, in tal modo proponendosi come elemento 
di sostegno (mecenatismo?) alle punte cultural-
mente più innovative, e, viceversa, altre occasioni 
nelle quali conveniva optare per un ragionevole 
compromesso con la tradizione consuetudinaria. 
Ne è esempio la famiglia Rucellai: la quale accetta le 
soluzioni rigorosamente teorizzanti propose dall’Al-
berti per il S. Pancrazio e la facciata di S. Maria No-
vella; però realizza il suo palazzo nel pragmatico 
rispetto sia degli allineamenti e delle gerarchie delle 
direttrici viarie preesistenti, sia dei criteri di econo-
mia che consigliavano di non preoccuparsi troppo 
delle parti collaterali e secondarie dell’edificio che 
infatti risultano “non architettate”. 
Non si tratta di un’eccezione. Fino al 1489, avvio 
della quarta fase dell’edificazione quattrocentesca di 
Firenze, avvio cioè della fase che consegue alla ema-
nazione di nuove norme e facilitazioni su ispirazione 
di Lorenzo de’ Medici, per chi intendeva costruire 
“case” e contribuire all’abbellimento della città24, 
l’atteggiamento dei Rucellai era stato adottato da 
tutte le famiglie della dirigenza fiorentina. 
Da questo atteggiamento derivano importanti con-
seguenze relativamente al problema del lento pre-
cisarsi della tipologia del palazzo rinascimentale 
fiorentino.  
Mi riferisco, con ciò, alla oggettiva constatazione che 
tale tipo edilizio compare in sostanza solo alla fine 
del Quattrocento, cioè in età piuttosto tarda, e co-
stituisce pur sempre un caso d’eccezione rispetto 
ad un costume costruttivo meno preoccupato di 
realizzare modelli tipologici geometricamente e ste-
reometricamente rigorosi e più incline a soluzioni 
tese ad una sottile mediazione tra la concreta realtà 
ed il tipo edilizio ideale del “palazzo Pitagorico”25.  

Tale mediazione era possibile in chiave ottico-vi-
suale. Il congegno proporzionale-prospettico su cui 
si fonda l’architettura rinascimentale veniva in ge-
nere accolto come suggerimento e come strumento 
capace di illudere della regolarità degli impianti ar-
chitettonici: i quali invece, come dimostra una sem-
plice rilevazione metrica delle piante dei palazzi (e 
basta osservare la forma dei cortili) sono in genere 
ben lontani dal confermare nei fatti quella regolarità 
ottica che talvolta riescono a suggerire26. Sto soste-
nendo che il modello del palazzo rinascimentale, in 
quella soluzione tipologica e formale compiuta-
mente e rigorosamente prismatica che certa lette-
ratura critica vorrebbe già realizzata alla metà del 
Quattrocento, è invece soltanto in via di elabora-
zione. Il modello teorico è forse in gestazione, ma 
nella concreta realtà non è stato ancora né parto-
rito, né sperimentato. 
Ciò accadrà invece soltanto nella quarta fase del-
l’edificazione fiorentina del Quattrocento: dal 1489 
in poi l’ampiezza della divaricazione tra le esigenze 
poste dalla volontà di rendere concreto il modello 
teorico e quelle che scaturivano dalla prassi opera-
tiva potrà infatti essere diminuita, almeno in parte. 
Palazzo Strozzi ne è il migliore, più chiaro, famoso 
esempio. In quanto si valutava che la sua realizza-
zione avrebbe contribuito non soltanto ad accre-
scere il decoro ma anche il prestigio della città, 
vennero autorizzate le modifiche al tessuto viario 
circostante considerate necessarie per rendere re-
golare l’impianto planimetrico del futuro palazzo o 
per consentire la formazione di una piazza, anch’essa 
di forma regolare, sul fronte del palazzo stesso. 
Poiché la dimensione dell’impresa edilizia di Filippo 
Strozzi trascendeva le pur importanti precedenti 
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all’architettura (le norme del 1489 ne sono uno 
degli strumenti per la città di Firenze), aveva avviato 
una sottile ma profonda trasformazione: l’identifica-
zione tra prestigio e scelte dell’immagine cittadina 
con il prestigio e le scelte della cultura e della poli-
tica medicea. A quel momento, dunque, è ormai 
prossima l’architettura e la città del principe, mentre 
va cadendo il quadro storico dell’architettura e della 
città dei ceti dirigenti fiorentini. 
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iniziative avviate dalle altre famiglie per la costru-
zione delle loro sedi insediative, il nuovo palazzo di-
venne così un evento di interesse generale per 
l’intera città. Sul piano economico si trattò infatti 
del più importante cantiere aperto in Firenze alla 
fine del secolo XV perché le sue ripercussioni si av-
vertirono in vasti settori dell’attività cittadina: per 
esempio in rapporto alla fornitura dei diversi tipi di 
materiali necessari ed all’impiego delle diverse ca-
tegorie di maestranze27. 
Ma l’iniziativa dello Strozzi assunse anche, fin dall’ini-
zio, connotati di un “caso” cittadino non solo di va-
lore architettonico-urbanistico ma anche di valore 
più generale come dimostra l’interesse suscitato in 
tutti i fiorentini. Sulla eco suscitata dall’avvenimento 
valgono le numerose testimonianze di cronisti di 
ogni strato sociale. 
Coloratissime quelle di Tribaldo de’ Rossi, di Barto-
lomeo Masi, del Landucci: come se si fosse trattato 
di un’opera pubblica, i genitori fiorentini portarono 
figli, vestiti a festa, ad assistere alla cerimonia del-
l’apertura del cantiere ed allo scavo delle fondazioni. 
Inoltre, cerimonie religiose vennero celebrate in 
varie chiese cittadine. Infine un seguito di pettego-
lezzi incrociati sui sotterfugi che sarebbero stati 
posti in atto dallo Strozzi per non indispettire Lo-
renzo de’ Medici con la sua opera e, rispettivamente, 
dal Medici per favorire la realizzazione di un’opera 
il cui costo avrebbe potuto intaccare seriamente il 
potere economico dello Strozzi, completano il qua-
dro di una vicenda architettonico-urbanistica le cui 
scelte tecniche, economiche e di linguaggio, segnano 
il passaggio verso una nuova epoca per Firenze. 
Perché, a quel momento, la politica culturale lauren-
ziana, anche tramite le scelte ideologiche affidate 
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el secolo e mezzo compreso tra gli inizi del 
Quattrocento e la metà del Cinquecento, 
vale a dire in quell’arco di tempo cui si allude 

quando si parla del Rinascimento fiorentino, il si-
stema politico di Firenze muta, come è ben noto, in 
misura rilevantissima1. 
Retta, all’inizio del Quattrocento, da un sistema di 
governo a struttura comunale-oligarchica, dal quarto 
decennio del Cinquecento in avanti, Firenze, sotto 
la casata medicea, assume invece le caratteristiche 
di uno stato territoriale a base assolutistica. 
Appare dunque logico chiedersi se, e in che misura, 
il cambio di regime politico ed istituzionale abbia in-
ciso sul modo di funzionare della città, sul carattere 
dei suoi spazi urbani, soprattutto sul modo di abitare 
dei suoi cittadini. 
Salvo poche eccezioni, e si direbbe seguendo più o 
meno inavvertitamente le linee ideologiche delle Vite 
del Vasari, gli storici della cultura e dell’arte, a partire 
dal Burckhardt, hanno ripetutamente marcato gli 

aspetti innovativi del “Rinascimento” fiorentino; la-
sciando pertanto in secondo piano gli elementi di 
continuità che molti settori della cultura fiorentina 
hanno continuato a mantenere per gran parte del 
Quattrocento con la tradizione tardomedievale lo-
cale (e le molte correlazioni che essa presenta con 
il più generale quadro europeo di quell’epoca). 
Tale continuità, (per motivi di ordine economico e 
sociale), appare in misura più evidente nel settore 
edilizio in generale, come molti avevano del resto 
osservato2 (e, più in particolare, in quello dell’edilizia 
residenziale) che in altri aspetti del Quattrocento 
fiorentino. Perché, fatti salvi i casi riferibili a commit-
tenti ed architetti del tutto eccezionali, l’edilizia fio-
rentina del Quattrocento, e perfino di gran parte del 
Cinquecento, si è mantenuta nel solco di consuetu-
dini e di standard da tempo consolidati3. 
La “durata” degli elementi edilizi di una città, soprat-
tutto quelli riferibili agli strati sociali inferiori, è 
spesso molto maggiore di quella delle cadenze cro-
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primo catasto fiorentino (1427) e l’Età ducale, cioè 
largamente in anticipo sull’Età barocca, quell’insieme 
di fenomeni si riscontrava già con tutta evidenza a 
Firenze. E non soltanto nel caso del Gonfalone 
“Drago Verde” qui esaminato, ma anche in altre si-
tuazioni simili. Almeno per quanto concerne le zone 
in prevalenza abitate sia da ceti subalterni tradizio-
nali, sia da quei nuovi strati e gruppi sociali che, pur 
appartenendo a lignaggi o gruppi familiari di per sé 
importanti, avevano però visto scadere progressiva-
mente il loro rango e prestigio sotto il profilo poli-
tico non meno che sotto quello economico. 
La dinamica delle trasformazioni del tessuto abita-
tivo fiorentino tra Quattrocento e Cinquecento 
deve essere esaminata tenendo conto della com-
plessità e pluralità dei tipi edilizi esistenti nella città: 
perché essi rispecchiano la pluralistica realtà dei 
gruppi della società cittadina e la complessa casistica 
morfologico-funzionale dei vari tipi di alloggio; con 
riferimento anche alle stratificazioni socioeconomi-
che degli utenti di quelle abitazioni. 
Va tenuto conto, inoltre, della qualità degli abitanti 
delle case in quanto abitatori-proprietari (ed even-
tualmente anche committenti) delle loro dimore o, 
al contrario, in quanto utenti a vario titolo (affittuari, 
livellari ecc.) dei loro alloggi. 
I concetti esposti, ed il conseguente metodo d’inda-
gine adottato, vanno ben oltre il caso fiorentino qui 
studiato. Concetti e metodo hanno infatti, ritengo, 
validità generale: come è dimostrato dal fatto che 
vengono correntemente applicati nello studio delle 
città contemporanee. Stupisce dunque dover con-
statare che, nel caso delle città di Età medievale e 
rinascimentale, al contrario appunto di quanto ac-
cade per le città di Età contemporanea, lo studio 

nologiche di ordine artistico-culturale e stilistico. 
Per tener conto di queste osservazioni ci è dunque 
sembrato doveroso chiederci: quanto ai luoghi ed ai 
modi di abitare in Firenze, cosa è mutato in conse-
guenza dell’affermarsi del “Rinascimento” letterario, 
artistico, architettonico? 
Alla domanda si può rispondere proprio tenendo 
conto del cambiamento di ruolo territoriale della 
città di Firenze nella fase di passaggio «dalla Repub-
blica al Principato»4. Tale cambiamento è sintetizza-
bile nelle due seguenti osservazioni elementari. 
All’inizio del Quattrocento, la città del Giglio era 
uno tra i tanti poli egemoni italiani (che esercitava 
però il suo dominio su di un territorio piuttosto 
esteso, in ciò differenziandosi rispetto ad altre città 
egemoni dell’Italia centro-settentrionale). 
A partire dalla metà del Cinquecento, la stessa città 
stava sempre più assumendo invece i caratteri di 
“città-capitale”: vale a dire di centro in cui si gover-
nava uno stato a base quasi regionale. È facile capire 
che, proprio per questa ragione, in Firenze, nello 
stesso arco cronologico, andava anche mutando 
profondamente il carattere della società cittadina. 
Vi si era tra l’altro già innescato un evidente pro-
cesso di espansione di quell’“anonimato sociale”, di 
cui parla il Maravall, considerandolo però tipico delle 
città capitali dell’Età barocca. Nelle quali, tipica-
mente, «i rapporti sociali presentano, in larga misura, 
carattere di contratto: affitto per le case, salario per 
le case lavorative, compra vendita nel settore del-
l’abbigliamento ecc.; e si verificano in misura consi-
stente gli spostamenti da un luogo all’altro»5. 
Come si dimostra nelle nostre ricerche, ed in quelle 
che ci hanno proceduto e guidato a partire dal la-
voro di D. Herlihy e F. Klapitsch-Zuber6, tra l’età del 

204 



delle trasformazioni nel tipo di abitazione e nel 
modo di abitare, almeno fino a pochissimo tempo 
fa, è stato affrontato isolandone soltanto taluni 
aspetti. Si è scelto cioè, a seconda del taglio critico 
volta a volta adottato, l’aspetto socioeconomico, 
quello architettonico-artistico e così via. Ma non si 
è mai posta la relazione tra tali aspetti ed il divenire 
della città nel suo insieme. Per la Firenze quattro-
cinquecentesca ciò è accaduto in misura forse mag-
giore che per altre città. Si direbbe che l’importanza, 
la precocità e la singolarità dell’esperienza rinasci-
mentale abbiano funzionato da filtro selettivo mo-
nocorde rispetto ad altre possibili ipotesi di ricerca: 
fino ad indurre molti studiosi a scindere il caso della 
costruzione dei più celebri palazzi da tutto il resto 
delle residenze. 
L’ipotesi su cui si basano le ricerche di cui qui pre-
sentiamo i primi risultati, è che, al contrario delle 
consuetudini storiografiche, anche nella Firenze 
dell’Età rinascimentale il tema della residenza debba 
essere considerato in un quadro unitario. E che, anzi, 
tale tema costituisca di fatto la controfaccia della 
storia urbanistica dell’intera città: in un certo senso 
parlare delle case dei fiorentini tra Quattrocento e 
Cinquecento vuol dire parlare delle vicende urbani-
stiche dell’intera città. Vale ora la pena di fornire al-
cuni dati del quadro politico e socioeconomico 
generale che costituiscono punti di riferimento per 
quelle vicende.  
Agli inizi del Quattrocento, Firenze ha superato il 
pericolo costituito dalla politica espansionistica dei 
Visconti; si sente dunque tranquillizzata e soddisfatta, 
come del resto emerge dalla Laudatio del Bruni. Alla 
metà del secolo la Pace di Lodi (1454) delinea un 
equilibrio, relativamente stabile, tra i principali stati 

italiani tanto da durare fino all’ultimo decennio del 
Quattrocento. Nel frattempo, Firenze, sotto la guida 
dei Medici (Cosimo il Vecchio e poi suo nipote Lo-
renzo “il Magnifico”), aveva, nella sostanza, assunto 
le caratteristiche di uno stato signorile. 
Alla fine del Quattrocento il cuore tradizionale della 
città era ancora racchiuso entro la cerchia muraria 
del Trecento, all’interno della quale esistevano nu-
merose aree non edificate e spesso a carattere or-
tivo. Ma altri importanti insediamenti, (residenziali, 
ospedalieri, conventuali, produttivi ecc.) prolunga-
vano l’organismo cittadino all’esterno del limite (giu-
risdizionale, politico e simbolico) delle mura, 
andando anzi a far sistema con le ville suburbane co-
struite ed abitate dalle maggiori famiglie fiorentine7. 
Negli ultimi decenni del secolo, in particolare sotto 
Lorenzo il Magnifico, nuove esigenze residenziali tro-
vano una risposta nella espansione del costruito al-
l’interno delle mura: sia mediante la occupazione di 
aree fino ad allora inedificate, sia mediante la tra-
sformazione e riqualificazione del tessuto edilizio 
residenziale più antico, in funzione delle nuove abi-
tudini di vita e dei conseguenti nuovi standard abita-
tivi8. Dopo le crisi di fine Quattrocento ed inizi 
Cinquecento, soprattutto sotto il pontificato di 
Leone X (un papa mediceo), un ulteriore fervore 
edilizio modifica la scena cittadina. 
Nel corso del Cinquecento, dopo la presa di potere 
e soprattutto dopo la vittoriosa guerra contro Siena, 
Cosimo I imprime nel volto della città un’impronta 
la cui matrice funzionale tipologica, morfologica, lin-
guistica, guiderà le trasformazioni di Firenze per 
oltre un secolo9.  
Bastano questi accenni per intravedere quali e 
quanto diversi momenti siano compresi nel secolo 
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Il quale però, sotto altro profilo, era invece il tessuto 
connettivo dell’intero organismo urbano e, percen-
tualmente, ne costituiva la maggior parte. 
Nell’intervallo di tempo che separa la Firenze tar-
doquattrocentesca (quella raffigurata nella berlinese 
Veduta della Catena) dalla Firenze tardocinquecente-
sca (quella delineata nella “ichnoscenografia” del 
Bonsignori)13, la qualità delle residenze patrizie fio-
rentine è notevolmente mutata. Secondo il Varchi: 
«chi volesse raccontare tutto quello, che s’è murato 
in Firenze dopo il MCCCCLXXXVIII e quanto si è 
ripulita la Città, e massimamente dopo che fu creato 
Papa Lione, arebbe troppo che fare». Le nuove resi-
denze (palazzi ma anche palazzetti e case), scrive an-
cora il Varchi, hanno ora «tutti gli ornamenti e tutte 
le comodità [...] come terrazzi, logge, stalle, corti, 
anditi, ricetti, e soprattutto se non due, almeno un 
pozzo di sana, e freschissima acqua»14. 
Le novità più significative dei palazzi cinquecenteschi 
si colgono, oltreché quanto al linguaggio architetto-
nico, anche quanto alla loro localizzazione nella città. 
Il consolidarsi dello stato ducale (poi granducale) 
determina anche un nuovo assetto sociale. I nuovi 
funzionari, i fiduciari, i favoriti, tutti orbitanti attorno 
alla corte medicea, si affiancano ora ai ceti dirigenti 
del patriziato tradizionale e ne adottano le consue-
tudini di vita. Così, in cambio della cooptazione po-
litica e sociale, ed a testimonianza del prestigio 
raggiunto, essi promuovono la costruzione di nume-
rosi palazzi per le loro residenze; le localizzazioni 
delle quali dipendono da nuovi criteri riferibili all’in-
fluenza che la corte esercitava sul modo di funzio-
nare della città. 
La nuova classe di committenti, infatti, da un lato 
preferiva stabilirsi nei pressi del palazzo di corte 

e mezzo durante il quale si sviluppano la prima e se-
conda fase del Rinascimento fiorentino in un arco 
che comprende anche quella “terza maniera” (il Ma-
nierismo) di cui parla il Vasari. Un secolo e mezzo 
che taluni, ritengo troppo riassuntivamente, conti-
nuano invece a considerare come l’epoca unitaria 
della costruzione della Firenze rinascimentale10. 
Un esame completo delle trasformazioni riscontra-
bili nelle case dei fiorentini di quel periodo richie-
derebbe un doppio ordine di valutazioni: da un lato 
quelle di ordine sincronico, riferibili alle caratteristi-
che dei singoli e diversi tipi edilizi di un determinato 
e circoscritto periodo; dall’altro quelle di ordine dia-
cronico, riguardanti le variazioni riscontrabili, in cia-
scuno dei tipi precedentemente individuati, al 
modificarsi della realtà cittadina in generale. 
Altre volte mi sono occupato delle abitazioni dei 
ceti dirigenti e patrizi11 di Firenze: in particolare di 
quei celebri palazzi, talvolta “firmati” da celebri ar-
chitetti, che, dal Quattrocento al Cinquecento, 
hanno mutato l’immagine degli spazi pubblici e pri-
vati della città. 
In questo studio, invece, vengono analizzate le tra-
sformazioni di un settore della città nel quale non 
sono stati costruiti palazzi celebri. Nessuna delle “fa-
mose muraglie” enumerate dal Dei nella sua Cro-
nica12 è stata costruita nel Gonfalone del “Drago 
Verde”; né, tra Quattrocento e Cinquecento, figu-
rano in quel Gonfalone altri tipi di edifici di primaria 
importanza architettonica. 
Proprio per questa ragione la situazione del “Drago 
Verde” è apparsa utile quale campione per lo studio 
delle trasformazioni di ciò che, nella Firenze quat-
tro-cinquecentesca, costituiva il tessuto residenziale 
cittadino più comune, cioè, in certa misura, anonimo. 
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(cioè non lontano da palazzo Pitti), dall’altro lato 
sceglieva (e talvolta come nel caso di Ugolino Gri-
foni otteneva in dono) aree prospicienti luoghi con-
nessi con le occasioni rituali (sia laiche sia religiose) 
con le quali la corte si presentava alla città (cortei, 
festeggiamenti, matrimoni, nascite, funerali ecc.). 
È facile comprendere che il sommarsi di questi nuovi 
elementi edilizi con tutti quelli, di analogo carattere, 
realizzati per iniziativa pubblica, ma soprattutto il 
loro diffondersi in più punti della città, ha prodotto 
un profondo rinnovamento nella scena urbana. 
La città cinquecentesca appariva assai diversa da 
prima: soprattutto in rapporto alle nuove gerarchie 
(tanto di ordine funzionale quanto di carattere ideo-
logico) che dai cittadini, ora divenuti sudditi, veni-
vano attribuite alle singole parti del tessuto 
urbanistico fiorentino. 
L’aspetto, per così dire, “ufficiale”, in tal modo im-
presso nel tessuto urbano, è appunto uno dei risul-
tati della politica culturale della corte medicea nei 
confronti della città. Perché questa, nel suo presen-
tarsi agli occhi dei fiorentini, e soprattutto dei non 
fiorentini, secondo un’immagine costruita e coordi-
nata in base a moduli e stilemi ben collaudati, dive-
niva strumento di comunicazione e trasmissione dei 
particolari valori ideologici che la corte voleva fos-
sero immessi nella cultura fiorentina. 
La città, riassunta in quelle immagini, trasmetteva 
pertanto anche i peculiari significati politici di im-
pronta medicea; rispetto ai quali l’apparato culturale 
ufficiale e “fiorentinistico” fungeva da onda portante. 
Anche qui si ritrova in anticipo uno dei caratteri che 
il Maravall ritiene propri della città barocca: di esser 
parte, cioè, di un sistema culturale “diretto”15. Sotto 
la spinta della riorganizzazione gerarchica delle sin-

gole parti della città, appunto conseguente allo sta-
bilizzarsi del potere della corte medicea, mutavano 
nella Firenze cinquecentesca anche i modi d’uso del 
tessuto cittadino nel suo insieme: e tanto più delle 
zone residenziali. 
Tali trasformazioni sono state abbastanza diffusa-
mente studiate per quanto concerne le residenze 
patrizie o medio-alte; scarsissimi sono invece gli 
studi sulle residenze dei ceti medi e popolari. Forse 
anche perché tale studio è assai arduo e meno gra-
tificante di quello dei palazzi più celebri. Vi sono in-
fatti obiettive difficoltà, non sempre superabili, 
nell’affrontare lo studio delle trasformazioni delle 
abitazioni del ceto medio-popolari e popolari. 
Un primo genere di ostacoli è dato dalla circostanza 
che solo limitatamente si può ricorrere alla tratta-
tistica quattro-cinquecentesca. Questa, infatti, si è 
occupata assai poco dell’argomento; tanto che è più 
facile trovarvi indicazioni sulle case rurali che sulle 
case dei ceti medio-bassi cittadini. 
Un secondo genere di difficoltà dipende dal fatto 
che le modificazioni ed alterazioni (di ordine sia sta-
tico-strutturale, sia distributivo e di destinazione di 
uso) subite dagli edifici residenziali dei ceti subalterni 
sono molto più sostanziose e meno documentate 
di quelle subite dai palazzi patrizi. Per esempio, le 
documentazioni di tipo notarile e fiscale, che talvolta 
esistono, ma che non sono molto numerose, risul-
tano meno facilmente utilizzabili di quelle dell’altro 
gruppo. I molti e differenziati termini (casetta, casa 
con palco, casellina ecc.) che compaiono in tali do-
cumenti, sono spesso di difficile interpretazione sia 
quanto al tipo di edificio cui essi si riferiscono, sia 
quanto ai materiali impiegati nella costruzione. In-
fine, le aggiunte, le sopraelevazioni, le demolizioni 
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tadini in cui esse erano situate. Alla diversità delle 
zone corrispondeva anche, infatti, una parallela di-
versificata composizione socioeconomica degli abi-
tanti: cui conseguiva l’adozione di tipi edilizi 
altrettanto differenziati. 
Attualmente, a quanto si sa, sono oggetto di studio 
i quartieri nord-orientali, le zone di S. Lorenzo ed 
altre del centro tradizionale, nonché l’area d’ol-
trarno compresa tra S. Spirito e S. Frediano17. Per 
brevità accennerò soltanto al settore settentrionale 
ed a quello Oltrarno. 
Nel settore nord-orientale compreso all’interno 
della cerchia muraria, lo sviluppo cittadino, come ha 
dimostrato la Elam18, è il risultato di precise scelte 
urbanistiche (che potrebbero in parte essere state 
anche speculative) di Lorenzo il Magnifico. 
Egli era infatti preoccupato e sollecitato da due con-
vergenti fenomeni cittadini: l’eccessiva densità delle 
zone centrali ed il precisarsi di nuovi standard resi-
denziali. La concomitanza dei due fenomeni, nella 
nuova temperie veniva avvertita come generale pe-
nuria di case di abitazione. Pertanto, ottenuto il con-
senso pontificio a che gli enti religiosi ed assistenziali, 
proprietari della maggior parte delle aree inedificate 
della zona settentrionale della città, alienassero le 
loro proprietà, a partire dagli anni Ottanta pro-
muove l’apertura di nuove strade avviando così un 
esteso processo di urbanizzazione e lottizzazione di 
tutta la zona. 
L’iniziativa ha avuto larga eco nei contemporanei: 
ne parlano le cronache del Cambi e del Landucci (e 
ve ne sono accenni negli scritti del Machiavelli) che 
furono colpiti dal clima di “boom” edilizio di quel-
l’epoca. Nella zona, oltre ad artigiani e bottegai che 
avevano evidentemente raggiunto un discreto livello 

parziali e totali dei singoli elementi edilizi, ci consen-
tono molto raramente di analizzare direttamente, 
oggi, quelle case per ritrovarne le trame delle carat-
teristiche originarie. 
Vi sono tuttavia dei casi fortunati: quando cioè è 
possibile utilizzare tanto talune fonti dirette quanto 
altre fonti di tipo indiretto16. Le prime risultano di-
sponibili sia quando ci troviamo in presenza di cit-
tadini che, pur appartenendo ai ceti subalterni ed 
agli strati economici inferiori, superano però con i 
loro redditi i minimi fissati per l’imposizione fiscale; 
sia quando proprietario di una delle case è un citta-
dino, od un ente, di elevata capacità contributiva e 
patrimoniale che cede quelle stesse case (o in affitto 
o mediante altre forme contrattuali) a cittadini delle 
classi subalterne. Vi sono inoltre dati che emergono 
direttamente da cronache o diari o memorie lascia-
tici da contemporanei. Alle fonti indirette si può ri-
correre invece quando esistono immagini grafiche e 
pittoriche dell’epoca che, sia pure introducendo ele-
menti di fantasia, forniscono pur sempre utili rag-
guagli ed indicazioni. 
È proprio giovandosi di questi elementi che taluni 
studi recenti stanno gettando luce sulla situazione 
della Firenze quattro-cinquecentesca: quella Firenze 
che non può essere fatta rientrare nello stereotipo 
della “Firenze rinascimentale” su cui si è spesso ada-
giata certa parte della storiografia fiorentina. A dif-
ferenza di quanto accade per le ricerche sui singoli 
palazzi (sommate le une alle altre, quelle ricerche 
possono in sostanza essere considerate come sin-
goli capitoli di un unico argomento e di un’unica vi-
cenda) gli studi sulle case dei ceti medio-bassi 
devono essere invece condotti tenendo accurato 
conto della diversità delle zone e dei quartieri cit-
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economico, andarono ad abitare architetti come i 
Sangallo, pittori come il Perugino e, più tardi, dopo 
il suo ritorno dalla Francia, Andrea del Sarto, non-
ché altri artisti come il Tribolo, il Cellini, il Giambo-
logna ecc. Si tratta di artisti che erano entrati a far 
parte dei ceti medi della città. Nella stessa zona si 
era già da tempo stabilito anche Bartolomeo Scala, 
un importante fiduciario di casa Medici. A parte 
l’abitazione di quest’ultimo, e la residenza dei San-
gallo il modello edilizio prevalentemente adottato 
in questa zona ripete un sistema insediativo e tipo-
logico ben conosciuto fino dal Ducento (a Firenze 
come in altre città italiane); ma che fino ad allora 
era stato riferito soltanto alle classi popolari. È il 
tipo delle case “a schiera”, caratterizzate da fronti 
di limitata dimensione lungo l’allineamento stradale 
e da un corpo di fabbrica esteso in profondità in di-
rezione ortogonale all’asse stradale stesso. Una 
porzione di area ad orto o giardino completava il 
lotto edificatorio. 
È il tipo di lottizzazione che, per ragioni di economia 
sia nei costi di costruzione, sia nell’occupazione dei 
terreni, era stato adottato, appunto a partire dal XIII 
secolo, dalle Arti Maggiori e da taluni enti ed Ordini 
religiosi per le loro iniziative edilizie. Un elemento 
di novità, relativamente all’epoca estesa dall’Età lau-
renziana alla metà del Cinquecento, si coglie dunque 
nel tipo di committenza interessata allo sviluppo 
della nuova zona cittadina. Molti esponenti della 
nuova borghesia medio-piccola avevano raggiunto la 
possibilità di acquistare per loro uso una casa. Così, 
forse in considerazione delle loro consuetudini ori-
ginarie, essi hanno prescelto, od hanno accettato, un 
tipo edilizio che fino ad allora era chiaramente rife-
rito alle abitazioni di ceti subalterni; quelle che, so-

litamente, venivano cedute o in affitto o a livello, sia 
nella integralità dell’unità immobiliare sia per parti 
di essa. Pur se con qualche ombra, la situazione re-
sidenziale nei settori nord-orientale si presenta dun-
que sufficientemente chiara. 
Assai più confusa, invece, è la situazione dell’Ol-
trarno in generale e soprattutto nella parte com-
presa tra S. Frediano e S. Spirito, laddove cioè si 
estendeva il Gonfalone del “Drago Verde”19 che era 
una delle sedici partizioni (4 gonfaloni per ogni quar-
tiere) nelle quali era suddivisa la città. Nel Gonfalone 
del “Drago Verde” avevano da tempo le loro pro-
prietà talune delle importanti famiglie fiorentine: i 
Frescobaldi, i Soderini, i Serragli ecc. Famiglie, queste, 
che, al crescere della potenza medicea, avevano però 
visto progressivamente diminuire la loro incidenza 
nella vita ufficiale; ciò che in taluni casi li aveva spinti 
a schierarsi fra le fila degli oppositori dei Medici20. 
Assai estese erano anche le proprietà degli enti re-
ligiosi, quali soprattutto i Camaldolesi ma anche i 
Carmelitani. Nelle proprietà tanto delle famiglie 
principali quanto degli Ordini religiosi, abitavano e 
lavoravano anche molte persone appartenenti ai ceti 
subalterni e popolari. Secondo una terminologia ab-
bastanza diffusa si può dunque dire che nel Gonfa-
lone del “Drago Verde” (tra piazza dei Nerli ed il 
tuttora esistente canto alla Cuculia) risiedeva un va-
lido campione di società “completa”, cioè social-
mente ad economicamente assai articolata. 
Dai risultati che qui pubblichiamo appare evidente 
che tra il 1427 (data del primo catasto fiorentino) e 
la metà del Cinquecento, la situazione abitativa dei 
ceti subalterni era andata considerevolmente cam-
biando. Non tanto per effetto di nuove costruzioni, 
perché l’area da noi studiata era abbondantemente 
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un processo di trasformazione dei gruppi familiari 
verso una composizione di tipo mononucleare, si 
sono riferiti sempre al caso di famiglie importanti: 
magnatizie, patrizie ecc. Le quali, come è evidente, 
abitavano in palazzi di notevoli dimensioni: tali, cioè, 
da non dar luogo a fenomeni di effettivo affolla-
mento. Quanto si sa sul programma delle famiglie 
fiorentine di mantenere intatta l’unità immobiliare 
principale, quella cioè che costituiva l’asse attorno 
a cui ruotavano gli insediamenti abitativi dei vari 
rami della famiglia; inoltre, quanto, per lo stesso fine, 
figura negli statuti del 1325 e del 1415, non può 
dunque essere posto in immediato e diretto rap-
porto con il concetto di affollamento applicabile alle 
abitazioni cui qui mi riferisco. 
Perché qui, al contrario di quanto avveniva per i 
grandi palazzi e soprattutto in considerazione del 
diffuso tipo di rapporto (di affittanza, di livello, od 
altro) che stava alla base dell’abitare di quei ceti, 
erano gli alti costi delle case (si intende in senso 
relativo alle possibilità economiche degli abitatori) 
a far prevalere la tendenza ad una utilizzazione in-
tensiva dei locali disponibili. 
Il fenomeno dell’affollamento residenziale appare 
del resto puntualmente suggerito anche da consi-
derazioni di ordine topografico emergente dall’ana-
lisi delle fonti catastali studiate. 
Analizzando in modo incrociato le dichiarazioni e le 
descrizioni dei singoli denuncianti al catasto, si può 
infatti concludere che l’accesso a tali case, (disposte 
spesso irregolarmente lungo le strade ed all’interno 
degli isolati) non doveva avvenire soltanto dalla 
porta sulla strada, ma anche dall’interno degli isolati 
mediante anditi, chiassuoli e passaggi più o meno 
tortuosi22. E questo, appunto, è un chiaro indizio di 

edificata fin dal Due-Trecento, quanto, invece, per un 
diverso modo di abitare e di usare quel settore della 
città da parte appunto di quei ceti. 
Al momento del catasto del 1427 vi risiedevano e 
lavoravano addetti al settore laniero (taluni avevano 
il telaio in casa), piccoli commercianti e bottegai 
(fornai, corsettai, barbieri ecc.) ed in genere quanti 
esercitavano mestieri con attività a raggio di inte-
resse di quartiere. Meno numerosi rispetto agli altri 
erano i casi di persone che abitavano nel “Drago 
Verde” e lavoravano altrove. Si constata inoltre che 
le case erano spesso abitate in modo assai frazio-
nato: taluni, per esempio, risiedevano in un alloggio 
la cui consistenza era inferiore ad un ottavo dell’in-
tero immobile. 
Poiché da indizi di vario genere si ricava che le case 
della zona erano piuttosto piccole, e con non più di 
due o tre piani fuori terra come del resto emerge 
dalle immagini della quattrocentesca Veduta della Ca-
tena, si può ragionevolmente concludere che, nelle 
case della zona, vi doveva essere un indice di affol-
lamento piuttosto elevato. 
Sul tema dell’uso o della proprietà frazionata delle 
unità abitative si è da tempo accesa una interes-
sante disputa, tesa a determinare quale fosse il tipo 
di organizzazione che caratterizzava le famiglie delle 
città italiane in Età tardomedievale. Pur non es-
sendo questo il tema delle nostre ricerche, vi ac-
cenno soltanto per prevenire possibili obiezioni in 
merito a quanto ho qui ora ipotizzato sull’affolla-
mento delle case dei ceti medio-popolari e popo-
lari. Per il Quattrocento, tanto i sostenitori21 
dell’ipotesi di famiglie molto articolate, quanto i 
loro oppositori che, al contrario, sostengono l’ipo-
tesi che a partire dalla fine del Trecento, era in atto 
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“affollamento”. Tale situazione non doveva però es-
sere una peculiarità del Gonfalone “Drago Verde”. 
Ritengo anzi che si riferisse ad una condizione assai 
diffusa nella maggior parte delle zone popolari di più 
antica origine. 
Analoga, probabilmente, era infatti la condizione di 
affollamento in un settore del relativamente centrale 
quartiere di S. Lorenzo (secondo quanto documenta 
la Daffis-Felicelli)23 e nell’area compresa tra piazza 
Signoria e l’Arno: proprio quell’area che Cosimo I, 
nel Cinquecento, farà demolire sia per permettere 
la realizzazione del complesso degli Uffìzi sia, forse, 
per “bonificare” socialmente e politicamente un set-
tore potenzialmente turbolento della città che era 
fra l’altro situato proprio a ridosso del cuore ideo-
logico di Firenze. 
Siamo giunti così a parlare del XVI secolo. Quale 
era, nel Cinquecento, il quadro della residenza po-
polare del “Drago Verde”? Si deve subito constatare 
che sotto il profilo delle tipologie edilizie non si no-
tano particolari novità: le unità edilizie restano in-
fatti all’incirca le medesime del secolo precedente. 
A tale conclusione si giunge rapidamente analiz-
zando la veduta delineata da Stefano Buonsignori 
nel 1584; una veduta cui si può, nell’insieme, prestar 
fede perché disegnata in base a rilievi da lui diretta-
mente effettuati. 
Ma assai diverso da prima era il modo di vivere in 
quelle case24. Ora, molto più del secolo precedente, 
numerosi lavoranti abitavano nel Gonfalone ma la-
voravano in altre zone cittadine. E più frequente è 
anche il caso di persone che si dedicavano a lavori 
di servizio presso le istituzioni religiose o presso 
privati. Ciò, evidentemente, va considerata una con-
seguenza del diverso assetto, più stabile e più stra-

tificato, della società fiorentina del Cinquecento: 
marcata sia dall’impronta della corte medicea (in 
senso aristocratico-cortigianesco), sia dal maggior 
potere economico degli enti religiosi che è proba-
bilmente da vedersi in rapporto anche con la com-
plessa linea politica seguita dallo Stato mediceo nei 
confronti della Chiesa. 
Ancora più significativo è constatare però, secondo 
quanto figura nelle denuncie catastali ed in partico-
lari nei censimenti, che diminuisce il numero delle 
case usate frazionatamente, e che aumenta il nu-
mero di case cedute o in affitto o secondo altra 
forma contrattuale. Ciò indica che, alla metà del Cin-
quecento, un minor numero di persone possedeva 
un maggior numero di case da cedere in affitto. 
In altri termini, si era ristretto il numero dei pro-
prietari ed era aumentato, all’inverso, il numero di 
coloro che non potevano più aspirare ad essere 
proprietari della loro casa. Si deve dunque conclu-
dere che, contrariamente a quanto accadeva nel set-
tore nord-occidentale della città, il Gonfalone 
“Drago Verde” si andava sempre più qualificando 
come quartiere abitato da una popolazione via via 
meno in grado di rientrare nella categoria dei pro-
prietari di casa. 
Sempre in questo senso va tenuto conto anche che, 
nell’Oltrarno ed a poca distanza dal “Drago Verde”, 
ma nella parte più prossima all’asse di Via Maggio 
(cioè in prossimità anche di palazzo Pitti) si molti-
plicavano gli interventi di ristrutturazione di case de-
stinate ai gruppi legati alla corte. Poiché tali iniziative 
vanno considerate precisi effetti dell’insediamento 
della stessa Corte, si può sostenere che il “Drago 
Verde”, per quanto più sopra osservato, subiva al ne-
gativo, quegli effetti. Uno dei quali, appunto, doveva 
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città capitale che verrà espressa dalla cultura del ba-
rocco), una città nella quale la strutturazione in 
classi sociali aveva confini molto più netti e meno 
intercambiabili di prima. 
La Firenze ricca, quella che si è espressa con i valori 
della cultura rinascimentale-manieristica, si era in-
fatti imposta, e gerarchicamente sovrapposta (con 
le sue immagini con i suoi riti, con i suoi valori com-
merciali ecc.) all’altra Firenze: quella che non è mai 
stata toccata dal Rinascimento. 
Ma non si trattava di due diverse Firenze: si trattava 
invece di due diversi modi di viverci; da porre cor-
rispettivamente in rapporto con la dinamica delle 
classi sociali cittadine e dei loro diversificati livelli 
economici. Nel Cinquecento mediceo, con il variare 
della situazione, istituzionale, sociale ed economica, 
le complesse articolazioni della Firenze del Quat-
trocento si erano via via sclerotizzate; per racchiu-
dersi entro un sistema assai più rigido e meno ricco 
di articolazioni. 
Le trasformazioni gerarchiche constatabili nelle 
zone residenziali, ed il variare delle tipologie edilizie 
prescelte dai fiorentini di quel periodo, ne sono, ad 
un tempo, espressione e conseguenza. 
Per rendere più evidente la dinamica di questo fe-
nomeno vengono qui presentati alcuni quadri sinot-
tici: relativi, rispettivamente, al momento del catasto 
del 1427 ed a quello dei catasti e censimenti del Cin-
quecento. Lo scarto cronologico, di circa un secolo, 
esistente tra i due gruppi di fonti di riferimento, in-
vece che ostacolo, mi è apparsa circostanza favore-
vole per valutare il divenire del fenomeno 
urbanistico fiorentino nel passaggio dal Quattro-
cento al Cinquecento. Le caratteristiche delle tra-
sformazioni constatabili nelle modalità d’uso degli 

essere proprio il progressivo modificarsi delle forme 
di occupazione degli abitanti più poveri del Gonfa-
lone in funzione dei nuovi standard di vita assunti dai 
ceti più ricchi. 
Ma può anche darsi altra ipotesi: che cioè la dimi-
nuita possibilità di gran parte degli abitanti del 
“Drago Verde” di acquistarsi la casa, dipendesse fra 
l’altro dal fatto che anche queste stesse categorie 
di abitanti richiedessero standard abitativi più elevati 
(per esempio, abitazioni di più vasta superficie) 
sotto la spinta di fattori non facilmente individuabili. 
Ciò che, come nel caso precedente, avrebbe analo-
gicamente contribuito al precisarsi di una situazione 
che avrebbe costretto molti a rinunciare alle possi-
bilità di essere proprietari della loro casa, e ad ac-
contentarsi di abitarla in forza di un qualunque 
rapporto contrattuale. 
Sia nella prima che nella seconda ipotesi, si deve co-
munque concludere che nel Gonfalone “Drago 
Verde”, ed in altre zone consimili, l’esistenza di un 
tipo di tessuto edilizio da lungo tempo riservato alla 
residenza dei ceti subalterni, ha funzionato da ele-
mento catalizzatore nell’aumentare a forbice la di-
stanza tra ceti abbienti (o addirittura ricchi) e ceti 
non abbienti: una tipica e quasi emblematica espres-
sione (o meglio i riflessi che se ne colgono nell’edi-
lizia residenziale) del cambiamento intervenuto nel 
regime politico e nell’assetto della società cittadina 
di Firenze. 
Firenze, nel Cinquecento, si era avviata a divenire 
una città del tutto diversa da ciò che essa era stata 
un secolo prima: stava assumendo le caratteristiche 
del tipo di città che solitamente si definisce “di an-
tico regime” (come già notato in precedenza, essa, 
difatti, conteneva molti elementi di quel modello di 
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elementi di un tessuto cittadino (edifici pubblici e 
privati, vie, piazze, distacchi, orti ecc.) possono infatti 
essere meglio valutate quando se ne commisurino 
gli effetti su tempi medio-lunghi. Il che, per una città 
non contemporanea, consiglia appunto di prendere 
in considerazione un arco cronologico dell’ordine 
tra il mezzo secolo ed il secolo. Sono certamente 
possibili, talvolta, analisi centrate su periodi di minor 
durata. Ma i fenomeni, così eventualmente rilevati, 
potrebbero dipendere da situazioni contingenti; le 
quali, in tal caso, poco avrebbero a che fare con le 
grandi linee di tendenza che hanno fatto oggetto 
delle nostre ricerche. 
Ad esempio, un approfondimento compiuto negli 
anni immediatamente precedenti ed immediata-
mente seguenti alla caduta della Firenze comunale 
(tenuto conto delle circostanze dell’assedio) ci 
avrebbe fornito un quadro di mutamenti ben di-
verso, e certo più drammatico, di quello che qui è 
stato tratteggiato. Ma tale quadro non avrebbe 
espresso le effettive linee di tendenza che emergono 
nello studio della trasformazione del ruolo territo-
riale esercitato da Firenze nel passaggio appunto 
dalla tarda Età comunale a quella mediceo-ducale. 
I quadri sinottici, che ho sollecitato alle mie colla-
boratrici, e che da loro sono stati qui predisposti in 
appendice ai rispettivi loro saggi25, mettono in evi-
denza quanto è stato finora possibile capire in me-
rito alle correlazioni insediative tra gli abitatori del 
“Drago Verde” o, per lo meno in merito al carattere 
che tali correlazioni presentano analizzando le fonti 
catastali e censuarie cui ci siamo riferiti una volta 
che esse siano poste a diretto contatto con la realtà 
fisica del tessuto edilizio fiorentino. È questa una 
prima tappa di valore sperimentale e dimostrativo. 

Ad essa si è potuti giungere perché in parte facilitati 
dalla circostanza che sussistono ancora oggi taluni 
degli elementi urbani (edifici, strade, distacchi, chiassi, 
o loro tracce ecc.), citati nelle denunce. 
Ciò, evidentemente, ha reso meno arduo interpre-
tare correttamente i confini od altre indicazioni 
contenute nelle fonti analizzate. Non siamo peraltro 
riusciti, finora, ad andare oltre questa prima tappa, 
cioè ad ottenere un più concreto riscontro tra le 
attuali intuizioni e l’oggettiva documentata dinamica 
delle trasformazioni che, tra Quattrocento e Cin-
quecento, hanno interessato i singoli tasselli inse-
diativi del “Drago Verde”. Ma i lavori sono ancora 
in corso. 

Note 

1  Saggio pubblicato in V. FRANCHETTI PARDO (a cura di), Drago 
verde: quali case e quali abitanti?, Firenze 1985, pp. 7-20.
2  Su questo punto si veda, per esempio, A. CHASTEL, che in 
I centri del Rinascimento, p. 79 (tit. orig. Renaissance meridio-
nale - Italie (1460-1500), Paris 1965) riferendosi alla fine del 
Quattrocento annota: «I palazzi della fine del secolo ritor-
nano al blocco, alle cordonate orizzontali, alla bifora [...]. Si 
può dedurre che i palazzi della fine del secolo fossero di 
modesto aspetto, conformi agli schemi tradizionali [...]». È 
poi nota la componente tradizionale nell’opera di artisti, 
anche innovatori, come per esempio il Ghiberti. Inoltre, per 
quanto concerne l’attenzione ai valori tradizionali di Miche-
lozzo si veda H. SAALMAN, The palazzo Comunale di Monte-
pulciano, in “Zeitschrift fiir Kunstgeschichte”, 1965. L’intero 
problema è discusso comunque in un quadro più generale 
anche da P. BURKE in Tradition and Innovation in Renaisance 
Italy, Glasgow 1974.
3  Per il XV secolo, rinvio al mio saggio Cultura brunelleschiana 
e trasformazioni urbanistiche nella Firenze del Quattrocento, in 
AA.VV., La città del Brunelleschi, Firenze 1979, pp. 79-92. Per il 
XVI secolo, si veda: F. W. KENT, Household and lineage in Re-
naissance Florence, Princeton-New Jersey 1977 (p. 230): «By 
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9  Per il quadro generale rinvio a G. SPINI, Architettura e politica 
da Cosimo I a Ferdinando 1, Firenze 1976 ed al mio Il nuovo stato 
territoriale nella Toscana medicea in C. CRESTI (a cura di), I centri 
storici della Toscana, Milano 1977, pp. 17-24.
10  Cfr. R. A. GOLDTHWAITE, La costruzione della Firenze Rinasci-
mentale. Una storia economica e sociale, Bologna 1984. Questo 
volume (tit. orig. The Building of Renaissance Florence. An Eco-
nomic and Social History, Baltimore 1980) riunisce i risultati 
di altri precedenti ed importanti saggi dello stesso autore. Il 
contributo da lui offerto in materia economica e sociale ri-
veste particolare rilevanza. Mi pare tuttavia criticabile il taglio 
generale di quest’opera, proprio in quanto appare una forza-
tura il presentare tali contributi nel quadro di una visione 
stereotipata e monocroma della Firenze quattro-cinquecen-
tesca. E, più in particolare, proprio per quanto concerne 
l’aspetto del divenire dell’attività edilizia pubblica e privata; 
la quale, del resto, proprio nei contenuti economici e nelle 
sue consuetudini e modalità operative, sembra spesso di-
stante dal concetto innovativo implicito nel termine Rinasci-
mento. A questa realtà sembra invero pensare lo stesso 
autore nella prefazione all’edizione italiana, che (p. 7), in aper-
tura, dichiara: «L’edilizia fiorentina durante il Rinascimento (il 
corsivo è mio) costituisce l’oggetto di studio di questo libro». 
Ma la più sbrigativa definizione “Firenze rinascimentale” viene 
in seguito ripetutamente adottata nel testo; ciò che, a mio 
parere, risulta in senso generale improprio in quanto accet-
tabile soltanto per i casi di eccezione: quali, appunto, i grandi 
investimenti relativi ai principali palazzi cittadini.
11  Cfr. V. FRANCHETTI PARDO, Cultura brunelleschiana..., cit. e Storia 
dell’urbanistica, dal Trecento al Quattrocento, Roma-Bari 1982, cap. 
IV, pp. 167-191. È inoltre in pubblicazione il saggio Ceti dirigenti 
e scelte architettonico-urbanistiche a Firenze, negli Atti del Con-
vegno sui Ceti dirigenti in Toscana, Firenze 1981.
12  Per quanto concerne la parte relativa alla città contenuta 
nella Cronaca si veda: G. C. ROMBY, Descrizioni e rappresentazioni 
della città di Firenze nel XV secolo, Firenze 1976. Ora è stata 
pubblicata l’intera Cronaca; si veda B. DEI, La Cronica dall’anno 
1400 all’anno 1500 (a cura di R. BARUCCI e prefazione di A. 
MOLHO, Firenze 1985).
13  Queste due celebri immagini, pur diverse nella loro matrice 
culturale e nei metodi di rappresentazione, costituiscono due 

1534 some family houses were at least a century old [...] clearly 
most men lived still in “Medieval” not “Renaissance” houses». Ed 
ancora: «The enclave of old family houses to which Bernardo (di 
Lorenzo Capponi, n.d.r.) was still a “Medieval” complex in 
1534». Questi giudizi trovano conferma, come si vedrà nelle 
nostre ricerche.
4  Utilizzo il titolo del noto saggio di R. VON ALBERTINI (Firenze 
dalla Repubblica al Principato, Torino 1970). Devo inoltre se-
gnalare che la prospettiva storica, e talune considerazioni ed 
analisi dei risultati delle ricerche delle dottoresse Casali e 
Diana (vedi i rispettivi saggi qui pubblicati) condotte sotto la 
mia direzione, hanno fatto oggetto di una mia comunicazione 
in una conferenza da me tenuta nel giugno 1985 presso l’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Parigi. Per altre considerazioni si 
veda anche A. TENENTI, Firenze dal Comune a Lorenzo il Magni-
fico, 1972 (tit. orig. Florence à l’époque des Medicis: de la cité à 
l’état, Paris 1968).
5  J. A. MARAVALL, La cultura del Barocco, Bologna 1985, p. 33.
6  D. HERLIHY, F. KLAPISCH ZUBER, Les Toscans et leur families, Paris 
1978.
7  Sull’importanza di questi insediamenti sono espliciti, come è 
ben noto, la Cronica del Villani e la Laudatio Fiorentine Urbis del 
Bruni.
8  Si veda a tale proposito la Provvisione del 27 maggio 1489 
(A.S.F., Registri 180, cc. 15r e 16v) pubblicata in G. C. ROMBY, 
Per costruire ai tempi di Brunelleschi, Firenze 1979, pp. 40-41. Se 
ne riportano qui i passaggi principali: «Considerando i magni-
fici [...] priori di libertà et gonfaloniere di iustitia del populo 
fiorentino. Quanto sia elvacuo, dove comodamente aedificare 
se ne potrebbe. Et certificati che molti per loro uso, nedifi-
cherebbero altri per apigionarle [...] conoscendosi potersi al-
meno nella seconda parte satisfare al desiderio di chi tali case 
aedificare volessi e nell’altra ancora darsi qualche favore et 
comodità. [...] Perché chommune detto nella città nemancha 
et quelle che vi sono assai tristi sono molto care». [...]. Si con-
cede l’esenzioni per 40 anni dalla data del completamento 
[...] «a chi l’avrà edificata, o suoi heredi, o altri, in chi tale casa 
per alcuna via o modo etiam per via di vendite pervenisse et 
etiam che pel signore di quella non s’abitasse, ma per altri o 
per via di pegno e per via di pigione o per altro qualunque 
modo [...]».
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punti salienti nella storia delle rappresentazioni della città di 
Firenze. Sono infatti entrambe piuttosto precise (almeno nelle 
intenzioni) nel delineare la città, rispettivamente verso gli anni 
Ottanta del Quattrocento e al 1584. In tal senso, possono es-
sere considerate due preziosi documenti della realtà fiorentina 
del loro tempo.
14  B. VARCHI, Storia fiorentina, Colonia 1721, p. 261.
15  J. A. MARAVALLI, op. cit., cap. II.
16  Proprio in corso di correzione di bozze di questo nostro 
lavoro è stato diffuso (“Storia della città”, n. 30, 1985) il la-
voro su Carpi nel XV-XVI secolo, diretto da F. Bocchi. L’esi-
stenza di una fonte catastale molto più dettagliata di quelle 
disponibili per la Firenze dello stesso periodo ha consentito 
risultati particolarmente interessanti. Quello di Carpi è uno 
dei “casi fortunati”.
17  Dei quartieri nord-orientali si è ripetutamente e a fondo, 
occupata C. ELAM (vedi nota successiva). Per quanto riguarda 
l’area del mercato vecchio, si rinvia ai noti e tradizionali studi 
del Carocci. Per la zona di S. Lorenzo, relativamente al XIV-
XV secolo, si veda per es. P. ROSELLI, D. SUPERCHI, L’edificazione 
della Basilica di S. Lorenzo, Firenze 1980 (con particolare rife-
rimento all’appendice I) ed è in corso di stampa il saggio di 
CHR. DAFFIS-FELICELLI, Le Popolo San Lorenzo. Un Quartier flo-
rentin au XIVe siècle. (Structures, Patrimoines et Societé) mentre 
per il XVI secolo, oltre agli studi del Baltera (vedi più oltre il 
saggio di E. BIAND) sono disponibili (per ora in forma prov-
visoria) gli studi di R. BURR LITCHEFIELD basati sul censimento 
del 1551-52; inoltre si veda C. SODINI, Il Gonfalone del Leon 
d’oro nel quartiere di S. Giovanni in Firenze, Firenze 1979. Risulta 
infine che altre aree del centro antico di Firenze, sia di qua 
che di là dell’Arno, hanno fatto oggetto di tesi di laurea di-
scusse presso la Facoltà di Magistero e presso la Scuola di 
Statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell’Uni-
versità di Firenze.
18  C. ELAM, Lorenzo de’ Medici and the urban development of Re-
naissance Florence in “Art History”, vol. I, n. 1, marzo 1978. L’ar-
gomento è stato poi ulteriormente ripreso dalla studiosa con 
una relazione (in corso di pubblicazione) tenuta nel 1984 in 
occasione di un seminario presso la sede fiorentina (Villa “I 
Tatti”) della Harvard University. La mia annotazione dipende 
dalla circostanza che, nella zona, si era avviato anche un pro-

gramma insediativo propriamente laurenziano, con l’acquisi-
zione di aree destinate a residenze connesse, in qualche modo, 
con l’ipotizzata creazione, sempre in quella parte della città, 
della grande villa-palazzo di via Laura.
19  Il Gonfalone del “Drago Verde” era incentrato nel Quat-
trocento come nel Cinquecento, dal circuito delle mura d’Ol-
trarno, dalla strada che correva lungo l’Arno nel tratto da 
Porta S. Frediano a Ponte S. Trinità, dalle vie del Fondaccio 
(oggi Borgo S. Spirito), Maffia e S. Agostino (sino a Piazza S. 
Spirito esclusa) e dalle strade Chiara e Fornace che condu-
cevano verso la Porta S. Pier Gattolini (vedi anche G. CA-
ROCCI, Illustratore Fiorentino, 1909, p. 38).
20  Cfr., ancora, F. W. KENT, op. cit., p. 196: «Oltrarno [...] had al-
ways been a separate world [...] in 1565-66 Santo Spirito was a 
center of opposition to the Medici». Sulla questione si veda 
anche: A. MUNICCHI, La fazione antimedicea detta del Poggio, Fi-
renze 1911.
21  Oltre ad evidenti rinvìi alle fonti cronachistiche, memoria-
listiche e diaristiche dell’epoca (per es., Velluti, Compagni, 
Landucci, B. Rucellai, Alessandra Macinghi-Strozzi ecc.) per 
un orientamento generale si ricordano qui taluni dei princi-
pali studi sulla questione. Tra i contributi meno recenti si 
veda ad es. M. TABARRINI, Le consorterie nella storia fiorentina 
del Medio Evo, in La vita italiana nel Trecento, Milano 1892; N. 
TAMASSIA, La famiglia italiana nei secoli XV e XVI, Milano 1910. 
Tra gli studi più recenti si veda G. A. BRUKER, Renaissance Flo-
rence, New York 1969, (in particolare, pp. 98, 113-114, 264-
265); Y. GOODY, The evolution of the family, in Household and 
Family in Past Time, Cambridge 1972; R. A. GOLDTHWAITE, The 
fiorentine Palace as Domestic Architecture, in “American Histo-
rical Review”, n. 77, 1972; J. HEERS, Le clan familial au Moyen 
age, Paris 1974; F. W. KENT, Household..., cit., citato in Introdu-
zione, passim); J. C. MAIRE VIGUEUR, N. BROISE, Strutture familiari, 
spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Me-
dioevo, in AA.VV., Momenti di architettura, (Storia d’Italia, vol. V, 
parte III), Torino 1983. L’esempio romano, ora citato, fornisce 
taluni parametri di confronto con Firenze.
22  Se ne vedano le caratteristiche nel saggio della dottoressa 
Diana qui pubblicato.
23  Cfr. CH. DAFFIS FELICELLI, op. cit.
24  Si veda quanto emerge dal saggio della dottoressa Diana 
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Verde”, ciò non è stato invece sinora possibile per il Quat-
trocento: perché la “ichnoscenografia” del Bonsignori di-
pende da un effettivo rilievo poi proiettato (sia pure con 
talune licenze) secondo un metodo geometrico-prospettico, 
mentre tutto ciò non accade nella stessa misura per la Ve-
duta della Catena.

qui pubblicato.
25  Si noterà che tali quadri, pur impostati su criteri omolo-
ghi, presentano tuttavia talune notevoli differenze. Per esem-
pio, mentre per la fine del Cinquecento è stato possibile, 
entro certi limiti, visualizzare assonometricamente l’assetto 
planivolumetrico di un determinato settore del “Drago 
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atto giorno adì 9 settembre (1439) di mer-
coledì, il Cardinal Legato entrò dentro Fo-
ligno con sessanta cavalli, e altra gente, 

andando per tutte le strade principali della Città, e 
per tal vittoria ne furono fatte pubbliche allegrezze, 
per compiacere a esso Legato, ch’era horribile, e 
spaventoso a tutti i Popoli; e era gratissimo al Papa 
[…].  Adì dodice del medesimo mese (il Legato) sot-
toscrisse alli capitoli, presentati ad istanza de’ Foli-
gnati, adì otto di settembre, mentre si volevano 
render alla Chiesa; e ne fece far pubblico istrumento 
da Pietro da Lucca suo segretario»1. 
Così il Dorio narra la fine del regime signorile di 
Corrado Trinci2. Dallo scritto, che si rifà a fonti pre-
cedenti, emerge tra le righe l’importanza che i foli-
gnati attribuivano al mantenimento dei loro 
ordinamenti, statuti e privilegi. Perché, come si vede, 
al momento stesso in cui si accingevano ad abbat-
tere il loro signore ed il suo sistema di governo, 
chiedevano al Legato pontificio la conferma dell’in-

tero sistema normativo in vigore. Non è anzi azzar-
dato pensare che proprio tale conferma fosse il 
patto segreto stipulato tra folignati e Legato per 
concedere a quest’ultimo l’ingresso in città ed il ro-
vesciamento del Trinci. 
Dal canto suo, infatti, il Legato pontificio dichiarò, in 
apertura della bolla con la quale si rivolgeva ai citta-
dini di Foligno assumendo il potere sulla città, di 
«confirmare et pro confirmato habere et decernere 
omnia et singula Statuta, Privilegia, Ordinamenta et re-
formationes dicti Communis». 
Al quale comune veniva concessa, inoltre, «licentiam, 
et facultates impartiri de novo statuendi, corigendi et 
ordinandi pro bono statu, ac regimine dicte civitatis Co-
munis»: in quanto le colpe di cui la città si era mac-
chiata nei confronti della Chiesa erano state 
causate «non vicio dicti Comunis et singularium perso-
narum ipsius, sed ex permissione Pirannorum de Trincis 
qui dictam civitatem suis malis moribus corruperunt 
nonnumquam ad illicita»3. 
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deroso e documentato saggio Corrado Trinci ultimo 
signore di Foligno4. Di cui condivido la individuazione 
di alcuni parallelismi tra, appunto, Corrado Trinci 
ed il sistema inaugurato a Firenze dalla casata me-
dicea, pur se, rinunciando a suggestioni sincroniche, 
mi sembrerebbe più appropriato riportare tali pa-
rallelismi al confronto tra le figure di Corrado 
Trinci e Lorenzo il Magnifico anziché tra Corrado 
e Cosimo il Vecchio5. 
Ma a parte questa considerazione, in fondo margi-
nale, ciò che distingue il mio ragionamento da quello 
della Prosperi Valenti è il fatto di aver io assunto a 
protagonista della vita cittadina la città, o meglio la 
società cittadina, anziché, come fa la Prosperi Valenti, 
il signore. Elemento di differenziazione è il partico-
lare angolo prospettico sotto il quale ho cercato di 
guardare alla Foligno tre-quattrocentesca. 
Per tornare in argomento, l’interesse dei folignati 
alla continuità nei ritmi e nei modi della vita citta-
dina, cui ho accennato, risalta infatti dall’analisi del 
complicato sovrapporsi, succedersi, contaminarsi, 
delle diverse stesure del corpo statutario, e norma-
tivo in genere, della Foligno tre-quattrocentesca. In 
effetti se i primi statuti cittadini, come afferma il 
Messini6, risalgono ai primi anni del Trecento, è tut-
tavia facile constatare che la maggior parte delle pre-
scrizioni, e dei corrispettivi divieti, in essi contenuti, 
continuano a figurare anche nelle più tarde riedizioni 
e stesure cinquecentesche; che appaiono dunque 
come il prodotto sedimentato e stratificato di oltre 
due secoli di vita folignate. 
Non è mio compito, in questa circostanza, entrare 
nell’analisi topografico-funzionale della città. Ciò, se-
condo il programma, spetta ad altri. Mi limiterò dun-
que a riferirmi alla città intesa come scenario di 

Tutta questa vicenda dimostra dunque che statuti, 
ordinamenti e reformationes, venivano percepiti e va-
lutati dai folignati, o più precisamente dalle classi di-
rigenti del Comune di Foligno, quali strumenti per 
garantire la continuità della vita cittadina. Inquanto-
ché, applicandoli, tali classi si sentivano evidente-
mente assicurate che non vi sarebbero state 
variazioni nel funzionamento, nelle consuetudini e 
nell’organizzazione del sistema produttivo (artigiano, 
agricolo, mercantile); né nelle magistrature di con-
trollo sui comportamenti dei singoli e delle colletti-
vità. Detto in altri termini, sembra di poter 
concludere che le classi dirigenti ritenevano che le 
linee del nuovo quadro politico generale conse-
guente alla caduta del regime dei Trinci non dove-
vano porre in discussione le caratteristiche principali 
e ben radicate del quadro cittadino tradizionale. 
Strettamente riferite sia alle stratificazioni ed evo-
luzione del tessuto urbanistico, sia agli interessi di 
ordine socioeconomico, sia alle ritualità e compor-
tamenti (soprattutto nei rapporti tra sfera privata 
e pubblica), sia al particolare tipo di religiosità dei 
vari ceti (urbani e no) del territorio folignate nel 
suo complesso, tali caratteristiche, si deve arguire, 
venivano evidentemente percepite quali elementi 
essenziali e connaturati alla città. Pertanto, si desi-
derava che ne fosse garantita una «longue durée» i 
cui ritmi evolutivi interni fossero il più possibile 
sganciati dalla «corta durata» degli avvenimenti po-
litici di ordine generale. 
Questo modo di impostare il tema del rapporto tra 
regime signorile (in particolare quello autoritario e 
totalizzante di Corrado III) e città, mi porta a di-
scostarmi dallo schema storiografico adottato, per 
la stessa materia, dalla Prosperi Valenti nel suo pon-
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sfondo della vita della società folignate, e quale qua-
dro delle immagini pervenuteci. 
Né mi occuperò qui, perché esulano dalle mie com-
petenze, degli aspetti procedurali e più tipicamente 
giuridico-istituzionali degli ordinamenti folignati; 
anche se essi costituiscono l’elemento centrale 
della formazione degli organi politici e di quelli 
delle diverse magistrature cittadine. Ai fini di questo 
studio mi interessa però sottolineare che a Foligno 
le magistrature pubbliche, oltre a controllare gli sta-
tuti delle Arti, controllavano anche, mediante notai 
appositamente incaricati, la regolarità e la validità 
delle procedure elettorali degli organi rappresen-
tativi di tali Arti. 
Dopo aver indicato ciò di cui qui non mi occuperò, 
dirò invece che oggetto specifico della mia analisi 
sono le parti del corpo statutario e normativo più 
strettamente attinenti sia al tessuto cittadino, sia alle 
consuetudini ed ai costumi in base ai quali ne veniva 
usata questa o quella infrastruttura. Cercherò, in 
altri termini, di fornire qualche risposta a chi si 
chiede come si viveva nella Foligno dell’Età dei Trinci 
e quale rapporto vi si veniva a stabilire tra modi di 
vita ed organizzazione fisica e funzionale della città. 
In genere, un primo gruppo di elementi relativi al-
l’aspetto fisico di una città è rintracciabile nelle im-
magini pittoriche proprio nell’epoca da studiare; o 
in altre più tarde immagini però assimilabili a tale 
epoca. Ma nel caso di Foligno le immagini della città 
e del suo territorio, riferibili all’Età dei Trinci, non 
sono né numerose né testualmente precise. Perché, 
a differenza di quanto, per esempio, accade o per Fi-
renze, o per Siena, o per Milano, o per Genova, città 
per le quali è possibile ricorrere ad immagini (mi-
niature, affreschi, dipinti ecc.) quasi direttamente as-

sumibili come documenti visivi, nel caso della Foli-
gno tre-quattrocentesca le poche immagini disponi-
bili debbono essere lette attraverso un filtro 
interpretativo particolarmente rigido e severo. Tut-
tavia, anche nel nostro caso, e sia pure con le neces-
sarie cautele, tali immagini esprimono comunque 
una loro “verità” figurativo-concettuale, fornendo 
dunque alcune utili informazioni sulle principali ca-
ratteristiche d’insieme del tessuto urbano folignate. 
E ciò anche se, ovviamente, parlare di “verità figura-
tivo-concettuale” non equivale affatto a parlare né 
di “documento visivo” né di “verismo” vedutistico. 
La “verità” cui mi riferisco è infatti quella sottesa da 
taluni archetipi figurativi che caratterizzano le im-
magini urbane, intenzionalmente inseriti dal pittore 
o dall’illustratore per alludere, individuandola, a 
quella e non ad altra città. 
Per Foligno ciò accade, per esempio, nel piccolo pae-
saggio dipinto dal Mesastris, sul finire del Quattro-
cento, nell’abside della chiesetta della Madonna della 
Fiamenga. L’aspetto odierno dall’affresco dipende da 
un recente restauro di completamento; non può 
dunque essere considerato autografo se non per le 
parti preesistenti a tale completamento. Ci si deve 
perciò limitare a prendere in considerazione, dell’af-
fresco, solo quanto appare nella riproduzione inserita 
dal Faloci Pulignani nella sua monografia su Foligno7. 
Qual era l’aspetto complessivo e riassuntivo del 
contesto urbano tramandatoci nell’affresco? La città 
vi appare racchiusa entro mura merlate, di tipo 
“guelfo” e dotate di feritoie per il tiro delle balestre, 
intervallate da torri e porte turrite. Tra le quali, ben 
individuata, la torre poligonale: che è appunto uno 
degli elementi della “verità” folignate del Mesastris. 
Ed il tessuto cittadino, all’interno delle mura, è raffi-
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Quello cioè di una città più connotata dai modi in-
sediativi di ceti dedicati a scambi commerciali e mer-
cantili che dai modi insediativi tipici di ceti nobiliari 
e riferibili allo stile di vita che conseguiva alle pre-
senze ed alle consuetudini di tali ceti. Stile e consue-
tudini che, nel caso di Foligno, devono essere quindi 
pensati come riassunti ed assorbiti entro l’ambito 
della corte signorile stabilita da Corrado Trinci ed 
entro le cerchie sociali gravitanti attorno ad essa. 
Quanto ci viene suggerito dalle immagini trova una 
eco ed una conferma in un giudizio dello Jacobilli 
quando osserva: «Si può dire veramente, che questa 
Città sia nata, e nudrita nelle Fiere, e l’essercitio di 
Mercantia è stato sempre essercitato da persone 
Nobili di Foligno»; e quando, un po’ contradditto-
riamente, afferma poco più avanti: «Non sono nella 
città persone titolate. Ma quelli che sono delle fa-
meglie, annumerati nel Conseglio (che saranno da 
sessanta) sono tenuti nobili, e più pregiati»9. Si può 
obiettare che lo Jacobilli scrive nel Seicento e che, 
pertanto, il suo giudizio non può essere ribaltato al-
l’indietro nel tempo. Ma il corpo statutario folignate 
(Statutum Communis, Statutum Populi e parte delle Re-
formationes), così come lo hanno ricostruito e pub-
blicato il Messini ed i suoi successivi coautori (un 
corpo statutario colto cioè nel suo spessore diacro-
nico tra XIV e XV secolo) sembra adombrare la 
stessa realtà anche all’epoca dei Trinci: il corrusco 
«Autunno del Medioevo» folignate. Ma è tempo di 
passare all’esame delle caratteristiche dell’organiz-
zazione cittadina, quale essa emerge appunto da 
normative e statuti. 
Un primo dato significativo è senz’altro la grande at-
tenzione posta al rapporto tra uso degli spazi pub-
blici e svolgimento delle attività private; e più 

gurato emblematicamente sia da un insieme di edi-
fici di normale abitazione coperti con tetti a due 
spioventi, sia da un certo numero di elementi verti-
cali, cioè alcuni campanili e qualche torre gentilizia, 
sia dal complesso degli edifici più significativi; tra i 
quali sono riconoscibili il palazzo Pubblico e forse il 
palazzo Trinci. 
Non è chiara invece la situazione della cattedrale e 
di quella parte della cerchia muraria che guarda 
verso Spello; perché proprio questa è la zona del-
l’affresco che si era perduta e che è stata oggetto di 
completamento. Ma è da notare che, nel paesaggio 
folignate delineato dal Mesastris, la presenza delle 
torri gentilizie e dei campanili svettanti non è deter-
minante ai fini della caratterizzazione del paesaggio 
urbano. Non viene cioè offerta quella consueta e 
stereotipa immagine delle città tardomedievali cui, 
per esempio, si riferisce la Ennen in apertura del suo 
noto studio8. Ma ciò non fa della Foligno tardiome-
dievale un caso isolato. 
Analogie sono per esempio riscontrabili anche con 
la città di Arezzo alla stessa epoca. Sul finire del 
Quattrocento, e ciò vale ragionevolissimamente 
anche per i primi decenni dello stesso secolo, il pae-
saggio di Foligno doveva dunque apparire molto 
meno arcigno e bellicoso di quello di altre vicine 
città umbre, quali Assisi, Perugia, Spello ecc. Immagini 
più tarde, come quella del 1578 delineata dal Piccol-
passo o come quella del 1602 del Fantini o come 
quella, ancor più tarda, elaborata nel Settecento dal 
Werner (da tutte queste va espunta per lo meno 
l’immagine della cattedrale che vi figura nella sua 
veste postcinquecentesca), continuano a traman-
darci un paesaggio urbano non diverso da quello 
della Madonna della Fiamenga. 
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particolarmente di quelle connesse con l’attività edi-
lizia o di quelle che oggi considereremmo inquinanti 
o destinate ad arrecare fastidi di vario ordine. Nu-
merose e ripetute sono le norme su tali argomenti; 
in analogia, del resto, con gli statuti di molte altre 
città dell’epoca. Passo ora ad altri aspetti. Nella ru-
brica «de magistris lapidum et lignorum» da un lato 
emerge l’interesse del comune al completamento 
delle opere edilizie ma, dall’altro lato, traspare anche 
uno stato di probabile crisi imprenditoriale: soprat-
tutto per quanto si riferisce ai «chopertores»; che 
spesso, a quanto sembra, lasciavano incompiuto il 
loro lavoro «maxime supra tectum10 et supra solare, 
propter que Fulginates gravia patiuntur». Il popola-
mento della città e la qualità economica di coloro 
che aspiravano ad immigrarvi, era problema parti-
colarmente sentito. 
Così, come nella maggior parte delle città dell’Italia 
centrale di media dimensione che tra Duecento e 
Trecento si erano impegnate alla costruzione di una 
nuova più ampia cerchia muraria, anche a Foligno 
ci si preoccupava di attirare e stabilizzare gli abi-
tanti più abbienti del Comune nei nuovi settori ur-
banizzati. Con l’evidente duplice scopo di vitalizzare 
tali settori e di accrescere gli introiti fiscali dell’era-
rio pubblico. 
Una apposita rubrica dello Statutum Communis (Ru-
brica LVIII) ordinava infatti che «quicunque civis civi-
tatis Fulginei habitans a Pale inferius et a ponte 
Centesimi usque ad Timiam» e che fosse proprietario 
di beni per un valore di cinquecento libre o fosse 
iscritto nel catasto di Foligno per cento libre (questi 
valori appaiono tra le medie di quelli fissati in altre 
città italiane dell’epoca) dovesse possedere o far 
costruire una casa «infra cerchias seu muros novos ci-

vitatis Fulginei». Inoltre, i proprietari del terreno ne-
cessario alla costruzione di tale casa erano obbligati 
a vendere il terreno stesso sulla base di un giusto e 
determinato prezzo. 
Particolare attenzione era evidentemente dedicata 
agli spazi pubblici più propriamente detti; cioè alle 
strade ed alle piazze. Oltre al capitano del popolo e 
al podestà, anche un notaio del comune, nonché gli 
ufficiali del danno dato e quelli che presiedevano alle 
vie ed ai confini, erano incaricati di numerosi ed im-
portanti compiti di sorveglianza; che sono infatti 
dettagliatamente descritti in almeno due tra le più 
lunghe e complesse rubriche dello Statutum Commu-
nis11 oltreché in altre rubriche. Va ricordata la norma 
che prescriveva che la piazza di «S. Maria fuori 
porta» (da questa denominazione, perché poi la 
chiesa si chiamerà «intra portas», emerge la precocità 
di questa rubrica), la piazza nuova e tutte le vie e 
piazze della città, così come quelle vicinali, dovessero 
essere tenute libere da ingombri ed impedimenti in 
modo che il traffico vi potesse agevolmente fluire. 
Ciò, a noi, oggi sembra ovvio; ma il ricorrere di simili 
disposizioni in tutti gli statuti delle città, italiane e 
no, dell’epoca, ed il frequente, e continuato, richiamo 
all’osservanza di queste norme, sta a mostrare che 
gli abusi in materia dovevano essere piuttosto co-
muni. I bottegai insediati nella piazza pubblica di Fo-
ligno erano autorizzati ad avere banchi e tende 
davanti alla loro bottega con una sporgenza fino a 
tre piedi («ad pedem iusti hominis»). 
Ogni proprietario degli immobili situati lungo strade 
ammattonate era tenuto a pulire ogni sabato il tratto 
di strada antistante la sua proprietà. E, analogamente, 
ogni opera pubblica (ponti, canali, fossati, argini o si-
mili) che risultasse di vantaggio dei frontisti doveva 
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corpo statutario, è quindi leggibile il ruolo territo-
riale esercitato: cioè il grado di incisività delle sue 
attività (finanziarie, commerciali, artigiane, rurali, 
ecc.) nella vita della comunità cittadina. 
Non posso andare molto oltre in questi brevi accenni 
alle caratteristiche del corpo normativo folignate. Per 
una esposizione più completa occorrerebbe infatti 
un tempo ben più lungo di quello che logicamente 
mi è riservato in questa circostanza. Ma per rispon-
dere all’interrogativo principale, cioè come si vivesse 
in Foligno sotto i Trinci, ritengo di dover fornire an-
cora qualche notizia sulle consuetudini e sulle ritua-
lità quotidiane; che, del resto, offrono anche spunti e 
spigolature talvolta curiose. 
Una certa aria di perbenismo e castigatezza circola 
attraverso le varie norme di comportamento. Un vi-
sitatore dell’epoca capitato in una cerimonia nuziale 
(di quelle dei normali cittadini, non certo di quelle 
della corte dei Trinci dove il lusso e l’ostentazione 
di vesti e di cortei erano pari a quelli di ogni altra 
corte cittadina dell’epoca) si sarebbe trovato di 
fronte a numerose limitazioni; imposte, per legge cit-
tadina, alle ritualità connesse con tale circostanza. Lo 
sposo, o chi per lui, non poteva donare gioielli, o pie-
tre preziose, o simili, alla sposa. Erano vietati ban-
chetti nuziali che si svolgessero fuori dalla casa della 
sposa. E, comunque, da un lato lo sposo non poteva 
essere accompagnato al banchetto se non da quat-
tro amici al massimo e, dall’altro lato, la sposa, oltre 
ai suoi familiari, non poteva invitare più di sei amiche 
o sei amici. Da tutto ciò era però esentato «aliquis 
forensis» che avesse sposato una ragazza folignate. Il 
trasferimento della sposa dalla chiesa alla casa dello 
sposo doveva essere notificato al Podestà con al-
meno un giorno di anticipo: un notaio doveva verifi-

essere eseguita con la contribuzione dei frontisti 
stessi. Un principio, questo, che si trova ripetuto 
negli statuti di quasi tutte le città italiane di tipo co-
munale dal Duecento in poi; e che corrisponde, 
grosso modo, al nostro contributo di miglioria. 
Sempre in materia di opere di pubblico interesse il 
tema dell’acqua ricorre continuamente in tutto il 
corpo statutario folignate. Il rifornimento idrico era 
essenzialmente garantito dal prelevamento di acqua 
dai numerosi fiumi e canali che in parte andavano 
anche ad alimentare le fonti pubbliche. Il Comune si 
preoccupava dunque che fiumi e canali fossero co-
stantemente mantenuti puliti; che fosse assicurato 
un buono scorrimento delle acque (sono continui i 
richiami al mantenimento della portata dei corsi 
d’acqua e quindi al necessario scavo ed allargamento 
dei rispettivi letti di scorrimento); che si evitasse 
ogni forma di inquinamento: sia prodotto dagli sca-
richi dei «necessari», cioè i gabinetti privati, sia de-
rivante dalle attività artigiane (quali quelle degli 
scorticatori di pelli e quelle riferite ai maceratoi di 
canapa o lino ecc.). Il richiamo ai maceratoi è uno 
di quegli elementi normativi che legano il corpo sta-
tutario folignate al suo territorio. 
È uno tra i tanti casi che dimostrano quanto fosse 
stretto nei comuni medievali italiani il rapporto tra 
città ed aree non urbane; e che, di conseguenza ci 
invitano a valutare che l’esistenza o non esistenza di 
talune speciali norme, debbono considerarsi quali 
indizi della corrispettiva peculiarità territoriale di 
ogni città rispetto ad altre, anche ad essa vicine. In 
diversa e passata occasione12 ho già avuto modo di 
dimostrare che esiste una evidente correlazione tra 
normativa e territorio di un determinato comune. 
Del quale, proprio muovendo dall’analisi del suo 
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care l’esattezza della notifica e, in caso contrario, 
multare immediatamente i colpevoli. Lungo le strade, 
come già visto, era consentito ai bottegai di esporre 
anche all’esterno le loro merci e di innalzare tende 
o simili13. Ciò, sicuramente, vivacizzava e colorava gli 
spazi cittadini e contribuiva a diffondervi suoni e 
odori. Però ai cittadini di Foligno era vietato ban-
chettare o bere nelle taverne; ed inoltre, dopo il 
terzo suono della campana serale, ciò era vietato 
anche ai non folignati. L’abbigliamento dei ceti più 
elevati doveva rimanere contenuto. Speciali leggi sun-
tuarie, esposte in ben sette rubriche della Quarta 
Pars dello Statutum Communis, vietavano alle signore 
di indossare corone e di adonarsi con perle o pietre 
preziose o con oggetti d’oro e d’argento14. Facevano 
eccezione i bottoni e le cinture: che non dovevano, 
però, superare il peso di undici once. Gli anelli, di 
qualunque peso forma e valore, erano invece con-
sentiti. Sul modo di vestire vi erano norme altret-
tanto restrittive. Non erano consentite né nappe, né 
frange, né abiti a coda o strascico. «Et cauda intelliga-
tur esse in vestimento seu clamide quando vestimentum 
seu clamis esset magis longum seu longa quam usque 
ad continuum tactum et osculum terre, et traheretur per 
terram inhonesto modo». Balze, cappucci e cappellini 
erano vietati alle donne; ed era perfino stabilita per 
legge la quantità di stoffa da impiegare nella confe-
zione degli abiti. Le norme sul vestiario riguardavano 
anche gli uomini. Non erano loro concessi gonnellini 
corti: dovevano essere coperti almeno sino al ginoc-
chio, sotto pena di dieci libbre di multa. 
Questo rigore, questa severità di costumi e questa 
negazione del lusso, compaiono nelle rubriche della 
quarta parte dello Statutum Communi. Sono, pertanto, 
elementi riferibili alla situazione dei primi decenni 

del Quattrocento. Se ne trova infatti traccia anche 
nelle Reformationes del 1426. Di pochi anni più tardi 
è poi una riconferma delle norme concernenti le at-
tività dei tavernieri e degli albergatori. Norme che, 
per l’occasione, vennero opportunamente tradotte 
in volgare su richiesta degli interessati; in quanto essi 
sostenevano che il testo latino risultava, per loro il-
letterati, di difficile comprensione15; e che risultava 
dunque altrettanto difficile l’osservanza di quanto fis-
sato per legge. Il fatto che si insista sul tono austero 
dei costumi e della vita folignate attorno agli anni 
Trenta e Quaranta del Quattrocento mi spinge ad 
alcune considerazioni. Sono quelli, infatti, gli anni nei 
quali si diffondono a Foligno i movimenti religiosi le-
gati all’osservanza francescana16: in particolare quelli 
collegati ai movimenti riformatori di Giovanni da 
Valle, Paoluccio Trinci e Tomasuccio17. Movimenti, 
tutti, che avevano sempre avuto appoggio da parte 
dei Trinci e che, nei primi decenni del Quattrocento, 
con il favore anche di Corrado, avevano man mano 
coinvolto esponenti dei ceti superiori: coloro cioè 
che entravano nei consigli pubblici. 
Tra l’altro ciò riguardava anche la religiosità femmi-
nile che, ancora scarsa fino al 1441 (ma già fioriva il 
cosiddetto convento delle Contesse), si accrescerà 
negli anni seguenti alla caduta dei Trinci «con l’in-
gresso pure di figlie della classe dirigenziale cittadina 
e di puellae licteratae»18. 
L’appoggio del Trinci ai movimenti delle osservanze 
francescane rivestiva probabilmente un certo signi-
ficato politico. Nel senso cioè di consentirgli ulte-
riori aree di consenso, o di garantirgli i necessari 
raccordi tra il potere da lui esercitato in città e 
quello esercitato da altri centri di coordinamento e 
controllo territoriale. Pertanto, il rigorismo e l’au-
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l’opera pittorica del ferrarese Cosmé Tura e, soprat-
tutto, il gruppo statuario di Nicolò dell’Arca a Bo-
logna. I personaggi di queste scene mostrano infatti, 
quasi espressionisticamente, la loro disperazione 
con gesti scomposti e con l’agitazione dei loro corpi 
e delle loro vesti. Scene, queste, che ci richiamano 
anche alla mente le forti tinte con le quali lo Hui-
zinga dipingeva l’autunno del Medioevo borgognone. 
Prima di chiudere sarà bene parlare anche di altri 
aspetti della vita folignate: sia quelli licenziosi, sia 
quelli più serenamente lieti. 
Tra i primi, come del resto emerge in quasi tutte le 
città europee, vanno segnalati sia il gioco d’azzardo 
ed il gioco dei dadi che erano severamente vietati, 
sia gli aspetti connessi con la prostituzione che era 
tollerata, però soltanto se esercitata in zone perife-
riche della città. 
A Foligno le meretrici non potevano così operare 
«a Flaminea intus versus civitatem Fulginei» né, ovvia-
mente, «prope ecclesiam Sancte Marie de Flaminea», 
ove però sembra si fossero invece attestate. 
La pena per chi trasgrediva, era la fustigazione «tur-
piter sine morte vel enormi macagna». La norma con-
cludeva però affermando chiaramente «dicimus 
tamen ipse meretrices et quelibet ipsarum ire ad civita-
tem Fulginei et stare ibidem possint sine pena et banno». 
È questo un principio importante: tanto più che una 
successiva rubrica, purtroppo in parte mutila, stabi-
lisce che si finanzi la costruzione di una apposita casa 
«pro dictis meretricibus et ipsarum lenonibus». Ed è da 
notare che se praticamente in tutte le principali città 
italiane e straniere dell’epoca si prevedeva la costru-
zione e l’esistenza di case per le mondane, non è fa-
cile, però, trovare nei testi statutari un chiaro 
riferimento ai «lenoni».Tra i divertimenti non licen-

sterità dei costumi richiamati negli statuti potreb-
bero essere considerati quali precise conseguenze 
delle scelte politiche del Trinci nell’ultima fase dello 
scontro con la Sede papale. Ma si può anche darne 
una diversa spiegazione: vedendoli cioè quale con-
seguenza di un mutato clima sociale e del conver-
gere di due diverse contingenze. In particolare, 
penso all’effetto delle nuove concezioni religiose 
sullo stile di vita dei ceti superiori ed al difficile qua-
dro economico entro cui si dibatteva la società fo-
lignate di quel momento. 
Un quadro che costringeva il Trinci a ricorrere a pre-
stiti e finanziamenti: per ottenere i quali poteva 
certo essere opportuno comprimere i consumi ed 
in particolare quelli di lusso. Il panorama che emerge 
dalla attività dei banchi di prestito ebraici19 esistenti 
a Foligno in quel periodo è infatti un preciso segnale 
delle difficoltà di ordine finanziario sopportate dai 
folignati; difficoltà che, riguardando l’intera città, do-
vevano certo riflettersi pesantemente anche sul-
l’erario pubblico. E tanto più se si tiene conto della 
convulsa serie di operazioni militari intraprese da 
Corrado Trinci nell’ultima fase del suo dominio. 
Nel senso della moderatezza delle espressioni dei 
sentimenti vanno anche le norme relative alle ritua-
lità funebri. Si vietava a tutti, e perfino alla vedova, di 
portare per la città abiti a lutto. Tale divieto si esten-
deva anche ai sarti: cui era vietata la confezione di 
abiti da usarsi nelle circostanze proibite. Era vietato 
inoltre manifestare il dolore con gemiti ed atti esa-
gerati: quali quelli, evidentemente tradizionali, di 
stracciarsi le vesti, di percuotersi il viso o simili. 
Viene alla mente, a tale riguardo, più di un esempio 
artistico di quell’epoca relativo al tema del com-
pianto sul Cristo Morto: si può citare, per esempio, 
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ziosi vi erano, per i folignati, la caccia e la pesca. Ce 
ne informa lo Jacobilli20 per il Seicento, ma doveva 
trattarsi di una tradizione di sempre. Come, per 
esempio si evince da una parte del ciclo di affreschi 
di palazzo Trinci, ove figurano appunto gustosi det-
tagli di giovani cacciatori con l’arco. Fin qui per 
quanto riguarda la città. Ma come si viveva al di fuori 
delle mura? Gli interrogativi qui si fanno numerosi. 
Se, in parte, siamo in grado di capire come doves-
sero essere le case cittadine dei folignati, assai più 
arduo è invece stabilire il modello tipologico delle 
abitazioni della campagna. 
Qualche lume ci perviene però dallo studio del De-
splanques21: che nell’analisi comparata tra edifici ru-
rali dell’area spoletina, spellana, e perugina, e 
tenendo anche conto di più tarde risultanze catastali, 
tende a fornirci l’immagine di edifici porticati, a più 
corpi di fabbrica, spesso cresciuti su precedenti torri 
trasformate in colombari. È un’immagine convin-
cente ed attendibile. Tanto più perché essa è sor-
prendentemente delineata negli affreschi di palazzo 
Trinci: nei tondi dedicati alle stagioni compare infatti, 
sia pure pittoricamente trasfigurato, proprio il tipo 
edilizio descritto dal Desplanques. E vi compare 
come elemento che segnala il grado di urbanizza-
zione e di razionalità caratteristica del paesaggio ru-
rale folignate del XV-XVI secolo. 
La vita di Foligno insomma, per concludere, sembra 
aver avuto, sotto gli ultimi Trinci, ad un tempo sia le 
caratteristiche della città comunale di media dimen-
sione, ma a regime cripto signorile, sia i caratteri, di 
segno opposto, propri di una città istituzionalmente 
signorile. Qualcosa di intermedio, insomma, tra la si-
tuazione di Firenze, di Urbino e di Ferrara nella 
stessa epoca. 

NOTE 

1  D. DORIO, Istoria della famiglia Trinci, Foligno 1638 (anast. Fo-
ligno 1973), pp. 236-237. Particolari di questa vicenda, con 
una lieve discordanza di data, sono anche ricordati da Pie-
truccio di Giacomo Degli Unti (cfr. Memoriale Degli Unti in 
Fragmenta Fulginatis Historiae, RR.II.SS., t. XVI, parte II, Bologna 
1933, p. 38) che per l’anno 1439 annota: «Alli nove di settem-
bre, che fu di mercoledì, cioè la notte precedente, facemmo 
li patti». Si veda anche il commento che vi aggiunge il Faloci 
Pulignani (ibidem, nota 1): «È certo, che fra quelli che orga-
nizzarono la resa vi erano delle persone che fino al giorno 
innanzi erano state beneficiate dai Trinci, anzi, cosa quasi in-
verosimile, l’Abate di Sassovivo, che fu uno dei traditori, ap-
partenne a quella famiglia [...]. Ma, è anche da riflettere che, 
mentre Corrado Trinci tentava [...] una difesa disperata [...], 
il Vitelleschi lo circondò con tale esercito numeroso, che non 
potea non riuscire alla vittoria. Poiché questa era sicura forse 
per carità di patria, sono da scusare coloro che aprirono le 
porte al Legato [...]».
2 Saggio pubblicato in Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinasci-
mento: l’esperienza dei Trinci, Atti del Congresso Storico Inter-
nazionale (Foligno, 10-13 dicembre 1986), vol. I, Perugia 1989, 
pp. 277-289.
3  Archivio di Stato, Foligno, Priorale 3, c. 127r.
4  M. V. PROSPERI VALENTI, Corrado Trinci ultimo signore di Foligno, 
in “Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, 
vol. LV (1958), pp. 5-85. In particolare, cap. VII.
5  Ibidem, p. 85.
6  A. MESSINI, F. BALDACCINI e altri (a cura di), Statuta Communis 
Fulginei (2 voli.), Perugia 1969.
7  M. FALOCI PULIGNANI, Foligno, Bergamo 1907, p. 2. L’autore ci 
informa anche dell’esistenza di uno schizzo a penna della città 
inserito in un codice del Conte di Campello di Spoleto in cui 
si riconosce la cerchia delle mura con le torri.
8 E. ENNEN, Storia della città medievale, ed. ital. Roma-Bari 1975 
e 1983. «Che cos’è una città? Rispondere a questa domanda 
per il Medioevo è apparen temente facilissimo. Cinte di mura, 
fittamente costruite, sovrastate da campanili e torri, le città si 
distaccano dalla campagna circostante come una sagoma 
compat ta […]»; cfr. p. 3.
9  R. JACOBILLI, Discorso della città di Foligno, Foligno 1646 (rist. 
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mescite). Il prelevamento per le misurazioni, a loro dire, li dan-
neggiava, e reclamavano che «la qual cosa no è giusta concio sia 
cosa che mesurando lo vino mesurato e misso d’alcuno vaso 
overo altro luoco no se po così moderatamente mectere che 
qualche cosa no se sporga». Evidentemente, le loro fogliette ri-
sultavano così inferiori al dovuto e pertanto i tavernieri «sono 
costretti ad apagare pena». Ref. c. 40r ev.
16  M. SENSI, Le osservanze francescane nell’Italia centrale, Roma 
1985; cfr., in particolare, cap. VII e VIII passim.
17  Ibidem, p. 246.
18  Ibidem, p. 285.
19  Cfr. A. MESSINI, Le origini e i primordi del Monte di Pietà di Fo-
ligno, Foligno 1940, pp. 5-6.
20  L. JACOBILLI, Discorso sulla città…, cit., pp. 5-6.
21  H. DESPLANQUES, La casa rurale nell’Umbria Centrale in F. BO-
NASERA, H. DESPLANQUES, M. FONDI, A. POETA, La casa rurale nel-
l’Umbria, Firenze 1955, pp. 40-113.

anast Bologna 1972), pp. 8 e 13.
10  Il testo stampato reca lectum ma si tratta evidentemente di 
un refuso (cfr. A. MESSINI, F. BALDACCINI e altri (a cura di), Sta-
tuta..., cit.).
11  Rubriche CXXVII e CXXVIII della Secunda Pars (A. MESSINI, F. 
BALDACCINI e altri (a cura di), Statuta..., cit.).
12  V. FRANCHETTI PARDO, Le regolamentazioni urbanistiche negli 
Statuti medievali di alcuni centri fondati toscani in Castelli e borghi 
della Toscana Tardo medioevale, Pescia 1988, pp. 3-10.
13  A. MESSINI, Gli Statuti del Comune di Foligno, in “Bollettino della 
Deputazione di storia patria per l’Umbria”, vol. XL (1943), pp. 
140-142.
14  Archivio di Stato, Foligno, Priorale, Riformanze c. 47; vedi 
anche M. V. PROSPERI VALENTI, Corrado Trinci…, cit., n. 53, p. 102.
15  Ref. c. 42r. Tra l’altro i tavernieri si erano anche lamentati per il 
modo con il quale gli ufficiali del comune controllavano l’esattezza 
delle loro «fogliette de vino» (una piccola unità di misura delle 
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remessa 
Tra i metodi più idonei allo studio delle città vi 
è quello di analizzare il divenire storico consi-

derando le città stesse come elementi e forme del-
l’organizzazione di un territorio. Ma occorre che al 
termine “territorio” si dia un significato ampio. Che 
per territorio si intenda cioè un’entità che abbracci 
concettualmente sia l’ambito geofisico entro il quale 
si sviluppano particolari dialettiche fra classi e gruppi 
gerarchicamente tesi al controllo ed alla gestione 
del potere, sia l’insieme di determinate componenti 
ideologiche che si traducono poi in proiezioni cul-
turali (in senso politico, artistico-letterario, tecno-
logico ecc.) capaci di innescare a loro volta ulteriori 
sistemi di valori, ancora una volta gerarchicamente 
differenziati in funzione degli interessi di chi riesce 
a controllare e gestire il potere entro quel determi-
nato ambito. In altri termini il concetto di territorio 
viene ad assumere, oltre a quella fisica, anche una di-
mensione mentale1. 

In base a questa impostazione metodologica ogni re-
altà urbana può essere analizzata, a partire dal mo-
mento della sua origine, nel ciclico svolgersi delle 
diverse fasi (quelle di accrescimento, quelle di con-
trazione – le une e le altre possono ripetersi più 
volte – perfino quelle di un’eventuale scomparsa) 
come cause e prodotti, appunto, del divenire della or-
ganizzazione del territorio: di cui, ovviamente, la città 
è componente di particolare rilievo ed intensità. 
Una prima conseguenza di ciò è la constatazione 
che se ogni città si crea il suo proprio sistema ter-
ritoriale (in senso sociale, economico, politico, cul-
turale), d’altro canto essa, di sovente, è anche punto 
ed elemento di un altro e più esteso sistema terri-
toriale; il quale pertanto interagisce ed interferisce 
con quello primario, determinandovi tensioni ed 
azioni-reazioni che ne modificano l’assetto autoc-
tono. Si può quindi sostenere che i caratteri di ori-
ginalità-originarietà di un centro urbano siano, per 
molti versi, in rapporto diretto con il grado di do-
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corso degli oltre due secoli cui qui mi riferisco non 
sono certo mancati momenti ed episodi drammatici 
nella vita della città. Episodi che hanno rivoluzionato 
e contrapposto gruppi e clan all’interno dei ceti di-
rigenti, in relazione al variare del quadro politico ed 
economico generale (cioè non soltanto cittadino). 
E resta vero anche se a due o tre riprese, in quello 
stesso periodo, Firenze è stata oggetto di mire e di-
segni politici di segno autocratico-tirannico: che in-
tendevano cioè contrapporsi e sovrapporsi alle linee 
della “costante” di matrice localistica. 
I riflessi dello svolgimento, sostanzialmente unitario, 
delle scelte territoriali operate dalla dirigenza fio-
rentina, si colgono molto bene nel graduale configu-
rarsi del tessuto della città. Il modello di 
funzionamento e sviluppo di Firenze era già stato de-
lineato alla fine del XIII secolo quando era in atto 
una fortissima crescita di popolazione (circa 75.000 
abitanti nel 1260, 85.000 nel 1280, 95.000 nel 1300, 
90.000 nel 1338); e quando, di conseguenza, venne 
decisa la costruzione dell’ultima cerchia muraria, che 
avrebbe racchiuso ben 630 ettari contro gli 80 della 
cerchia precedente. 
Com’è noto questo intervento urbanistico si è pro-
tratto per circa quarant’anni: dunque, malgrado le 
difficoltà incontrate da Firenze proprio in quegli anni, 
non ne venne mai posta in dubbio la validità. E non 
soltanto sul piano generale, ma anche su quello tec-
nico-esecutivo. Sappiamo infatti che in quella inizia-
tiva vennero coinvolte non soltanto personalità 
politiche di primo piano, ma anche tecnici di alto li-
vello; tra i quali Andrea Pisano e, con tutta probabi-
lità, lo stesso Arnolfo di Cambio, architetto e 
scultore allora molto in auge e la cui notorietà non 
era solo cittadina. 

minanza che quel centro urbano riesce ad eserci-
tare: anzitutto sul suo territorio e, in secondo luogo, 
sugli altri centri urbani attratti nella sua sfera di do-
minanza territoriale. 
Di conseguenza il divenire, cioè il modo di essere, 
di un territorio, va considerato come prodotto della 
dialettica che si genera tra scelte localistiche e scelte 
a più largo raggio; includendo tra queste ultime 
anche quelle che, per particolari ragioni (ad esempio 
per l’Età medievale si pensi ai concetti di impero o 
di papato), hanno una validità che trascende la fisicità 
stessa del territorio, e che assumono una dimen-
sione che mi piace definire sovraterritoriale. 
Nel complesso ed articolatissimo sistema urbano 
dell’Europa tardomedievale, Firenze, già a partire 
dalla fine del XIII secolo, fornisce l’esempio di un 
centro che in larga misura è riuscito ad esprimere 
una sua peculiare concezione territoriale; la quale, 
proprio in quanto espressione del ruolo esercitato 
quale città dominante, risulta caratterizzato dal largo 
margine di sovrapposizione e di consonanza tra 
scelte endogene (localistiche) e scelte esogene (ri-
feribili, queste, al largo ambito entro il quale si svol-
gevano i traffici e la politica fiorentina). 
 
1. Firenze oligarchico-repubblicana 
Tra la fine del Duecento e l’inizio del ducato medi-
ceo le vicende urbanistiche fiorentine presentano 
una singolare continuità evolutiva. Ciò, probabil-
mente, perché tanto il ceto dominante affermatosi 
al momento degli Ordinamenti di Giustizia del 1292-
93 (poi riconfermati nel 1295), quanto il sistema po-
litico e territoriale da quel ceto allora impostato, 
appaiono, a grandi linee, come una costante storica 
di “media” durata2. Ciò resta vero anche se nel 
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Del resto, una precisa coscienza civica della validità 
di quella scelta, e dell’impegno tecnico, economico, 
politico che ne derivava, è appunto quanto si coglie 
nella compiaciuta sicurezza dei cronachisti e memo-
rialisti medievali fiorentini che si sono occupati del-
l’argomento: paradigmatica è la Cronica del Villani3. 
Il salto di qualità che si constata nel modello urbano 
prescelto alla fine del Duecento dipende da un dato 
fondamentale: Firenze, in quell’epoca, non venne più 
pensata ed organizzata come una città che risultasse, 
per così dire, dall’addensarsi, in precario equilibrio 
tensionale, di singoli e contrastanti poli insediativi; 
vale a dire di centri di potere di numerosi clan. Venne 
invece abbandonato il modo tradizionale di funzio-
namento, che, al contrario, era ancora comune a 
molte città dell’Italia centro-settentrionale e che ri-
portava entro il tessuto cittadino quanto, contem-
poraneamente, accadeva alla scala dell’intero tessuto 
territoriale. Con buona pace dell’Alighieri, che in una 
chiave del tutto ideologizzante descriveva la «Fi-
renze dentro dalla cerchia antica» come una città 
«in pace, sobria e pudica»4, Firenze, fìn’oltre la metà 
del XIII secolo, era ancora il prodotto di una plura-
listica agglomerazione di distinte aree di potere: ben 
riconoscibili all’interno del circuito murario o subito 
all’esterno di esso. Invece verso l’ultimo quarto del 
secolo, e con più vigore dopo la “pace” del Cardinal 
Latino e lo stabilizzarsi del potere guelfo5; e inoltre 
dopo gli Ordinamenti di Giustizia, la città cominciò ad 
apparire come un organismo unitario entro il quale 
assumevano anche nuovo significato alcuni dei cri-
teri urbanistici6 adottati dalle principali città italiane 
dell’epoca. 
Mi riferisco in particolare alle normative concer-
nenti l’aspetto delle principali vie, che dovevano es-

sere «ampie e rette», al carattere delle piazze e degli 
edifici principali, all’organizzazione dei servizi di or-
dine e di interesse generale ecc. Criteri e norme 
che, ora, regolavano la vita di un organismo urbano 
del quale doveva essere possibile e necessario con-
trollare la dinamica di accrescimento, le direttrici di 
sviluppo, i poli nevralgici principali. 
Vennero infatti fissati e localizzati sia il sistema dei 
centri e luoghi dell’esercizio del potere pubblico 
(per le rappresentanze delegate ed assemblati; per 
il controllo dell’ordine pubblico; per il sistema giu-
diziario) sia i luoghi e gli enti per l’esercizio del po-
tere semipubblico (per esempio, le sedi delle Arti); 
sia i luoghi e le aree destinati alle attività manifattu-
riere e di trasformazione dei prodotti destinati 
tanto al commercio a lungo raggio quanto, soprat-
tutto, al consumo interno. 
In questi ultimi casi, ovviamente, avendo particolare 
attenzione alla distribuzione delle fonti di alimenta-
zione energetica (in rapporto allo sfruttamento 
idrico ed alle tecniche ad esso riferibili), alla distri-
buzione degli insediamenti delle classi subalterne 
fornitrici della mano d’opera, mantenendo inoltre 
uno stretto riferimento al sistema della viabilità di 
lungo raggio da cui era interessata Firenze. 
È interessante notare che se a tale quadro, organiz-
zativo e normativo, sfuggivano talvolta le scelte in-
sediative compiute da esponenti dei ceti e dei gruppi 
dominanti, sia laici che religiosi, tuttavia anche in quel 
caso tali loro scelte risultavano poi sempre, di fatto, 
in armonia con i criteri generali fissati per l’organiz-
zazione dell’intera città. 
Infatti e la rappresentanza pubblica e gli uffici che a 
questa erano connessi, cioè gli organi che dettavano 
le norme destinate a regolare la crescita della città 
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que cade al mutare di questa relazione. È quindi si-
gnificativo il fatto che taluni segnali, in parte eviden-
tissimi ed in parte criptici, del mutare del quadro 
urbanistico di Firenze, si colgano già alla fine del 
Quattrocento: quando cioè la politica laurenziana, 
all’esterno come all’interno della città, tendeva a 
proporre un modello di potere sostanzialmente ac-
centrato e quasi principesco. Logicamente, al cambio 
di regime conseguiva anche una diversa organizza-
zione del tessuto cittadino. Ma fino ad allora il qua-
dro era rimasto sostanzialmente uguale a sé stesso. 
Le quattrocentesche descrizioni del Bruni e di Goro 
Dati riportano la stessa immagine ideologica che in 
certo modo era già stata anticipata dal Villani. All’in-
terno della città, bella, tonda, dotata di ampie e ret-
tilinee strade, ricca nei suoi arredi e nelle sue 
presenze religiose e civili, il palazzo dei Signori si col-
locava simbolicamente come il Castello con la sua 
cinta fortificata. All’estemo, l’insieme delle residenze 
e ville extracittadine era assimilabile ad un’altra Fi-
renze che faceva corona a quella più propriamente 
cittadina definita dalle cerchie murarie7. 
 
2. Fasi di sviluppo tra fine Trecento e l’Età 
di Leone X 
Una volta stabilita la sostanziale unità ideologica e 
programmatica delle linee di sviluppo della Firenze 
quattrocentesca, deve essere analizzato il divenire 
di tale sviluppo, che risulta schematizzabile in quat-
tro fasi distinte. 
Una prima fase, iniziatasi alla fine del Trecento, si 
conclude nel terzo decennio del XV secolo. Si può 
assumere che il 1427, data del primo catasto, ne co-
stituisca il limite. Una seconda fase arriva poco oltre 
la metà del Quattrocento. Si può considerare che 

ed a definirne taluni aspetti, erano pur sempre di-
retta emanazione dei gruppi dirigenti. Insomma, 
anche se volta a volta poteva prevalere l’uno o l’al-
tro dei gruppi cittadini, il tessuto urbanistico di Fi-
renze, nelle sue grandi linee, risultava sempre 
organicamente integrato alle aree di influenza ed agli 
interessi che i principali esponenti della società cit-
tadina continuavano ad avere nella città, nel circon-
dario e nel contado. Così Firenze, nel corso del 
Trecento, prese un assetto stabile. Perché essa, in 
quanto città dominante, tramite il sistema delle reti 
viarie principali, trasmetteva e riceveva energie e 
flussi nel e dall’intero suo territorio vasto e trava-
gliato. E perché, da quello scambio, derivavano effetti 
di dominanza-subordinazione che si estendevano sia 
lungo il corso superiore dell’Arno fino all’arco ap-
penninico (pur con forti contrasti con le persistenti 
presenze feudali), sia lungo il corso inferiore del 
fiume fino ad includere anche parte del territorio 
pisano (più tardi la stessa Pisa), sia aree di confine 
verso il guerreggiato contatto con Siena. 
Il modello urbanistico fiorentino appare perciò 
un’organica proiezione del sistema politico instau-
ratosi alle soglie del Trecento: che era evidente-
mente dotato di una forza tale da resistere, 
malgrado contraccolpi ed incidenti di percorso, fino 
allo scadere del Quattrocento, e da riuscire a tra-
smettere ancora fino al 1530 (ma non oltre), e sia 
pure in un quadro politico e sociale profondamente 
mutato, parte dei suoi originari impulsi e valori. 
Queste ultime considerazioni sulla durata permet-
tono una prima significativa conclusione: quello fio-
rentino è chiaramente un modello urbanistico 
legato ad una dirigenza plurima (dapprima più allar-
gata poi via via più ristretta e oligarchica); che dun-
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ne segni il termine un evento di valore generale: la 
pace di Lodi (1454), avvio di un nuovo assetto poli-
tico italiano, oppure un evento cittadino eccezionale 
quale la riforma catastale e fiscale del 1458. La terza 
fase si può considerare conclusa con il 1489; data, 
questa, di emanazione di una Provvigione della Signo-
ria che, nel concedere agevolazioni fiscali a chi in-
tendeva costruire la propria casa e contribuire al 
decoro cittadino, apriva la via ad imprese edilizie di 
grande respiro. Dal 1490 si apre infine una nuova 
fase, la quarta, che, anche sulle indicazioni del Varchi8, 
può considerarsi conclusa in corrispondenza dell’Età 
di Leone X. Sotto il suo pontificato si completa in-
fatti la trasformazione nei modelli di vita, e quindi 
nelle esigenze, dei principali soggetti della società 
fiorentina (sia laica che religiosa); trasformazione i 
cui primi sintomi si erano avvertiti nell’Età di Lo-
renzo de’ Medici. 
All’epoca di Leone X, la cultura architettonica di im-
pronta rinascimentale era infatti già consolidata e 
maturata. Anche sulla base di una progredita elabo-
razione teorica di corrispettivi modelli tipologici e 
di linguaggio era quindi possibile offrire convenienti 
risposte alle nuove e più elevate consuetudini di vita 
che si erano andate diffondendo. 
A ciascuna di queste quattro fasi, le cui caratteristi-
che e la cui periodizzazione dipendono da eventi 
volta a volta di ordine locale e no, corrispondono 
momenti assai differenziati di fervore o di stasi. 
Fino al 1427, quando era in pieno sviluppo l’opera 
del Brunelleschi e si avviavano iniziative architetto-
niche di interesse cittadino generale (talvolta pro-
mosse da enti ed istituzioni private o semipubbliche), 
il tessuto cittadino viene toccato in molti suoi punti 
da operazioni per così dire di rimaneggiamento 

dell’esistente. Dal 1428 al 1458 gli interventi edilizi 
presentano in gran parte i caratteri della fase pre-
cedente, e si nota un accresciuto interesse per il 
quartiere di Santa Maria Novella. Ma, soprattutto, 
prendono il via i programmi di costruzione di taluni 
dei principali palazzi fiorentini (Medici, Rucellai, Pazzi 
ecc.) che con le loro forme esprimono il nuovo 
clima culturale nel frattempo ingeneratosi e che va 
certamente posto in rapporto anche con l’opera 
dell’Alberti9. Dal 1459 al 1488 diminuisce invece il 
fervore costruttivo e l’edilizia fiorentina assume un 
carattere più selettivo. Ai cantieri già aperti per la 
costruzione dei palazzi del patriziato se ne sono nel 
frattempo aggiunti altri. 
Tra questi vanno segnalati il cantiere per i lavori di 
palazzo Pitti e quello per il palazzetto di Bartolomeo 
Scala. Situati l’uno nel settore meridionale della città, 
Oltrarno, l’altro nel quadrante nord-orientale, i due 
cantieri rivelano che vi erano ormai precisi interessi 
anche per le aree decentrate. 
Il 1489, data di inizio dell’ultima delle quattro fasi in-
dicate, può essere anche considerato il punto cul-
minante di un nuovo programma o quadro 
urbanistico sostenuto da Lorenzo il Magnifico, de-
stinato ad accrescere numericamente le residenze 
cittadine, a migliorarne la qualità e ad ampliare la su-
perficie edificata all’interno delle mura. Natural-
mente, sul piano formale, le iniziative che ne 
conseguirono appaiono un prodotto degli organi di 
governo. Dimenticato più tardi dagli storiografi, il ca-
rattere strettamente laurenziano di tale programma, 
come ha rilevato la Elam10, fu invece ben capito dai 
fiorentini degli anni di transizione tra l’autunno del-
l’Età repubblicana e l’alba della nuova Età ducale, 
come dimostrato dagli scritti di Giovanni Cambi, del 
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Ponendosi al pari di quanti, nei ranghi di élite dei set-
tori del commercio e della finanza, avevano rag-
giunto successo e potere, anche imprenditori ed 
artigiani di minor livello e rango partecipano ora del 
nuovo fervore edilizio. Nelle sue Ricordanze Barto-
lomeo Masi annota che suo padre acquistò nel 1495, 
da Filippo di Filippo Lippi «dipintore», un terreno 
nella via Ventura per costruirsi la casa; e pochi giorni 
dopo un altro pezzo di terreno «con fondamenti e 
muro fatti dinanzi e un poco dallato» da una certa 
Monna Anna, vedova di un «canovaio» di Lorenzo il 
Magnifico, che aveva eseguito quei lavori «per voler 
fare una casa per sé»14. 
Parimenti, e forse a maggior titolo, molti operatori 
artistici fiorentini (ma lo facevano anche in altre 
città) vogliono ora testimoniare con la loro nuova 
residenza, posta nelle zone di recente urbanizza-
zione, il successo e la stabilità economica raggiunti. 
Come dimostrano, per citare episodi noti, le nuove 
case dei Sangallo e del Perugino, alle quali farà se-
guito quella di Andrea del Sarto costruita poco di-
stante dal luogo previsto per il non realizzato 
palazzo mediceo di via Laura. 
La nuova Firenze rinascimentale, nella chiave pro-
spettata da Lorenzo de’ Medici, si andava così con-
figurando sulla traccia di due differenti, ma 
complementari, modi e tipi di intervento: nelle zone 
già edificate e più centrali mediante la ricostruzione 
e sostituzione di parti ed elementi del tessuto tra-
dizionale; nelle aree più esterne e scarsamente edi-
ficate, cioè quelle più prossime al circuito murario 
e fino ad allora caratterizzate prevalentemente da 
un uso ortivo od a giardino, con l’apertura di nuove 
strade e relative case ispirate a tipi edilizi altrettanto 
innovativi. Vi è da notare che l’urbanizzazione di tali 

Machiavelli, del Valori e di altri diaristi11. Tale pro-
gramma si collegava, ritengo, a due diverse e com-
plementari componenti. 
La prima, più evidente e scoperta, era costituita dal 
carattere stesso della politica culturale laurenziana: 
che vedeva nella nuova architettura (e dunque più 
in generale nell’intero tessuto della città inteso 
come sommatoria e come telaio di tale nuova ar-
chitettura) un sicuro elemento di prestigio per Fi-
renze e per la Casa Medici. La seconda, assai meno 
scoperta e quindi di problematico accertamento, era 
ad ogni modo direttamente e indirettamente colle-
gata alle scelte fondiarie del Magnifico: sia pregresse, 
sia attuali. La complementarità delle due compo-
nenti consiste nel fatto che la prima delle due indu-
ceva trasformazioni nelle parti tradizionalmente 
assestate della città; la seconda soprattutto nel set-
tore nord-orientale. Del quale un nuovo palazzo 
Mediceo (quello previsto e progettato dal Sangallo 
tra le attuali via Laura e via della Colonna) avrebbe 
costituito il fulcro e l’episodio centrale12. A tale pro-
posito suscita interessanti interrogativi il fatto che 
Lorenzo, pur acquistandoli, non pagò mai i terreni 
da edificare13. 
Le iniziative della quarta fase dell’edilizia fiorentina 
quattrocentesca riguardano quasi esclusivamente le 
residenze degli strati sociali alti o comunque agiati. 
Di coloro che erano in grado di meglio avvalersi dei 
privilegi concessi dal governo fiorentino in vista di 
un maggior “decoro” della città. Ma anche sotto 
questo aspetto si registrano novità significative. Agli 
strati medio-alti appartengono ora nuovi soggetti 
sociali: sia elementi di estrazione artigianale, sia ta-
luni dei principali operatori artistici, particolarmente 
pittori ed architetti. 
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aree, in genere fino allora possedute da enti od isti-
tuzioni religiose od ospedaliere, comportava anche 
notevoli problemi quanto alla legittimazione di atti 
che, appunto, avrebbero dovuto alienare il patrimo-
nio di enti religiosi. Ed era questa una realtà che con-
dizionava le scelte laurenziane e che spiega la 
pressante azione esercitata dal Magnifico per otte-
nere dal Papa, tramite il legato Lanfredini, il neces-
sario consenso15. 
Si realizzava così anche a Firenze una zona di espan-
sione, o meglio una “addizione,” interna (contempo-
ranea ad altre più famose “addizioni” di città italiane 
come, ad esempio, quelle di Ferrara e Urbino) do-
tata di caratteristiche assai diverse da quelle delle 
zone centrali. Nelle nuove zone, fino ad allora peri-
feriche, era infatti possibile edificare al margine delle 
nuove strade secondo uno schema che, apparente-
mente, utilizzava antiche tipologie insediative, e che, 
al contrario, proponeva tipi edilizi del tutto innova-
tivi; idonei cioè a corrispondere alle esigenze della 
nuova committenza ora apparsa alla ribalta dell’edi-
lizia fiorentina: sia operatori artistici, sia nuovi sog-
getti sociali, quali ad esempio quelli che andavano 
formando il clientelato funzionariale della cerchia 
medicea (cito, ad esempio, il già ricordato caso di 
Bartolomeo Scala). 
Prende così forma un tipo di organismo urbano che, 
proprio in base a tale contrapposizione tra “centro” 
e “periferia,” riuscirà a durare per alcuni secoli. 
Prima assorbendo gli impulsi e le esigenze della stra-
tificata e consolidata società cortigiano-nobiliare del 
Seicento e del Settecento, poi resistendo nel tempo 
fino ad essere recepita anche dalla borghesia otto-
centesca. È possibile capire quale aspetto potesse 
presentare la Firenze di questo momento conside-

rata sia nei suoi tipi edilizi, sia, con linguaggio attuale, 
negli aspetti del suo “arredo urbano.”. Ci illuminano, 
in ciò, sia numerosi documenti pittorici e quanto si 
coglie nelle descrizioni dell’epoca, ma anche, indiret-
tamente, le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle 
varie norme e regole che presiedevano all’attività 
edilizia cittadina. 
Alla compattezza delle torri superstiti, alla bicromia 
marmorea dei principali edifici romanici e gotici, alla 
ritmicità ed imponenza della facciata dei principali 
palazzi (realizzate, le facciate, sia in pietra forte – pa-
lazzi due-trecenteschi e quattrocenteschi – sia uti-
lizzando la bicromia delle parti ad intonaco e di 
quella in pietra serena – palazzi quattrocenteschi), 
faceva riscontro una quantità di elementi più minuti 
che complicavano e vivacizzavano la scena urbana. 
Tra i quali, in primo luogo, i balconi e gli sporti: gli 
uni e gli altri sorretti da puntoni lignei o da mensole 
in pietra. Malgrado i divieti e le limitazioni che ripe-
tutamente venivano rinnovati in materia, la Firenze 
quattrocentesca e proto-cinquecentesca continuava 
dunque, nell’insieme del suo tessuto, a fare ricorso 
a forme, tecniche, e materiali propri degli elementi 
edilizi della Firenze trecentesca. Le nuove presenze 
“rinascimentali” costituivano episodi ancora di ec-
cezione: quasi inavvertiti prototipi di una nuova città 
di cui però, soprattutto a Firenze, né si potevano an-
cora fornire i veri parametri, né si precisavano sco-
pertamente i presupposti politici e sociali. 
Sotto questo riguardo mi piace sottolineare, ad 
esempio, che il Filarete, malgrado l’evidente origine 
culturale toscana delle sue idee urbanistiche; mal-
grado anche brevi speranze riposte nella Firenze 
medicea, finirà poi per indirizzare il suo scritto allo 
Sforza. Evidentemente, agli occhi dell’Averlino, solo 
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economica e politica (proprietà fondiarie, molini o 
gualchiere, il mercato cittadino ecc.); o prescelgono 
localizzazioni che fanno riferimento al carattere 
extra cittadino di tali loro attività come, ad esempio, 
quelle legate agli scambi di un’economia (manifattu-
riera, bancaria, commerciale ecc.) a largo raggio. 
Gli insediamenti, nella fase iniziale, erano costituiti 
da unità edilizie vicine o contigue ma tipologica-
mente variabili: piccole o grandi case ad uno o più 
piani; talvolta elementi a torre (di quelle che un’or-
dinanza della metà del Duecento aveva ridotto al-
l’altezza di 50 braccia, cioè a poco meno di 30 
metri); talvolta edifici plurifunzionali comprendenti 
botteghe, taverne, locande. 
Ebbene, le localizzazioni iniziali risultano confermate 
nella maggior parte dei casi anche quando, nel corso 
del Quattrocento, la mutata temperie economica e 
politica fiorentina (ed italiana in generale) aveva pro-
fondamente modificato la matrice strutturale delle 
famiglie dirigenti. Ciò, naturalmente, riguarda quelle 
famiglie che, indipendentemente dalla loro declinata 
od accresciuta fortuna, avevano continuato a risie-
dere in Firenze. Per le altre che, come nel caso degli 
Strozzi, non avevano potuto conservare una loro si-
gnificativa e continuativa presenza cittadina, le scelte 
insediative quattrocentesche dipenderanno da con-
siderazioni e fattori particolari che indicherò più 
avanti. Vi sono comunque famiglie, come gli Antinori, 
che si comportano diversamente, e che perseguono 
una politica di acquisti in più parti della città. Ma 
un’analisi della struttura di tali famiglie nel Quattro-
cento potrebbe forse rivelare come le apparenti ec-
cezioni siano invece il coerente risultato di una 
concezione fondiario-patrimoniale già proiettata 
verso le nuove non brillanti realtà dell’economia fio-

un principe come lo Sforza poteva essere l’artefice 
di una città integralmente e radicalmente nuova. Di 
conseguenza, ed altrettanto evidentemente, il modo 
di essere e di funzionare di tale nuova città non po-
teva trovare nella Firenze tardoquattrocentesca, 
sempre secondo l’autore di “Sforzinda”, l’ambiente 
e le condizioni necessari al suo sorgere. 
 
3. Scelte insediative per le residenze dei 
ceti dominanti 
Un esempio particolarmente significativo della con-
tinuità urbanistica fiorentina tra fine Duecento e 
fine Quattrocento è offerto dalle residenze dei ceti 
dirigenti. Per evidenti ragioni di ordine cronologico-
insediativo le abitazioni delle principali famiglie della 
prima Età comunale (di origine nobiliare e no) erano 
tutte addensate all’interno del circuito della “cerchia 
antica”. All’interno della quale, come detto, funzio-
navano da poli aggreganti in un sistema ad equilibrio 
tensionale precario non diverso da quello contem-
poraneamente in atto in altre città italiane: Siena, 
Genova ecc. Ma il sopravanzarsi dei nuovi gruppi de-
stinati a dominare, dal Duecento fino all’Età medi-
ceo-laurenziana, la scena economica e politica 
fiorentina, cambia quell’equilibrio. 
La logica insediativa dei nuovi gruppi familiari appare 
infatti collegata alla qualificazione socioeconomica 
di ciascuno di essi. Attraverso una persistente poli-
tica di acquisti immobiliari essi fissano le loro resi-
denze attorno al circuito della penultima cerchia 
urbana, scegliendo una collocazione (mi si consenta 
l’ardita interpretazione) paragonabile ad una “testa 
di ponte” per la conquista della città. Si mantengono 
di preferenza in collegamento, o contiguità, con le 
località dalle quali traeva alimento la loro potenza 
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rentina e, forse, verso l’eventuale possibile profilarsi 
di nuovi regimi politici. 
Particolare attenzione merita, nella prima metà del 
Quattrocento, il caso della famiglia Medici. Malgrado 
le sue eccezionali caratteristiche si coglie nei suoi 
principali esponenti, in particolare in Cosimo il Vec-
chio, un atteggiamento di prudente aggancio alle 
tradizioni; sia pure, queste, opportunamente inter-
pretate alla luce delle nuove esigenze. Famiglia po-
polana, inizialmente legata alle classi ed agli interessi 
connessi con il mercato, ma presente anche con 
possedimenti agricoli nell’area del Mugello, i Medici 
risultano inizialmente insediati nei pressi del mer-
cato e lungo la via Larga16. Ma più tardi, dopo il suc-
cesso di Cosimo ed il prevalere della sua azione 
economico-politica a largo raggio, l’insediamento 
del mercato venne abbandonato e venne confer-
mato, invece, per la realizzazione del nuovo palazzo 
Medici, soltanto l’altro insediamento di via Larga (in 
un punto praticamente situato lungo il circuito della 
penultima cerchia). 
Dunque, anche Cosimo, o per calcolo o per conso-
nanza con le abitudini ed i principi delle altre prin-
cipali famiglie fiorentine cui voleva presentarsi quale 
«primus inter pares», ha in definitiva seguito la logica 
insediativa comune a tutto il suo ceto. E ciò mal-
grado che artisti della cerchia medicea, come per 
esempio l’illustratore del codice virgiliano, non esi-
tassero a rappresentare il palazzo (per la sua ecce-
zionalità nel contesto cittadino) come la reggia di 
Priamo corredata tra l’altro da figurazioni araldiche 
imperiali; o come, con altro esempio, il Gozzoli che 
raffigurò in veste reale i personaggi di casa Medici17. 
Quali le conseguenze della conferma di quelle scelte 
insediative nei confronti della tipologia dei palazzi? 

Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi al 
quadro generale: sul piano urbanistico non meno 
che su quello dei comportamenti e del costume. 
Per il primo aspetto, cioè per l’insieme del tessuto 
urbano, si deve notare che se, quanto alle grandi 
scelte, gli assetti che Firenze si era data nel corso 
del Trecento continuavano a restare validi anche nel 
corso del Quattrocento, era andata sensibilmente 
mutando, invece, la distribuzione e la diffusione della 
proprietà edilizio-fondiaria. E che ciò era avvenuto 
tanto por effetto della tendenza a concentrare le 
proprietà familiari attorno ad un determinato polo 
insediativo18, quanto per effetto della trasformazione 
nel carattere e nel tipo delle famiglie. 
Per ragioni di ordine culturale e di costume, forse 
anche legate all’adozione di modelli e di standard so-
ciali importati da altre aree (italiane e no) con le 
quali Firenze era in stretto rapporto di scambi, mu-
tarono infatti le esigenze e la struttura dei nuclei fa-
miliari (compreso il personale addetto) che 
soprattutto nel Quattrocento avanzato appaiono al-
quanto più complesse di prima19. 
Mutarono anche, di conseguenza, il modo ed il tipo 
dei consumi e degli investimenti. Ciò interessava il 
tema della casa sia in quanto immobile, sia anche in 
quanto luogo per il quale, considerato che vi si svol-
geva una vita a metà tra privata e pubblica, si richie-
devano ora nuovi tipi di arredi e nuova distribuzione 
degli ambienti, talvolta, anche in relazione a forme 
di collezionismo (libri, pitture, sculture, oreficeria, 
parati ecc.) che più o meno direttamente finivano 
per incidere nel tema della tipologia della residenza 
delle grandi famiglie cittadine. 
La consonanza (bisogna stabilire quanto casuale e 
quanto intrinsecamente organica al sistema) tra i 
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punto, continuità ed innovazione) fu l’uso dello stru-
mento prospettico interpretato secondo gli ele-
menti della concezione ottico percettiva delineata 
dall’Alberti24. Ciò risulta ampiamente dimostrato 
nella maggior parte dei casi: per esempio nei palazzi 
Boni (poi Antinori), Pazzi, Canigiani ecc., nei quali le 
numerose irregolarità planimetriche, dipendenti ap-
punto dalle preesistenze (mi riferisco sia alla forma 
dei lotti accorpati, sia a parte di strutture edilizie 
conservate ed inglobate), sono appena mascherate 
dall’uso degli ordini architettonici che, per la loro 
intrinseca natura (di essere cioè sistemi proporzio-
nali) alludono alla regolarità dello spazio. In questo 
quadro la “facciata” del palazzo veniva dunque ad es-
sere, ad un tempo, il limite dello spazio privato e la 
proiezione della sua immagine nello spazio pubblico: 
ma non certo la proiezione verso l’esterno di una 
inesistente organizzazione modulare dell’intero edi-
ficio e di ogni suo singolo elemento. La facciata di 
questi palazzi può essere quindi considerata alla 
stregua di una quinta scenica che separa e qualifica 
due momenti complementari della vita famigliare: 
quello privato e quello della presentazione in pub-
blico. Presupposto all’equilibrio fra tali due momenti 
era la convinzione che la città, così come accade per 
le rappresentazioni teatrali, fosse ancora un pro-
dotto di decisioni pluralistiche: naturalmente di tipo 
oligarchico. È dunque evidente come nel periodo 
compreso tra l’Età di Cosimo e l’Età laurenziana, do-
vesse mutare il modo d’uso della città e, simmetri-
camente e sintomaticamente, il modo e la forma 
degli insediamenti residenziali del patriziato. Perché 
da un lato, per l’affermarsi del regime personalistico 
e quasi principesco del Medici di turno, venne man 
mano scadendo la fiducia nella possibile partecipa-

modelli (poi definiti rinascimentali) proposti dagli 
ambienti culturali fiorentini20, con gli stili di vita delle 
nuove élites fiorentine del Quattrocento, ha giocato 
un ruolo determinante nella trasformazione delle 
residenze del patriziato fiorentino. E ciò anche se le 
più decise innovazioni hanno trovato limiti e condi-
zionamenti nelle preesistenze urbanistiche. 
Salvo situazioni particolari (come nel caso del pa-
lazzo commissionato da Luca Pitti al Brunelleschi e 
posto in un’area allora del tutto esterna alla città 
vissuta; o come nell’episodio della loggia Rucellai, 
anch’essa peraltro in area in parte periferica), fino 
agli anni Ottanta del XV secolo non si registrano si-
gnificative variazioni nell’insieme del tessuto citta-
dino per effetto di iniziative private. Il che significa 
che i nuovi palazzi, cioè le «famose muraglie» cui si 
riferisce il Dei21, per quanto estesi e più alti della 
maggior parte degli elementi del restante tessuto 
cittadino, vennero realizzati mediante operazioni di 
accorpamento edilizio: tanto di precedenti pro-
prietà della famiglia, quanto di altre acquistate per 
l’occasione22. Dunque, fino agli anni Ottanta del 
Quattrocento il palazzo “rinascimentale” fiorentino, 
pur rinnovato rispetto al modello delle residenze 
due-trecentesche, non è stato elemento di disgre-
gazione né della rete viaria né del sistema dei lotti 
fondiari preesistenti23. 
Ciò che variava rispetto a prima era invece il rap-
porto, dimensionale e di immagine, che veniva a sta-
bilirsi tra il nuovo palazzo e la città. Continuità ed 
innovazione hanno quindi giocato un ruolo reci-
proco nella caratterizzazione delle nuove residenze 
“rinascimentali” del patriziato fiorentino. Medium ed 
elemento catalizzante di tale scambio fra compor-
tamenti fondamentalmente antitetici (quali sono, ap-
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zione pluralistica al potere decisionale; e perché, 
d’altro lato e proprio a causa del carattere di tale 
regime, vennero mutati gli equilibri preesistenti in 
quanto i singoli esponenti del pluralismo oligarchico 
di un tempo risultarono progressivamente suddivisi 
in gruppi selezionati (mediante atti di assenso o me-
diante imposizioni più o meno palesi) dalle volontà, 
dalle scelte politico-culturali e perfino dalla disposi-
zione d’animo del quasi-principe. 
Gli esempi del palazzo Rucellai prima, di quello 
Strozzi e Gondi poi, sono, in tal senso, illuminanti. 
Il primo, quasi un’esemplificazione di quanto l’Alberti 
espone nel suo trattato a proposito di simili resi-
denze, è situato poco al di fuori del circuito delle 
penultime mura e lungo uno dei principali assi dei 
collegamenti viari a lungo raggio: sia con il settore 
occidentale del territorio fiorentino, sia con la via-
bilità terrestre e fluviale verso il mare e verso Ge-
nova. La localizzazione di palazzo Rucellai seguiva, in 
questo senso, la logica insediativa tradizionale. Ma le 
conseguenze potenzialmente innescate dal palazzo, 
e soprattutto dalla loggia, nei confronti del tessuto 
urbanistico in cui esso venne inserito, presentano 
già taluni fattori di rinnovamento che dipendono 
certo dal particolare rapporto dei Rucellai nei con-
fronti dei Medici. I legami matrimoniali da istituirsi 
tra membri delle due famiglie, legami cui appunto si 
riferisce la loggia, hanno infatti creato le condizioni 
per modificare direttamente parte del tessuto viario 
circostante. E si noti che queste condizioni non si 
erano invece verificate al momento della costru-
zione dello stesso palazzo Medici. Sappiamo infatti 
che la proposta che in tal senso, cioè nel senso di 
modificare il tessuto urbano circostante, era stata 
formulata dal Brunelleschi, venne decisamente re-

spinta da Cosimo. La creazione della grande loggia 
privata dei Rucellai (vi era forse echeggiata sottil-
mente la celebre loggia di piazza della Signoria?) ha 
creato di fronte al palazzo una piccola piazza trian-
golare (è ipotizzabile però che si pensasse ad un ul-
teriore allargamento per la formazione di una più 
larga piazza quadrangolare) sviluppata al di là del-
l’asse viario. In tal modo, di fatto, si privatizzava uno 
spazio pubblico. 
Ancora più clamoroso il caso di palazzo Strozzi, di 
cui, per capirne la portata innovativa, occorre for-
nire i dati del quadro di contorno. Una delibera del 
148925, concettualmente analoga ad altre quasi con-
temporaneamente emanate in alcune delle principali 
città italiane, favoriva quanti, costruendo la loro re-
sidenza, avessero voluto contribuire al nuovo “de-
coro” della città. 
È evidente che si pensava all’immagine della città 
quale risultante e sommatoria di un certo numero 
di “immagini” di singoli edifici o spazi; in ciò se-
guendo dunque quanto, fino a quel momento, si era 
potuto realizzare nel quadro della cultura urbana 
“rinascimentale”. Ma la delibera toccava anche altri 
aspetti. A Firenze, come in altre città dell’epoca, il 
valore della propria “casa” poteva venire sottratto 
al calcolo del quoziente impositivo del contribuente. 
A tale elemento si deve inoltre aggiungere che la de-
libera del 1489 consentiva (sempre nel quadro del 
“decoro urbano”) che venisse in certi casi concessa 
l’autorizzazione a modificare parti del tessuto citta-
dino circostante; e, ancora, che la predetta delibera 
assicurava esenzioni fiscali per dieci anni ed altri pri-
vilegi e prelazioni nei confronti delle vicine pro-
prietà. Si deve anche ricordare che gli Strozzi, esiliati 
da Firenze, poterono rientrarvi in virtù del clima di 
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lazzo risultano architettonicamente definite soltanto 
verso gli spazi principali: criteri di economia hanno 
evidentemente consigliato di non estendere l’impe-
gno economico-formale alle parti secondarie. Per 
non dilungarmi troppo mi limito ad osservare che 
molte delle considerazioni fatte per palazzo Strozzi 
sono riferibili anche al sangallesco palazzo Gondi. 
Si possono così trarre alcune conclusioni di ordine 
generale. L’analisi sin qui condotta dei palazzi più si-
gnificativi (Medici, Pitti, Rucellai, Strozzi, Gondi) che 
pure, dalla metà del Quattrocento sino alle soglie 
del Cinquecento, costituiscono episodi di spicco nel-
l’urbanistica fiorentina, non possono essere consi-
derati veri e propri prototipi di una “idea” di palazzo. 
Per lo meno non nell’accezione morfologico-tipo-
logica, di vaga impronta platonica, che certa critica 
rinascimentalistica ha creduto di accogliere. Fino alle 
soglie del Cinquecento l’idea di palazzo, negli esempi 
realizzati, non è andata a Firenze oltre l’enunciato 
ed il suggerimento. La realtà fattuale e considera-
zioni di ordine dinastico-patrimoniale hanno limitato 
la portata di eventuali enunciazioni e ricerche teo-
riche: un contatto con una realtà, carica di problemi 
di ordine economico, politico ed un costume, che, 
tutto sommato, restava ancora in gran parte con-
suetudinario e prudente. 
 
4. Insediamenti religiosi ed assistenziali e 
loro incidenza nel tessuto cittadino 
L’analisi della distribuzione delle proprietà religiose 
nella Firenze quattrocentesca fornisce un quadro in-
sediativo non definibile in modo semplice e lineare. 
Va infatti tenuto conto delle diverse modalità di for-
mazione di tali proprietà. In primo luogo, occorre 
distinguere il clero regolare da quello non regolare; 

vigilante tolleranza instaurato dal “Magnifico.” In tale 
cornice, urbanistica, fiscale, politica, palazzo Strozzi, 
sia per l’imponenza dell’impegno economico neces-
sario alla realizzazione, sia per l’impatto della sua ste-
reometria nel panorama cittadino, divenne evento di 
interesse generale: tanto da essere anche punteg-
giato dall’aneddotica sulla sotterranea schermaglia 
delle reticenze e compiacenze tra Strozzi e Medici. 
Come risulta da più elementi26, la localizzazione del 
palazzo di Filippo Strozzi confermava la consuetu-
dine di prescegliere luoghi dove esistevano già altre 
proprietà del clan famigliare (in questo caso mi rife-
risco soprattutto al palazzetto di Palla Strozzi e ad 
altre più modeste proprietà). Ma l’insieme delle ope-
razioni di ordine immobiliare e patrimoniale, così 
come quelle di ordine progettuale e successiva-
mente tecnico-esecutive, hanno assunto connotati 
di eccezione per la Firenze di fine Quattrocento. 
Sono portato pertanto a ritenere che, al di là della 
apparente adesione a criteri di continuità, la scelta 
insediativa di Filippo Strozzi era stata, al contrario, 
dettata dalla volontà di affermare il rinnovato pre-
stigio famigliare: vale a dire da intendimenti di rin-
novamento. Venne infatti prescelto un luogo che si 
proiettava verso la principale via commerciale e ban-
caria della città (attuale via Tornabuoni) e che, in ogni 
caso, era situato nel cuore stesso di ciò che, con ter-
mini attuali, potrebbe essere definito il “centro sto-
rico” della Firenze quattrocentesca. 
Del resto, considerate le caratteristiche (dimensio-
nali, planimetriche, strutturali) del tutto inusitate del 
palazzo, le preesistenze ambientali (in senso costrut-
tivo ed urbanistico), sempre ammesso che ne sia 
stato tenuto conto, non hanno avuto particolari con-
seguenze, se non per il fatto che le facciate del pa-
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in secondo luogo, bisogna tener in conto, per cia-
scuna di queste due diverse categorie, il ruolo svolto 
dai rispettivi esponenti e, non certo secondaria-
mente, l’epoca in cui si è avuto l’insediamento ori-
ginario. Ma vi è molto di più: perché a questa già 
complessa situazione deve poi essere aggiunto un 
elemento di ulteriore complessità. E cioè che alle 
scelte insediative effettuate, per così dire, in modo 
autoctono dai soggetti religiosi, si accompagnavano 
i numerosi e frequenti lasciti e donazioni da parte 
di privati; fonti assai rilevanti, queste, di accresci-
mento dell’insieme del patrimonio fondiario degli 
enti religiosi fiorentini. 
Pertanto, la distribuzione delle proprietà religiose va 
considerata come prodotto integrato di due diverse 
logiche: l’una strettamente connessa con il ruolo e 
le funzioni tipiche di ciascuno dei soggetti religiosi 
(regolari e no); l’altra legata ai criteri (per forza di 
cose molteplici ed in parte occasionali) con i quali 
gli esponenti della società laica erano entrati in rap-
porto con gli organismi della religiosità fiorentina. 
La distribuzione della proprietà religiosa appare 
quindi come un tessuto le cui maglie si intersecano 
continuamente con l’intero sistema, sociale econo-
mico, politico, della Firenze tardomedievale. 
Malgrado queste premesse si può tuttavia tentare 
qualche semplificazione. Nella Firenze del Quattro-
cento, per lo meno quanto agli effetti urbanistici, l’in-
tegrazione tra vita laica e vita religiosa appare infatti 
assai meno labile di quanto spesso è stato affermato. 
Qualunque ne fossero i moventi (religiosità, interessi 
economico-fiscali, prestigio di marca “seigneurial” o 
altro), si constata che una certa “territorialità” urbana 
legava il patriziato fiorentino, e le istituzioni di carat-
tere pubblico da esso controllate, alle maggiori isti-

tuzioni religiose. O sotto la forma di un patronato 
esercitato nei confronti delle sedi parrocchiali, o 
sotto forma di liberalità, i principali soggetti della vita 
laica fiorentina intervenivano infatti ad accrescere, ab-
bellire, arricchire, i luoghi della presenza religiosa. In 
questo senso, e trascurando i lasciti minori prove-
nienti da elementi di ceti cittadini meno importanti, 
l’accrescimento del patrimonio religioso può essere 
anche studiato come ulteriore parziale proiezione 
del patriziato nella città. Dunque, il numero e l’esten-
sione degli insediamenti del tardo Duecento (la cat-
tedrale, le chiese maggiori e, soprattutto, le presenze 
delle sedi conventuali degli Ordini religiosi principali) 
che si erano già sommati ed affiancati a quelli della 
precedente Età comunale, si accrescono ulterior-
mente, nel Quattrocento, in base a criteri sostanzial-
mente omologhi a quelli seguiti appunto dalle famiglie 
del patriziato. La dispersione delle proprietà, evidente 
conseguenza della pluralità dei lasciti e delle dona-
zioni, viene così via via corretta da operazioni, con-
dotte dai responsabili dell’economia e del patrimonio 
dell’ente, tendenti (almeno per quanto riguarda la 
città entro le mura) a concentrare tali proprietà in 
determinati settori che, in certa misura, risultano cor-
rispondenti a quelli già inizialmente prescelti dall’ente 
stesso. Si vedano, per esempio, i casi di Santa Maria 
Novella, di Santo Spirito, di Sant’Ambrogio27. Parlo di 
“tendenza”: il che, evidentemente, non significa che 
tutte le proprietà di un determinato ente od Ordine 
religioso risultassero sempre così concentrate. Anche 
perché, soprattutto nel caso dei conventi, le autorità 
religiose (Papa e Vescovo) disponevano talvolta lo 
spostamento di un Ordine da una ad altra sede, scon-
volgendo dunque, per tale ragione, la distribuzione 
insediativa esistente in quel momento. 
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verso l’area era situata, secondo la tradizione, lungo 
una delle direttrici viarie di collegamento tra città e 
contado; per altro verso (proprio per la vicinanza 
con l’insediamento religioso) fruiva del prestigio che 
le derivava dal carattere “fiorentino” del tutto pe-
culiare dell’Ordine dei Serviti. Cosicché anche l’aver 
commissionato l’opera a Brunelleschi, architetto di 
spicco della élite fiorentina dell’epoca, può essere in-
terpretata nello stesso senso. 
Analoghe le conclusioni che si possono trarre in re-
lazione all’episodio, altrettanto importante, della 
riorganizzazione laurenziana dell’Ospedale fuori 
porta San Gallo; iniziativa per la quale il Medici si av-
vale del suo architetto di fiducia (Giuliano Giamberti 
detto da Sangallo) simmetricamente a quanto, come 
detto, aveva a suo tempo fatto Rinaldo degli Albizzi. 
Se nelle scelte insediative degli enti religiosi ed assi-
stenziali si coglie (così come abbiamo visto per le re-
sidenze patrizie) la compresenza di elementi di 
tradizione e di rinnovamento, gli edifici religiosi quat-
trocenteschi, ed in particolare le chiese, presentano 
invece decise trasformazioni quanto all’organizza-
zione funzionale, al modello tipologico-formale ed al 
loro rapporto con il tessuto cittadino. Ciò, probabil-
mente, va posto in relazione con il fatto che l’edificio 
chiesastico, nella sua totalità e soprattutto nelle sue 
singole componenti funzionali (cappelle, sacrestie, 
facciate ecc.) apparteneva alla duplice sfera, laica e 
religiosa, dei comportamenti e dei modi di vita sia 
delle comunità religiose sia delle élite fiorentine28. 
Il parallelismo nel comportamento, rispettivamente, 
della sfera laica e di quella religiosa della società fio-
rentina si constata anche quanto agli effetti nella 
città. Nel caso degli edifici chiesastici si coglie infatti 
di solito la decisa differenza tra immagine e carat-

Vi è anche un’ulteriore chiave semplifìcativa per ca-
pire la logica della distribuzione delle proprietà re-
ligiose. Mi riferisco al fatto che taluni Ordini, in 
particolare i Francescani, i Carmelitani, i Camaldolesi 
ecc. svolgevano la loro missione religiosa ed assi-
stenziale anche nel quadro di particolari attività ar-
tigiane o manifatturiere. Il che, automaticamente, li 
spingeva a fissare le sedi in aree periferiche (si veda 
il complesso di Camaldoli e per altro verso l’area di 
Santa Croce). Da un lato, infatti, tali aree erano in 
contatto con le residenze delle classi subalterne 
entro e fuori le mura; d’altro lato, poi, le normative 
urbanistiche consentivano lo svolgimento di alcune 
di tali attività soltanto in aree periferiche. 
Così, anche per quanto concerne gli enti religiosi, i 
criteri insediativi tradizionali non vengono posti in 
discussione durante il Quattrocento; anche se alle 
motivazioni tradizionali se ne aggiungono talvolta 
altre connesse con il quadro politico ed economico 
del momento. L’episodio più clamoroso, la costru-
zione del nuovo ospedale degli Innocenti avviata nel 
secondo decennio del secolo per iniziativa di Ri-
naldo degli Albizzi e dell’Arte di Porta Rossa in una 
zona della città assai poco urbanizzata, è un esempio 
di tale complessa realtà. 
La creazione di un organismo destinato ad acco-
gliere trovatelli e giovani donne, ed a svolgere altre 
funzioni di assistenza, costituiva senza dubbio un 
atto che tendeva a rendere meno gravosi taluni pro-
blemi di ordine sociale della città. Ma proprio in que-
sto senso l’iniziativa contribuiva anche ad accrescere 
il prestigio di Rinaldo. La localizzazione prescelta, 
un’area prossima al convento ed alla chiesa dei Servi 
di Maria (SS. Annunziata), rispondeva al doppio or-
dine di requisiti ritenuti necessari. Perché per un 

240 



tere degli spazi interni (questi di solito fortemente 
improntati da elementi di rottura con la tradizione), 
ed immagine e carattere dell’esterno degli stessi edi-
fici che dovevano essere posti in problematico rap-
porto con le preesistenze urbane. 
A questa duplice realtà vanno riferite certamente le 
difficoltà e le polemiche sollevate fino a tutto il 
tardo Quattrocento (e nel caso di San Lorenzo ben 
oltre) per il completamento esterno delle chiese 
brunelleschiane (che avrebbero coerentemente ri-
chiesto una modifica dell’ambiente urbanistico cir-
costante); ed allo stesso duplice ordine di problemi 
si deve anche il nuovo quadro culturale della vicenda 
di Santa Maria Novella la cui facciata mi appare in-
fatti una emblematica applicazione del metodo e del 
pensiero albertiano ma anche una puntuale conse-
guenza delle particolarissime circostanze religiose, 
culturali, politiche del momento. 
A differenza dei palazzi, le chiese quattrocentesche 
fiorentine non offrono, se non eccezionalmente, una 
convincente soluzione al problema di mediare il loro 
impatto nel tessuto urbanistico profittando delle 
virtualità offerte dalla concezione prospettico-per-
cettiva dello spazio. Tale soluzione si avrà soltanto a 
partire dal Cinquecento; quando gli spazi significativi 
dell’intera città di Firenze subiranno un processo di 
teatralizzazione corrispondentemente all’affermarsi 
del nuovo ruolo di Firenze quale città-capitale dello 
stato territoriale unitario retto dal duca mediceo. 
 
5. Criteri ed organi di controllo dell’attività 
edilizia ed urbanistica 
L’analisi sin qui condotta delle trasformazioni urba-
nistiche di Firenze tra inizio e fine del XV secolo, 
mette in luce (quanto meno fino all’Età laurenziana) 

piuttosto l’evolversi di un processo di graduale me-
tamorfosi all’interno del tessuto cittadino, che feno-
meni improvvisi di rottura con la tradizione. Tale 
quadro risulta del resto, in gran parte, omologo a 
quello del mutare delle caratteristiche consuetudi-
narie delle classi dirigenti e, tutto sommato, omo-
logo anche alle modifiche registrabili nel sistema 
sociopolitico. Resta ora da stabilire se, in che misura, 
e in quali forme, tali omologhe realtà si siano riflesse 
negli strumenti e negli organi di controllo dell’atti-
vità edilizia urbanistica. 
Anche a Firenze, come nella maggior parte delle città 
italiane del tardo Medioevo, più organi, più strumenti 
decisionali, più uffici e modalità di controllo presiede-
vano all’attività ed alle delibere dei consigli del co-
mune che, volta a volta, introducevano nuovi criteri e 
dettavano nuove prassi urbanistiche. Una prima con-
clusione cui si perviene subito è che l’attività urbani-
stica era diretta emanazione del governo cittadino. 
Per Firenze si deve tener conto di tre principali stru-
menti: gli Statuti della Repubblica; le Deliberazioni degli 
Ufficiali di Torre; le Provvisioni. A fianco dei quali stru-
menti va poi aggiunto l’insieme dell’operato della 
magistratura dei Capitani di Parte Guelfa29. Se ai no-
stri occhi tale sistema può apparire eccessivamente 
frammentato, va tuttavia sottolineato che questo 
stato di cose costituiva già, in parte, il frutto di un 
processo di razionalizzazione e di semplificazione ri-
spetto al passato. Gli Statuti della Repubblica, a partire 
dalle stesure del 1410-15, unificavano e riorganizza-
vano i precedenti Statuti del Capitano del Popolo 
(1322-25) e del Podestà (1325). Gli Ufficiali di Torre, 
poi detti Ufficiali di Torre e delle Cinque Cose, riu-
nivano nelle loro funzioni la competenza di prece-
denti uffici: gli Officiali delle Vie, gli Officiali dei Ponti 
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offrivano di sé stessi veniva considerata proiezione 
o presentazione del rango politico ed economico 
delle città; vale a dire dei suoi gruppi dirigenti. Per-
tanto, l’instabile e pluralistico equilibrio che, almeno 
fino all’Età di Lorenzo, regolava la vita di Firenze, può 
spiegare la vasta gamma di provvedimenti necessari 
a regolare la dinamica delle attività urbanistico-edi-
lizie fiorentine. Spiega anche, di conseguenza, la nu-
merosità degli uffici preposti al controllo di tali 
attività e la corrispettiva complessità ed eventuale 
sovrapposizione delle loro competenze. Diretta 
conseguenza del rapporto organico esistente tra 
quadro generale ed organizzazione urbanistica è che, 
al variare di uno dei termini, tale rapporto dovesse 
necessariamente modificarsi. 
E sotto il Magnifico, analogamente a quanto rilevato 
per le iniziative edilizie, variano infatti anche i concetti 
cui si ispirano le normative. Fino ad allora i criteri di 
pianificazione programmata riguardavano essenzial-
mente le scelte di localizzazione dei principali poli 
funzionali cittadini. In altri termini, tale programma-
zione, flessibile ed in continuo divenire, era un pro-
dotto di un modo di pensare la città stessa quale 
proiezione del modo di organizzarsi dei suoi organi 
politici ed economici: ossia dei costumi, delle consue-
tudini, della cultura (in altre parole della “mentalità”) 
dei suoi ceti dominanti. Non era invece proiezione 
di un “modello” urbanistico con parti morfologica-
mente definite. Nelle città medievali italiane, salvo ec-
cezioni (per la verità ne conosco pochissime: in 
Toscana citerei i casi di Arezzo e forse di San Gimi-
gnano), “modelli urbanistici” dotati di precisa defini-
zione morfologica quanto alla predisposizione ed alla 
tipologia dei lotti edificatori, venivano adottati sol-
tanto nel caso della creazione di poli insediativi isti-

e Mura, gli Officiali delle Moline e accorpavano pro-
babilmente anche l’organo tecnico dei Misuratori 
del Comune costituito da membri appartenenti al-
l’Arte dei Maestri di Pietra e Legname. La presenza 
di quest’ultimo corpo tecnico fra gli organi del con-
trollo pubblico va considerato un dato costante 
nell’organizzazione edilizio-urbanistica europea me-
dievale: esisteva nelle maggiori città italiane e (sia 
pure in altre forme) a Parigi, nelle Fiandre ecc. 
I Capitani di Parte, un organo «extra comunale»30, 
istituito dal 1267 per amministrare i beni confiscati 
ai ghibellini e per occuparsi della difesa del regime 
guelfo, svolgeva dal 1367, oltre ad altri compiti di ca-
rattere fiscale, funzioni già svolte dagli Ufficiali delle 
Vie, Ponti e Mura. 
Come si vede, esistevano aree di sovrapposizione tra 
le funzioni svolte dagli Ufficiali di Torre e delle Cinque 
Cose e quelle svolte dai Capitani di Parte. Sovrap-
posizione e scambio che sembra addirittura sancito 
nella prassi, per lo meno quanto alle funzioni svolte 
dall’Ufficio dei Beni dei Ribelli che, volta a volta, era 
amministrato dall’uno e dall’altro dei due organi e 
che ridiveniva autonomo in tempi di lotte politiche. 
Se nel Trecento la città è compiutamente definita 
quale organismo unitario, e tale organismo dura per 
buona parte del Quattrocento, non altrettanto uni-
tario, dunque, anche se meno frammentato di prima, 
è il corpo delle norme che ne regolava la crescita. 
Questa realtà mi sembra però del tutto organica alle 
caratteristiche della dirigenza fiorentina dell’epoca. 
Ho sostenuto altrove31 che nelle principali città eu-
ropee del Medioevo, la normativa edilizia, e ciò che 
possiamo definire come programmazione urbani-
stica dell’epoca, erano parte essenziale di un quadro 
politico: l’immagine che gli edifici e gli spazi cittadini 
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tuzionalmente subalterni al centro dominante32. 
Nelle città territorialmente egemoni ciò che si vo-
leva regolare, almeno fino alla metà del Quattro-
cento, erano piuttosto i comportamenti dei singoli 
(individui, enti, associazioni, compagnie ecc.) nella 
città e verso la città. Si controllava infatti l’aderenza 
dello sviluppo della città a ciò che mi piace definire 
come il suo codice di sviluppo genetico intrinseco: 
vale a dire l’aderenza al sistema territoriale (ad un 
tempo di piccola e grande scala) in cui la città stessa 
era inserita. Si trattava, per certi aspetti, di una pro-
iezione della mentalità della dirigenza fiorentina, 
come è stato anche sottolineato dal Racamier nel 
quadro di ricerche di psicanalisi; e come, del resto, 
appare chiaramente nella storiografìa fiorentina tre-
quattrocentesca dal Villani, al Bruni, al Dei. 
In sostanza, mentre si operava pragmaticamente ri-
spondendo di volta in volta ai singoli problemi via 
via insorgenti, le singole decisioni erano però sem-
pre proiettate su di un orizzonte ideologico e poli-
tico, di carattere generale, ben definito ed 
individuato. È dunque su tale orizzonte che deve es-
sere analizzato il carattere articolato delle norma-
tive edilizio-urbanistiche fiorentine; le quali possono 
essere riassunte nel modo che segue. 
I libri III e IV degli Statuti della Repubblica (nella ste-
sura del 1415) contengono rubriche che, tra l’altro, 
fissano le altezze massime delle torri; sanciscono 
l’obbligo di non costruire in prossimità delle porte 
cittadine; vietano di modificare parti edilizie pree-
sistenti senza il parere dei vicini interessati e dei tec-
nici (mensuratores) del Comune; inoltre proibiscono, 
ordinandone la demolizione, che balconi o sporti o 
cavalcavia ingombrino gli spazi pubblici. Particolare 
e puntigliosa attenzione è poi dedicata alle opere 

per nuove costruzioni o ricostruzioni (sia integrali 
che parziali) di edifici, in vista della difesa degli inte-
ressi dei vicini e dei conseguenti eventuali indennizzi. 
Gli Ufficiali di Torre, le cui deliberazioni sono raccolte 
nel Libro della Luna, svolgevano una funzione di con-
trollo e di gestione urbanistica più continuativa e ca-
pillare, che riguardava essenzialmente il demanio 
comunale (le piazze, le vie, le fabbriche pubbliche, le 
strade, i ponti ecc.). Era dunque soprattutto questa 
magistratura ad affiancare, dirigere e controllare il di-
venire quotidiano dell’attività urbanistica fiorentina. 
La città, così come un organismo umano (di cui del 
resto è proiezione in quanto espressione della so-
cialità umana), muta in continuazione le sue cellule 
elementari. Al punto che, a distanza di anni, le singole 
parti del suo tessuto, pure se concettualmente im-
mutate, risultano costituite da cellule del tutto rin-
novate. Ma tale trasformazione, salvo turbative 
esterne, avviene appunto secondo un preciso ed in-
dividuale codice di sviluppo genetico. Le Deliberazioni 
degli Ufficiali di Torre (che si occupavano di racconcia-
mento di mura, di strade, di case e botteghe pubbli-
che e così via) possono essere paragonate al 
meccanismo che presiede al mantenimento del co-
dice genetico della Firenze tre-quattrocentesca. Le 
Provvisioni, invece, in quanto emanazioni di organi so-
stanzialmente politici, pur se apparentemente ema-
nate su materie non dissimili da quelle sopra indicate, 
producevano effetti la cui incisività toccava problemi 
di ordine più generale. Così, come per esempio nel 
caso della già ricordata Provvisione del 27 maggio 
1489, da divenire fattori di effettiva trasformazione 
del codice genetico urbano preesistente. 
Ciò premesso appare evidente che per capire quale 
rapporto esistesse, nella Firenze quattrocentesca, tra 
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larete, dopo vari tentennamenti e speranze, dedi-
cherà allo Sforza, e non alla dirigenza fiorentina, il suo 
trattato sulla nuova città. D’altra parte, la trattatistica 
quattrocentesca aveva anche posto sul tappeto il pro-
blema del rapporto da stabilirsi tra nuove tipologie 
edilizie e realtà urbana in cui inserirle. Così a Firenze, 
fino dalla metà del secolo, ne vennero proposte so-
luzioni di compromesso. All’interpretazione di uno 
spazio prospettico inteso quale telaio di effettiva co-
struzione dello spazio architettonico (tesi brunelle-
schiana), venne pertanto preferibilmente sostituita 
l’interpretazione che ne faceva telaio di proiezione vi-
siva od allusiva (tesi albertiana poi effettivamente 
adottata dagli architetti fiorentini). 
Con il passare del tempo, e con il consolidarsi della 
cultura umanistico-rinascimentale, tali soluzioni non 
potevano però più risolvere soddisfacentemente il 
problema dell’organizzazione dell’intera città in rap-
porto ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nella 
sua compagine sociale e politica. Occorreva quindi 
mutare il codice di sviluppo genetico: che non venne 
più pensato come legge che programmava le varia-
zioni organiche, ma, al contrario, come legge di cre-
scita che definisse il punto di non variabilità del 
contesto e dell’immagine. 
La Provvisione del 1489, pur nel clima di formale plu-
ralismo istituzionale dell’Età laurenziana, ed in ri-
tardo quindi di un trentennio rispetto alle prime 
elaborazioni teoriche, costituisce il primo stru-
mento urbanistico nella direzione del rinnovamento. 
Se prima i criteri di ordine e regolarità urbanistica 
venivano adottati per disciplinare i comportamenti 
dei cittadini e l’uso degli spazi nella città, ora appariva 
necessario che tali criteri disciplinassero di tali spazi 
anche la forma, l’intesa questa, ora, anche quale or-

normativa edilizio-urbanistica e classi dirigenti (guar-
date queste tanto sotto l’aspetto socioeconomico e 
politico, quanto sotto quello culturale e del costume) 
occorre indagare anche sul rapporto che, sempre nel 
corso del XV secolo, si era andato creando tra i due 
principali strumenti del controllo urbanistico: le De-
liberazioni degli Ufficiali di Torre e le Provvisioni. 
Credo di poter sostenere che la cultura urbana 
espressa dalle norme contenute negli Statuti della 
Repubblica, così come quella che emerge dall’insieme 
delle delibere adottate, nel tempo, dagli Ufficiali di 
Torre, sono un organico riflesso delle già ricordate 
fasi di trasformazione del tessuto cittadino, almeno 
fin oltre la metà del XV secolo. 
Ciò ha consentito che, salvo interventi di eccezione 
e di pubblico interesse quali quelli affidati al Brunel-
leschi, al Ghiberti ecc., la Firenze proto-quattrocen-
tesca funzionasse ancora secondo il modello 
urbanistico definito alla fine del Trecento. Le modi-
fiche più vistose hanno riguardato invece le scelte 
di linguaggio architettonico e l’adozione di nuove 
forme e di nuove tipologie conseguenti alle nuove 
elaborazioni teoriche: sia per quanto concerne le 
abitazioni dei ceti dirigenti, sia per quanto si riferisce 
al mutare di regole degli Ordini religiosi cittadini, sia 
per quanto aveva a che fare con nuove tecniche e 
forme di organizzazione del lavoro manifatturiero. 
Ma a parte tale aspetto linguistico-figurativo, per 
quanto concerne l’insieme del tessuto cittadino, cioè 
quello riferibile alla vita e al lavoro delle classi medio-
basse e basse, la Firenze del primo Quattrocento non 
è città sostanzialmente diversa da prima. E sulla diffi-
coltà di trasformarne effettivamente il modello di 
funzionamento, ancora negli ultimi decenni del secolo, 
può considerarsi illuminante la circostanza che il Fi-
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dine simmetrico in rapporto, se possibile, ad una ve-
duta assiale preferenziale. 
Il mercato edilizio (nelle parti già costruite come in 
quelle inedificate) subisce così a Firenze una pro-
fonda trasformazione; cui contribuisce anche l’ema-
nazione della già ricordata Bolla papale del 1489. 
Questa, infatti, consentiva l’alienazione di beni ec-
clesiastici entro le mura cittadine per la costruzione 
di case che potessero contribuire «[...] ad decus et 
ornamentum dicte Civitatis [...]». Le parole del ponte-
fice echeggiano evidentemente quelle della Provvi-
sione del 148933 certamente ispirate da Lorenzo il 
Magnifico: «Considerando i magnifici [...] quanta sia 
la carestia delle case nella città, et quanto sia el 
vacuo, dove comodamente aedifìcare se ne po-
trebbe [...]. Et sicondo il consiglio di tali cittadini vo-
lendo procedere in questo caso molto onorevole 
alla città, facendola più bella con nuovi aedifìtij stie-
mando tanto vacuo quanto vie [...]». 
Nella Bolla papale come nella Provvisione è chiara-
mente espresso il concetto che gli edifici per le re-
sidenze venivano considerati importanti elementi 
nel programma di abbellimento della città. Ed è que-
sto un concetto che riflette le mutate consuetudini 
di vita degli strati del patriziato ed in certa misura; 
anche dei ceti intermedi. Un concetto che mette 
anche in evidenza come le nuove tipologie ed il 
nuovo linguaggio architettonico rinascimentale fos-
sero allora percepiti in quella chiave di “artisticità” 
che è un tipico prodotto della consonanza tra la cul-
tura degli architetti e quella dei «marchands écri-
vains»34 loro committenti. 
Appare dunque evidente come il cambiamento di 
modello ideologico e funzionale della città promosso 
sotto la spinta di Lorenzo il Magnifico si rifletta per-

fettamente nelle norme urbanistiche allora emanate. 
Sotto la guida laurenziana il sistema politico fioren-
tino, che dal primo Trecento era caratterizzato da 
un governo pluralisticamente oligarchico, si stava de-
cisamente trasformando in altro sistema che riflet-
teva scelte di vertice. Parallelamente, nell’urbanistica 
fiorentina del tardo Quattrocento, muta il codice di 
sviluppo genetico della città: fino a quel momento 
caratterizzato primariamente da scelte funzionali, e 
solo in parte (nei punti e luoghi ritenuti significativi 
della città) da considerazioni di ordine estetico-qua-
litativo. Invece, dall’Età di Lorenzo in poi (salvo brevi 
interruzioni), la città va organizzandosi in base ad un 
modello che, nel porre sullo stesso piano istanze 
funzionali ed esigenze od aspirazioni morfologico-
artistiche, tende a proporsi come esperienza globale. 
È maturo il passaggio verso un ribaltamento dei ter-
mini: di lì a pochi decenni le componenti formali pre-
varranno su quelle funzionali. 

Note 

1  Pubblicato in Florence and Milan: comparisons and relations, Atti 
delle Conferenze tenute a Villa I Tatti nel 1982 e 1984, Firenze 
1989, pp. 137-161. 
2  In relazione all’arco cronologico implicito nel concetto di “lon-
gue durée” espresso dal Braudel e divenuto peculiare di tutto il 
gruppo delle “Annales”, qui si fa riferimento ad una durata di 
minor estensione: valutabile cioè sul metto di “trends” storici 
connessi piuttosto con le realtà del divenire politico di singole 
società, storicamente definite, che con fattori di ordine geosto-
rico di larga scala. È evidente che lo studio delle trasformazioni 
di un tessuto cittadino può essere anche condotto sui ritmi di 
“breve periodo,” la cui durata è misurabile nell’ordine di pochi 
decenni. Ma in tal caso (con l’eccezione di eventi speciali, quali 
fenomeni di distruzioni violente o altro) si rischia di perdere il 
significato più profondo di modificazioni che, anziché riguardare 
elementi di dettaglio, toccano invece il funzionamento della città 
o nel suo insieme o nelle sue parti più significative.
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stica. Dal Trecento al Quattrocento, Roma-Bari 1982, pp. 25-41. 
Sulla situazione urbanistica di Firenze tra Duecento e Trecento 
si veda U. PROCACCI, L’aspetto urbano di Firenze dai tempi di Cac-
ciaguida a quelli di Dante, in Enciclopedia Dantesca, Roma 1970, 
ad vocem Firenze e G. PAMPAIONI, Firenze al tempo di Dante. Do-
cumenti sull’urbanistica fiorentina, Roma 1973.
7  Cfr. L. BRUNI, Panegirico della città di Firenze (Oratio de Laudibus 
Fiorentine Urbis), Firenze 1974, p. 23; G. DATI, Istoria di Firenze 
1380-1406, a cura di L. PRATESI, Norcia 1904. Inoltre si veda di 
F. KLEIN, Considerazioni sull’ideologia della città di Firenze tra Tre-
cento e Quattrocento (Giovanni Villani e Leonardo Bruni), “Ricerche 
Storiche”, X, 1980, pp. 311-336. Per un confronto tra ideologia 
urbana e rappresentazioni grafiche della città di Firenze si veda 
inoltre L. D. ETTLINGER, A Fifteenth view of Florence, in “Burlington 
Magazine”, 94, 1952, pp. 160-167; G. C. ROMBY, Descrizioni e rap-
presentazioni della città di Firenze nel XV secolo, Firenze 1976; P. 
RUSCHI, L’immagine di Firenze nell’iconografia del Quattrocento, in 
La città del Brunelleschi, Firenze 1980, pp. 33-36 e successive 
schede nn. 14-15.
8  B. VARCHI, Storia Fiorentina, Colonia 1721, 1. IX.
9  Sull’importanza ed il peso dell’opera di L. B. Alberti nella dif-
fusione delle tematiche rinascimentali nell’architettura fioren-
tina del Quattrocento la storiografia critica è ormai da tempo 
d’accordo. Recentemente è stata anche modificata la tradizio-
nale distinzione in “brunelleschiani” ed “albertiani” riferita agli 
architetti fiorentini dell’ultimo quarto del secolo: perché si 
considera che, a parte la specifica e differenziata opzione lin-
guistica, è sempre avvertibile in ciascuno dei due gruppi l’in-
flusso dell’opera teorica e pratica dell’Alberti. Sul tema si veda, 
tra gli altri, P. FRANCASTEL, Imagination et réalité dans l’architecture 
civile du Quattrocento, in Hommage à Lucien Febvre, Paris 1954, 
pp. 195-206; V. FRANCHETTI PARDO, Cultura brunelleschiana e tra-
sformazioni urbanistiche nella Firenze del Quattrocento, in La città 
del Brunelleschi...cit., p. 86; F. BORRI ET AL., I brunelleschiani, Roma 
1979. Per il quadro generale della cultura fiorentina, anche in 
rapporto all’opera dell’Alberti, si rinvia inoltre a A. CHASTEL, 
Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, 
Paris 1961, e anche C. BEC, Cultura e società a Firenze nell’Età 
della Rinascenza, Roma 1981, che riassume precedenti contri-
buti dell’autore e che tiene conto del dibattito intemazionale 
sull’argomento.

3  Cronica di G. Villani a miglior lezione ridotta, Firenze 1844, VIII, 
31: «Si cominciarono a fondare le nuove e terze mura della 
città di Firenze nel prato di Ognissanti; e furono a benedire e 
fondare la prima pietra il vescovo di Firenze e quello di Fiesole, 
e quello di Pistoia, e tutti i prelati e religiosi, e tutte le signorie 
e Ordini di Firenze con innumerabile popolo». Sul valore ideo-
logico che i fiorentini attribuivano alle mura ancora nel XV se-
colo si veda anche il codice Rustichi (Dimostrazione dell’andata 
o viaggio al S. Sepolcro e al monte Sion di Marco di Bartolomeo 
Rustichi) che a carta 6v riporta: «Sempre dicevano gli antichi 
fiorentini che il detto piano era la ciptà elle montagne e i poggi 
erano le mura. E che Firenze era la cittadella e il chastello di 
Prato era la chamera e la ciptà di Prato era la chamera e la 
ciptà di Pistoia era la rocca elle montagne di Pistoia e di Mo-
dana erano il fosso...».
4  DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, III, XV.
5  Sulla situazione di Firenze negli ultimi decenni del Duecento 
si vedano, tra gli studi più recenti, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PA-
RENTI, Ghibellini, Guelfi e Popolo Grasso. I detentori del potere poli-
tico a Firenze nella seconda metà del Duecento, Firenze 1978; e 
M. SANFILIPPO, Guelfi e Ghibellini a Firenze: la ‘pace’ del Cardinale 
Latino (1280), in “Nuova Rivista Storica”, LXTV, 1980.
6  Conosciamo la stesura completa delle norme edilizie ed ur-
banistiche fiorentine soltanto a partire dagli statuti del 1415 
che riproducono, unificandoli, gli Statuti del Capitano del Popolo 
(1322-25) e del Potestà (1325) (vedi Statuta Populi et Communis 
Florentiae, anno saluti; M.CCCCXV, Friburgo 1778, e R. CAGGESE, 
Statuti della Repubblica Fiorentina, Firenze 1921). Norme e con-
suetudini, ivi contenute, risalgono però, quasi certamente ed 
almeno in parte, ad epoche precedenti. Oltre agli Statuti vige-
vano a Firenze altre forme di codificazione del controllo ur-
banistico edilizio quali le Provvisioni e le Deliberazioni degli 
Ufficiali della Torre, dei Beni dei Ribelli (in seguito anche) e delle 
Cinque Cose ecc., che a loro volta ci appaiono tramandare si-
tuazioni pregresse. Su questo argomento si veda in particolare 
N. OTTOKAR, Criteri di ordine, di regolarità fiorentina dei secoli XIII-
XIV, in Studi Comunali e Fiorentini, Firenze 1948; e W. BRAUNFELS, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 1953. Per una 
utile sintesi relativa a Firenze si veda anche G. C. ROMBY, Per 
costruire ai tempi di Brunelleschi, Firenze 1979. Per i riferimenti 
al quadro generale cfr. V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urbani-
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10  C. ELAM, Lorenzo de’ Medici and the urban development of Re-
naissance Florence, in “Art History”, I, 1978.
11  G. CAMBI, Istoria, in “Delizie degli Eruditi Toscani”, XXI, p. 61; 
N. MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, VIII, XXXVI; N. VALORI, Laurentii 
Medicei vita, Firenze 1749 (tutti citati in C. Elam, op. cit.).
12  In merito alla ipotizzata costruzione del complesso di via 
Laura si veda G. MIARELLI MARIANI, Il disegno per il complesso me-
diceo di via Laura a Firenze, in “Palladio”, 1972, pp. 127-162 e le 
ulteriori precisazioni di G. MARCHINI, in “Antichità Viva”, XII, 
1973, pp. 66-68.
13  La data della morte del Magnifico a breve tempo di distanza 
da queste operazioni potrebbe spiegare questa circostanza. 
Tuttavia, il tono delle cronache e l’entità e la natura delle re-
lazioni economico-commerciali stabilite da Lorenzo de’ Medici 
con l’Arte del Cambio a proposito dei terreni da urbanizzare 
nell’area ad Est di piazza SS. Annunziata (vedi C. ELAM, op. cit.) 
mi fanno propendere per l’ipotesi di un diretto e personale 
interesse laurenziano nell’operazione.
14  G. O. CORAZZINI, Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio fio-
rentino dal 1478 al 1326, Firenze 1906, pp. 30-31.
15  G. C. ROMBY, Per costruire..., cit., pp. 46-47.
16  La via Larga, aperta nel Duecento e costeggiante il com-
plesso basilicale di San Lorenzo, duplicava la viabilità pree-
sistente (attuale via Ginori-via San Gallo) lungo la direttrice 
nord che, tra l’altro, immetteva nel Mugello.
17  Mi riferisco, per il primo esempio, al codice Virgilio-Riccar-
diano della Biblioteca Riccardiana di Firenze che contiene nu-
merose miniature aventi per soggetto il palazzo mediceo di 
via Larga. Per il secondo esempio faccio riferimento ai notis-
simi affreschi del Gozzoli ed in particolare al celebre corteo 
equestre.
18  Su questo punto si veda di F. W. KENT, Household and lineage 
in Renaissance Florence, Princeton 1977, che, nella prefazione, 
fornisce anche il quadro delle diverse opinioni sull’intera que-
stione.
19  La complessità dei temi qui toccati costringerebbe a riferi-
menti bibliografici altrettanto complessi ed estesi. Per un 
orientamento sui problemi che ritengo più pertinenti a questo 
mio tema, si vedano, tra gli altri, R. LOPEZ, Hard times inve-
stments in culture, in The Renaissance, New York 1953; A. CHA-
STEL, op. cit.; L. MARTINES, The social world of the Florentine 

Humanists, Princeton 1963; R. A. GOLDTHWAITE, The Florentine 
Palace as domestic architecture, in “The American Historical Re-
view”, 77, 1972 (poi ripreso nel suo più recente La costruzione 
della Firenze rinascimentale, Bologna 1984, pp. 149-163 e 558-
590). È inoltre essenziale l’esame della trattatistica quattro-cin-
quecentesca dall’Alberti (in particolare i tre Libri della famiglia 
e il De re aedificatoria) fino al Serlio; nonché la descrizione di 
Firenze nella già citata Laudatio del Bruni; la Cronica di B. Dei, 
ora integralmente pubblicata a cura di R. Barducci e con pre-
fazione di A. Molho (vedi successiva n. 20), ed infine la Descri-
zione di Firenze del Varchi, op. cit., 1. IX, con le critiche da lui 
rivolte al Dei.
20  Mi riferisco sia alle componenti più innovative (dal Brunel-
leschi, all’Alberti fino ai da Maiano e Giuliano da Sangallo) 
quanto a quelle più meditate (da Michelozzo al Cronaca ecc.).
21  L’elenco delle “muraglie,” cioè dei principali edifici costruiti 
in Firenze nel corso del Quattrocento, è fornito da B. DEI, La 
Cronica dall’anno 1400 all’anno 1500, a cura di R. BARDUCCI, Fi-
renze 1984, p. 86, già in precedenza parzialmente pubblicata da 
M. PISANI, Un avventuriero del Quattrocento: la vita e le opere di B. 
Dei, Genova 1923, e da G. C. ROMBY, Descrizioni..., cit.
22  II fenomeno è chiaramente constatabile analizzando le strut-
ture murarie di numerosi palazzi fiorentini. Per taluni dei quali 
vi sono inoltre precise documentazioni di ordine fiscale-cata-
stale e notarile. Si veda, in particolare, B. PREYER, The Rucellai 
Palace, in Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone, London 1981, II, 
pp. 155-222; P. SANPAOLESI, L’architettura di palazzo Rucellai, in ibi-
dem, pp. 229-237 ed illustrazioni conseguenti; R. A. GOL-
DTHWAITE, W. R. REARICK, The Building of the Strozzi Palace: The 
Construction Industry in Renaissance Florence, in “Studies in Me-
dieval and Renaissance History”, 1973; G. PAMPAIONI, Palazzo 
Strozzi, Roma 1974 (I ed. 1963); C. CONTI, Il palazzo Pitti, la sua 
primitiva costruzione e successivi ingrandimenti, Firenze 1887; F. 
MORANDINI, Palazzo Pitti, la sua costruzione e i successivi ingrandi-
menti, in “Commentari”, XVI, 1965; A. MOSCATO, Il palazzo Pitti 
a Firenze, Roma 1963; H. SAALMANN, The authorship of the Pazzi 
Palace, “Art Bulletin”, XLVI, 1964; N. TARCHIANI, Il palazzo Medici 
Riccardi, Firenze 1930, e Il palazzo Mediceo, in “Emporium”, 
1939; I. HYMAN, Fifteenth Century Florentine Studies. The palazzo 
Medici and a Ledger for the Church of San Lorenzo, New York 
1968; W. A. VON BULST, Die ursprüngliche innere Aufteilung des pa-
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modificazioni interne che spinsero le comunità religiose ad 
intraprendere programmi edilizi così ambiziosi; di fatto ben 
poco sarebbe stato realizzato se non ci fosse stato un consi-
derevole sforzo finanziario finalizzato a questo scopo. In ul-
tima analisi, cioè, anche questo fenomeno risulta essere un 
altro aspetto della beneficenza privata [...]. Ma se l’edilizia ci-
vile fu una manifestazione della coscienza collettiva l’architet-
tura religiosa fiorì perché rappresentò una felice convergenza 
di un tipo diverso di pubblica utilità e di interessi perfetta-
mente privati». Del resto già Bruni, op. cit., p. 21, scriveva «Ma 
tra gli altri edifìci della città di molto maggiore ampiezza et di 
una principale magnificencia sono i sacri templi et le chiese le 
quali spessissime per la città ordinate et distribuite, come a 
Santi luoghi s’apartiene, con grandissima divocione dalle loro 
parrocchie sono onorate [...]. Imperò che non solamente è 
stata diligencia adomare i luoghi non sacri, ma anche li Sacri; 
non solamente le abitacioni dei viventi, ma anche le sepolture 
de’ morti».
29  Cfr. G. C. ROMBY, Per costruire..., cit.
30  Cfr. G. PRUNAI (a cura di), Firenze sec. XII-1808, “Acta italica”, 
6, 1967.
31  V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urbanistica..., cit., I, II.
32  Ad Arezzo, come a San Gimignano, vi erano norme che fissa-
vano le caratteristiche e la localizzazione dei lotti edificatori nelle 
aree di espansione della città all’epoca della costruzione della 
nuova cerchia muraria (rispettivamente: quella tarlatesca per 
Arezzo, l’ultima cerchia per San Gimignano). Tali norme espri-
mevano il criterio che le nuove costruzioni potessero sorgere 
soltanto nelle aree appositamente predisposte dal Comune.
33  Archivio di Stato di Firenze, Provvigioni, Registri, 180.
34  Cfr. C. BEE, Les marchands écrivains à Florence, Paris 1967. Si 
veda anche, sul rapporto tra committenti ed artisti, A. D. FRASER 
JENKINS, Cosimo de’ Medici’s Patronage of Architecture and the 
theory of Magnificence, “Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes”, XXXIII, 1970; F. W. KENT, The Making of a Renaissance 
Patron of the Arts, in Giovanni Rucellai..., cit. Per un quadro più ge-
nerale cfr. E. GARIN, La cultura del Rinascimento, Bari 1971, e 
Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Bari 1972.

lazzo Medici in Florenz, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz”, IV, 1970; F. VON BÜTTNER, Der Umbau des 
palazzo Medici Riccardi zum Florenz, ibidem. Inoltre si vedano le 
ricostruzioni relative ai palazzi Medici, Rucellai, Pazzi, Pitti in G. 
C. ROMBY, Descrizioni..., cit., pp. 27-33.
23  Su questo argomento vedi anche V. FRANCHETTI PARDO, Cul-
tura brunelleschiana..., cit., pp. 19-92 e successive schede n. 11-
12-13.
24  Si veda quanto emerge, a tale proposito, dalle planimetrie 
dei cortili della maggior parte dei palazzi quattrocenteschi fio-
rentini (vedi nota precedente, scheda 13). Salvo (e anche qui 
con riserva) l’eccezione di palazzo Medici, manca un effettivo 
interesse alla ricerca di un’aderenza rigorosa, sul piano me-
trico-modulare e su quello del coordinamento simmetrico 
delle parti, al modello stereometrico cui tuttavia si allude. In 
termini attuali si dovrebbe piuttosto parlare di semplice “cita-
zione” di un modello teorico. Non riesco pertanto a condivi-
dete le tesi di G. L. HERSEY, Pythagorean Palaces, Cornell 
University Press 1976, che interpreta i singoli palazzi come il 
manifestarsi (nella modularità degli assi dell’ordine architetto-
nico) di una rigida griglia tridimensionale.
25  Cfr. C. G. ROMBY, Per costruire..., cit., pp. 41-42; C. ELAM, op. 
cit., passim.
26  Vedi in particolare il disegno di Benedetto da Maiano (Ga-
binetto fotografico della Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto-
ria di Firenze) illustrante la situazione attorno al palazzo. 
Inoltre per altri documenti e notizie cfr. G. PAMPAIONI, Palazzo 
Strozzi..., cit.
27  Questo risultato emerge da ricerche che ho fatto condurre 
sull’argomento (cfr. G. CASALI, Ricerca archivistica sulle proprietà 
degli enti ecclesiastici della Firenze del XV secolo, in La città del 
Brunelleschi..., cit., appendice documentaria e tesi di laurea 
presso la Facoltà di Architettura di Firenze di G. CRICCO).
28  Per un giudizio sul quadro di insieme delle iniziative di or-
dine pubblico e privatistico, connesse con la diffusione dei poli 
insediativi degli Ordini religiosi e degli enti assistenziali nel 
tessuto cittadino, si veda anche R. A. GOLDTHWAITE, La costru-
zione..., cit., pp. 27-32: «Quale che sia stata la dinamica delle 
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e trasformazioni tardoquattrocentesche della 
città di Ferrara (ed i loro esiti nel primo Cin-
quecento) sono state spesso considerate come 

uno dei primi esempi (gli altri sarebbero Urbino e 
Pienza) di “città moderna”1. Nel XIX secolo il Bur-
ckhardt scriveva: «Ferrara è la prima città moderna 
in Europa: qui, prima che altrove, sorsero per volere 
di principi ampi e regolari quartieri; qui, col concen-
tramento degli uffici e con l’attirarvi l’industria, si 
formò una vera capitale». Ma questo giudizio è pre-
ceduto dalla importante notazione che se la popo-
lazione cittadina era fortemente aumentata “ancora 
nel 1497 a Ferrara, sebbene fosse straordinaria-
mente ingrandita, non si trovavano più case da af-
fittare”2. Tornerò più avanti su questa affermazione: 
che, come si vedrà, indica una realtà nient’affatto 
contraddittoria. Comunque, qui, mi riferirò soltanto 
ad alcuni dei principali studi sulla figura e sul ruolo 
di Biagio Rossetti apparsi nel corso del XX secolo3: 
poi riassunti e vivificati dai contributi di Zevi e di 

altri. Per Lavedan4 «Le cas de Ferrare importe d’avan-
tage, parce qu’il s’agit d’une réalisation véritable, bien 
que l’artiste à qui elle est due, Biagio Rossetti, fasse pale 
figure auprès d’un Léonard de Vinci [...]. En 1492 Her-
cule I trouvant la cité trop petite décida de la doubler. 
Biagio Rossetti traça le plan d’extension». Un decennio 
più tardi l’Enciclopedia Italiana definisce il Rossetti 
«architetto e ingegnere ducale» aggiungendo che 
«trasformò l’aspetto di Ferrara con un piano rego-
latore e con edifizi insigni»5. Giovannoni6 nota in-
vece: «L’ampliamento di Ferrara attuato da Biagio 
Rossetti [...] nelle strade che Ercole primo lanciava 
ad incontrar le Muse pellegrine arrivanti, rappre-
senta un altro passo avanti in questa via della rego-
larità delle linee edilizie, tanto che sotto tale 
riguardo Ferrara è stata detta la prima, in senso 
cronologico, delle moderne città d’Europa». 
Non cito, per brevità, quanto Zevi ha scritto nei 
saggi a tutti noi ben noti; faccio invece riferimento 
a quanto, in relazione, o no, a quei suoi contributi 
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è stato però recentemente terremotato dai con-
tributi di un nuovo gruppo di studiosi11: contributi 
con i quali mi sono trovato in sintonia sia perché 
si fondano su recenti importanti risultanze docu-
mentarie, sia perché guardano alle vicende urbani-
stiche ferraresi del XV secolo non come fenomeno 
a sé stante, ma come uno tra i numerosi ed analo-
ghi interventi urbanistici italiani di quel tempo. In 
particolare, Pia Kehl, in riferimento alle vicende fer-
raresi, sottolinea che gli interventi di Ercole I non 
si limitano alla sola e più reclamizzata addizione, ma 
riguardano anche altre iniziative edilizie ed archi-
tettoniche di varia natura relative agli edifici della 
parte storicamente sedimentata della città. E pun-
tualizza che, considerata la quantità degli edifici di 
nuova costruzione o nei quali sono stati introdotte 
modifiche più o meno significative, «vantaggioso fu 
il fatto che non esistessero veri e propri architetti 
o artisti in grado di richiedere variazioni rispetto 
alle consuetudini costruttive»12. Il già citato saggio 
di Folin sottolinea le somiglianze e dissimiglianze 
dei numerosi interventi erculei (non soltanto l’ad-
dizione) con «un programma di rinnovamento ur-
bano di grande ambizione avviato da Nicola II 
all’indomani dell’investitura perpetua a vicario pon-
tificio in città (1372)»13. 
Sulla stessa linea Bevilacqua scrive14: «Il fenomeno 
delle nuove fondazioni italiane del Quattrocento 
credo vada allora ripensato allargando l’indagine su 
una scansione temporale [...] cronologicamente 
molto più ampia», perché occorre tener conto sia 
«degli interventi di urbanizzazione dopo la stasi 
della seconda metà del Trecento», sia delle «scelte 
normative, economiche e tipologiche che le hanno 
caratterizzate». Tra le quali «per non dimenticarne 

hanno scritto altri. Così si esprime Salmi7: «A Fer-
rara, poi, che sotto Ercole I si rinnova e presenta la 
prima struttura urbanistica moderna, emerge la fi-
gura di Biagio Rossetti». Anche Argan, richiaman-
dosi esplicitamente alle tesi di Zevi, conferma il 
ruolo determinante del Rossetti: «A typical urbanist 
– in in fact, the first city planner in the modern sense 
– was Biagio Rossetti». Aggiungendo poi: «The plan 
had been elaborated on concrete evidence free of any 
a priori theory and with constant concern not to err in 
the dire of either ‘abstract rationalisation’ or ‘banal em-
piricism’ [...]»8. Benevolo colloca l’iniziativa urbani-
stica di Ercole I (e la connessa opera di Biagio 
Rossetti) nel più esteso quadro umanistico-rinasci-
mentale della corte estense (dalle iniziative pro-
mosse da Leonello d’Este all’addizione erculea), ma, 
ancor più, in quello del divenire di Ferrara durante 
tutto il XV secolo. Scrive infatti: «Nel 1492 Ercole 
I inizia i lavori dell’addizione erculea: il nuovo am-
pliamento della città è così esteso da raddoppiare 
la superficie preesistente. Biagio Rossetti è il so-
vrintendente della sistemazione urbanistica e l’ar-
chitetto dei più importanti edifici costruiti nella 
“Terranova”». E più avanti, con riferimento a Zevi 
che considera l’addizione erculea «opera d’arte ur-
banistica»9 perché il suo impianto sarebbe del tutto 
coerente con il linguaggio del Rossetti, scrive an-
cora: «[...] la plausibilità di questa analisi è tutt’altro 
che dimostrata, finché non si avrà un’idea precisa 
del ciclo operativo messo in moto dai lavori del ’92 
e del ruolo di Rossetti in questo ciclo, cioè della 
possibilità che ha avuto di controllare le decisioni 
strategiche del piano, e non solo le decisioni tatti-
che attinenti alla conformazione dei singoli edifici 
e degli spazi adiacenti».10 Questo insieme di giudizi 
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il ruolo le molte addizioni urbane, ampliamenti o 
anche urbanizzazioni o ristrutturazioni di singole 
aree o quartieri, dai casi più noti di Ferrara e Carpi, 
fino a quelli minori o solo ancora poco noti o ad-
dirittura del tutto ignorati». Compresi i casi «più 
intrisi di matrice antiquaria» quali «la ristruttura-
zione di Borgo nella Roma di Niccolò V, la grande 
lottizzazione laurenziana del quartiere di via Laura 
col progetto del nuovo palazzo mediceo a Firenze». 
Tuttavia, tenuto conto dell’estensione fisica dell’in-
tervento erculeo e della rilevanza dell’impegno eco-
nomico sostenuto per attuarla, è ancora oggi 
largamente condivisa la convinzione che le vicende 
urbanistiche della Ferrara della seconda metà del 
XV secolo siano il primo caso nel quale sono stati 
adottati e realizzati appieno i principi ed i modelli 
della cultura e del pensiero umanistico-rinascimen-
tale. Che cioè, con implicito riferimento alle lontane 
radici nel pensiero albertiano15 e seguendo le 
tracce di una certa analoga letteratura, le vicende 
urbanistiche ferraresi ed il ruolo che in esse po-
trebbe aver avuto Biagio Rossetti, siano i primi se-
gnali della nascita di una “città moderna”: dunque 
alternativa alla “città medievale”. 
Significative sono però le differenze tra i giudizi 
sulle vicende ferraresi del XV secolo rispettiva-
mente espressi dal primo e dal secondo gruppo di 
studiosi: conseguono infatti all’adesione ai percorsi 
di ricerca ed analisi di due altrettanto distinte 
scuole storiografiche. L’una proiettata a privilegiare, 
del contesto insediativo in questione, gli aspetti so-
cioeconomici (e dunque anche del costume); gli 
altri, invece, in ciò valorizzando il criterio della “an-
ticipazione cronologica”, a porne in primo piano le 
innovative peculiarità di natura culturale: in questo 

caso, principalmente le linee del fare urbanistico-
architettonico. Tuttavia, so bene che, per quanto at-
tiene al divenire di un centro urbano, esistono forti 
interrelazioni tra l’uno e l’altro percorso, e che dun-
que, come io stesso farò, è utile tener conto tanto 
dell’uno quanto dell’altro percorso. Ciò premesso 
entro nel merito delle vicende ferraresi. 
Metto in primo luogo l’accento sul fenomeno della 
cosiddetta “vischiosità”: certamente documentato 
nella Ferrara estense dalle più recenti ricerche do-
cumentarie ma che è comunque sempre (anche in 
tempi recenti) ricorrente16: vale a dire la riluttanza 
di gran parte dei cittadini, o di alcuni gruppi sociali, 
a metabolizzare, accettandone i risultati, le innova-
zioni introdotte nell’insieme del tessuto urbano od 
in alcune sue parti o suoi luoghi, da figure autorita-
rie di varia natura. Molte le cause, di natura razio-
nale ed irrazionale, di questo fenomeno. 
Ne sottolineo le principali. La preoccupazione per 
il mutare della rete delle attività commerciali di 
scala locale. Le considerazioni relative al modificarsi 
della gerarchia dei valori (economicistici o, ed 
anche, di natura ideologico-simbolica) attribuiti ad 
alcuni piuttosto che ad altri luoghi o parti del tes-
suto cittadino. Infine, il timore di veder variare le 
consuetudini del vissuto comportamentale con-
nesso alla sedimentata configurazione dei luoghi 
deputati allo svolgimento di talune ritualità della 
vita privata: tanto quelle quotidiane quali gli incon-
tri e le relazioni tra singoli o gruppi, quanto quelle 
periodicamente ricorrenti quali le costumanze fe-
stive (civiche e religiose). Ma, guardando alle prin-
cipali città italiane del Quattrocento non si può 
non tener conto che, per quanto numerosi siano 
gli interventi improntati all’emergere di un nuovo 
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dalla qualità e natura delle istituzioni politiche ed 
economiche della città («le cinque cose»); che, e ciò 
va sottolineato, sia nelle normative statutarie, sia 
nelle delibere e nelle procedure, riflettono in ge-
nere la continuità con il pensiero e le stratificate 
consuetudini della città. Ivi compresi i regolamenti 
edilizi ed il tracciamento degli allineamenti stradali. 
La diffusiva presenza dei nuovi edifici “rinascimen-
tali” non indica che con ciò sia nato un organismo 
urbano differente da prima e dunque dotato di un 
nuovo DNA urbanistico: la Firenze quattrocentesca, 
nell’insieme del suo tessuto urbanistico, non è an-
cora, né sociologicamente, né funzionalmente, una 
città diversa dalla tradizionale Firenze tardotrecen-
tesca21. Lo prova, emblematicamente, la mancata ac-
cettazione, da parte di Cosimo il Vecchio, del 
progetto del Brunelleschi per il nuovo palazzo me-
diceo in via Larga: secondo il committente quel pro-
getto avrebbe creato malumori nei maggiorenti 
cittadini proprio per il suo proporsi come motore 
di un esteso ed innovativo intervento di modifica 
del circostante tessuto urbanistico. 
Ma il permanere del tessuto medievale nelle princi-
pali città italiane del Quattrocento (ed oltre) è co-
munque e ripetutamente evidenziato anche dalle 
coeve figurazioni (opere pittoriche, intarsi, ed altro) 
delle città del tempo. Cito alcuni esempi. Per Firenze, 
gli affreschi di Masolino e di Masaccio nella Cappella 
Brancacci e quello del Miracolo di San Zanobi di Do-
menico Veneziano. Per Arezzo, un particolare dell’af-
fresco pierfrancescano del Ritrovamento e prova della 
vera Croce. 
Per Urbino, le tarsie della stanza da letto della du-
chessa e del duca, ed anche del guardaroba del duca, 
nel palazzo ducale. Per Padova, quelle della sacrestia 

orientamento culturale e comportamentale, essi, in 
genere, non hanno inciso in misura significativa 
nella modifica funzionale e sociale dell’intero tes-
suto di un importante centro urbano di lunga e 
stratificata sedimentazione insediativa. In quanto 
promossi da committenti (influenti membri del pa-
triziato cittadino, un signore e gli appartenenti alla 
sua corte17) dotati di ingenti possibilità (economi-
che e non solo), quegli interventi segnalano sol-
tanto il precisarsi dei nuovi modelli e stili di vita di 
quella categoria di committenti. I quali, dunque, ap-
paiono principalmente interessati a modificare il 
costruito urbano solo per le sue parti (quei singoli 
complessi e quei singoli luoghi) maggiormente 
coincidenti con i loro interessi o tali da rendere 
più evidente il loro prestigio e potere. Insomma, 
scrive Tenenti, la «nuova concezione urbanistica in-
dusse molto di rado a demolire quanto esisteva e 
non di frequente a ristrutturare gli edifici già rea-
lizzati. Il robusto e molto consistente corpo me-
dievale in genere sopravvisse»18. 
Anche perché, in genere, le magistrature che so-
printendevano al decoro ed alla corretta funziona-
lità d’uso degli spazi erano quelle da tempo 
esistenti19. Ciò, sostanzialmente in continuità con i 
componimenti due-trecenteschi di laudatio urbis, 
emerge infatti anche negli analoghi componimenti 
laudativi di importanti città quattrocentesche (ed 
oltre). Cito qui la descrizione di Firenze di Bene-
detto Dei20. Nella quale la superiorità di Firenze nei 
confronti di altre città-stato italiane viene dimo-
strata non soltanto dall’edificazione di nuovi ed im-
portanti edifici (la cupola brunelleschiana, le 
«famose muraglie» e cioè i palazzi, i conventi, le 
chiese, e così via), ma anche, e direi soprattutto, 

252 



della chiesa del santo. Per Assisi, il gonfalone della 
città che si deve all’Alunno. Per Perugia, la veduta 
della città nel gonfalone del Duomo. Per Lucca, gli 
armadi della sagrestia della chiesa di S. Martino. Per 
Venezia, il dipinto del Carpaccio che illustra il Mira-
colo della Croce o liberazione dell’indemoniato a Rialto. 
E si aggiungono a questi esempi le numerose tarsie 
lignee con raffigurazioni urbane di fantasia e dunque 
attinenti alla percezione “attuale” dei tessuti citta-
dini e quelle dei cassoni nuziali. 
Ma, e qui forse potrò sembrare eccessivamente 
provocatorio, ciò compare anche nelle tre cosid-
dette vedute di “città ideale”22. In particolare, e con 
più evidenza, in quella di Urbino. Infatti, se in quelle 
di Berlino e Baltimora si scopre la presenza di edi-
fici o spazi che richiamano la città “non rinascimen-
tale” solo sul quasi invisibile sfondo della parte 
“rinascimentale” dell’immagine, in quella urbinate, 
invece, la sequenza di edifici abitativi che inquadra 
una chiesa a pianta circolare delinea la presenza di 
più esempi di tipologie abitative di matrice tradizio-
nale. Insomma, lo ripeto, l’immagine offerta e sug-
gerita da un episodio innovante che interessa una 
sola porzione del tessuto edilizio di una città è cosa 
differente dalla realtà del suo intero tessuto e vis-
suto insediativo. 
Passo ora ad analizzare le vicende urbane della Fer-
rara estense, e più in generale quelle delle coeve 
città italiane, ponendole in rapporto alle diversifi-
cate scelte cronologiche (cioè le “età” entro le quali 
esse vengono collocate) utilizzate dagli studiosi 
delle due distinte scuole storiografiche per segnare 
il passaggio dall’Età medievale a quella moderna. 
Nella storia delle società e delle istituzioni, il mo-
mento di passaggio dal medioevo all’Età moderna 

viene generalmente e prevalentemente situato alla 
fine del XV secolo: cioè nel fatidico anno 1492. Per-
ché in quella data si sono verificati più ed incisivi 
eventi di rilevanza internazionale23. Ma in quella 
stessa data24 vi sono anche eventi di scala locale: 
cioè, nel nostro caso, a Ferrara. Cito quelli dei quali 
è protagonista Ercole I. Cioè l’avvio dei lavori urba-
nistici ed edilizi nell’addizione ed in altre e più tra-
dizionali parti della città, che sono il concreto ed 
attuativo aspetto di un complesso ed articolato pro-
gramma mirato al raggiungimento di importanti ri-
sultati: difendere la città da possibili attacchi nemici; 
accrescere la superficie urbanizzata della città; ren-
dere evidente ai cittadini-sudditi ed agli altri potenti 
della città (e non solo), il ruolo di primo piano che 
Ercole I, in continuità con i duchi suoi predecessori, 
intendeva svolgere nel contesto della politica e della 
cultura artistica ed architettonica del tempo. 
Di qui sia la scelta di intessere rapporti con alcune 
rilevanti figure di scala internazionale, sia la ricerca 
del consenso dei ceti del funzionariato, sia, anche e 
non certo secondariamente, l’impegno a reperire i 
fondi necessari alla realizzazione delle nuove opere 
urbanistiche, architettoniche, scultoree, decorative. 
Di qui, inoltre, da un lato, la scelta, allora non priva 
di complicazioni politiche, di ricorrere ai capitali 
degli Ebrei della diaspora accolti (certamente anche 
proprio per questa ragione) nel ducato ferrarese e, 
dall’altro lato, la decisione di ricorrere ad una pres-
sante leva fiscale anche correlata alla valorizzazione 
delle nuove aree urbanizzate (queste talvolta ce-
dute ad alcuni creditori del duca come modalità di 
compensazione economica). Ma tutto ciò, lo ripeto, 
anche nel preciso disegno di affermare in vario 
modo il proprio ruolo autoritario (il duca-principe) 
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Secondo più recenti saggi, la crisi del pensiero uma-
nistico sarebbe infatti già stata avvertita da Machia-
velli: cioè proprio sul crinale tra XV e XVI secolo26. 
Insomma, anche se guardato alla luce di queste dif-
ferenti periodizzazioni, il Rinascimento quattrocen-
tesco italiano, ed in particolare quello di matrice 
brunelleschiana27, risulta essere (certo irritual-
mente!) una variante localistica, prima di ambiente 
fiorentino e poi di altri ambienti italiani, del più ge-
nerale quadro artistico ed architettonico europeo 
di quel periodo felicemente definito da Huizinga 
«autunno del Medioevo». Ciò non è soltanto una 
mia provocatoria definizione. 
Di questo non certo secondario problema critico-
storiografico si era infatti già accorto, sia pure po’ 
ambiguamente e di sfuggita, anche un autorevolis-
simo studioso della cultura artistica italiana: André 
Chastel. Egli, infatti, nota28 che mentre in Italia si an-
dava affermando il fenomeno “Rinascimento”, in 
altri paesi europei si andavano affermando e confi-
gurando le differenziate e regionalistiche peculiarità 
del “tardo Gotico”29. Che, e questa è la mia inter-
pretazione, erano finalizzate a marcare ciascuno dei 
contesti delle singole realtà locali rimarcandone la 
identitaria specificità nei confronti dell’omologante 
cultura artistica dell’internazionalizzata Europa 
dell’epoca. A tal fine ricercando (ciò accade, oltre-
ché in Italia, anche in Francia, Inghilterra e più tardi 
in Spagna e Portogallo) le proprie e caratterizzanti 
radici: per esempio, nel caso delle opere architet-
toniche, mediante l’insistita ripetizione di particolari 
tipologie che in tempi passati avevano appunto con-
notato la loro peculiare identità; oppure (è il caso 
della Spagna e del Portogallo), adottando linguaggi 
icasticamente o simbolicamente connotativi delle 

spesso tradotto (come risulta da cronache del 
tempo, se ne lamentano più o meno esplicitamente 
o nascostamente taluni tra i suoi cittadini) nell’as-
soluto disprezzo degli interessi, anche fondiari, di 
chi si sentiva danneggiato dalle scelte urbanistiche. 
Fin qui per quanto attiene alla periodizzazione sto-
riografica incentrata nel 1492. Tuttavia, pur sempre 
nella medesima linea storiografica, sono adottate 
anche altre scelte di periodizzazione. Infatti, alcuni 
studiosi spostano all’indietro il momento di passag-
gio dall’Età medievale a quella moderna scegliendo 
come crinale di passaggio, da una ad altra epoca, 
non il 1492 ma il 1453 (data della drammatica ca-
duta di Costantinopoli e della conseguente sua de-
finitiva appartenenza all’ecumene islamico). Ed altri 
ancora, ma questa scelta è meno frequente, che col-
locano il momento di crinale ai primi decenni del 
Cinquecento25. 
In ogni caso, secondo ciascuna di queste periodiz-
zazioni, cioè quelle che privilegiano le componenti 
socioeconomiche analizzate in sincronico rapporto 
con un vasto contesto geostorico, e qualunque sia 
la data di riferimento prescelta, il primo Rinasci-
mento italiano (quello quattrocentesco) risulta 
sempre appartenere all’Età medievale. 
Infatti, come giudicava Hans Baron nel 1966 e come 
risulta da un saggio di Romano apparso nel 1971, 
l’affermarsi ed il diffondersi del Rinascimento ita-
liano si situa sempre “tra due crisi”: di natura tanto 
socio-economica, quanto politica. 
Ma ciò, sorprendentemente, è parimenti sostenuto 
anche da alcuni studiosi che invece seguono l’altro 
criterio storiografico: privilegiare l’incisività del-
l’evolversi del pensiero, della cultura e delle com-
ponenti di natura artistica. 
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nuove peculiari realtà dinastiche30. Tutto ciò se, 
come detto, si adotta una qualunque delle periodiz-
zazioni storiografiche più sopra indicate. Il quadro 
cambia però decisamente se, adottando il principio 
della primazia del sistema culturale ed artistico, si 
guarda invece, privilegiandole, alle novità introdotte 
in ambito italiano nel corso del XV secolo. 
Perché, in questo caso, è legittimo spostare all’in-
dietro il momento di crinale tra le due età situan-
dolo addirittura ai primi decenni del XV secolo. 
Non senza, però, che ciò comporti altri non secon-
dari problemi. Infatti, l’anticipo cronologico che, ri-
spetto ai risultati dell’altra linea storiografica è 
dell’ordine di tre quarti di secolo, sottende un arco 
di tempo che corrisponde all’attività di ben tre ge-
nerazioni di artisti ed architetti31. L’attività dei quali, 
pertanto, non solo non è sempre riconducibile ai 
criteri proporzionali e linguistici del Rinascimento 
(temi del cosiddetto gotico fiorito o internazionale 
continuano infatti ad essere adottati anche in Italia), 
ma anche quando essa vi si riferisce si da spesso il 
caso che esse vengano adottate in soluzioni a ca-
rattere eclettico e cioè in simbiosi con temi e modi 
della tradizione trecentesca. 
Ne è un esempio il caso di Pienza. Perfino il Ros-
sellino, architetto di stretta osservanza albertiana, 
realizza l’edificio del Capitano, e ciò proprio nel 
contesto del polo rinascimentale della città, in 
chiave tipicamente medievalistica. 
Ciò detto, conviene però guardare alle caratteristi-
che del Rinascimento italiano sottolineandone il 
suo più diretto (cioè non mediato dalla tradizione 
medievale) riferimento alla auctoritas degli “antichi” 
(spinto talvolta fino ad assumere caratteristiche an-
tiquarie)32. Osservando però che se è vero che la 

rivalutazione degli antichi in chiave rinascimentale 
si diffonderà, in genere a partire dal XVI secolo, 
anche in molti (ma non in tutti!) altri paesi europei 
ciò, al di fuori dell’Italia, è avvenuto quasi sempre 
con l’interposizione di più o meno importanti filtri 
e distinzioni: non per caso messi in evidenza dalle 
differenziate denominazioni che, nelle varie lingue 
europee, denotano il fenomeno Rinascimento. È co-
munque indubitato che gli effetti e gli esiti del Ri-
nascimento si protrarranno a lungo in Europa e che 
l’architettura europea (e non solo) ne sarà influen-
zata fin quasi ai primi anni del XIX secolo33. 
Ed è anche evidente che la storiografia italiana, al-
meno fino ai primi decenni del XX secolo, ha con-
diviso con piacere e soddisfazione il concetto 
burckhardtiano di “Civiltà del Rinascimento” come 
superamento del contesto medievale ed anzi come 
sua contrapposizione. Perché, del resto in linea con 
la tradizione impostata dal Cennini e ripresa dal Va-
sari, tale interpretazione convalidava il concetto del 
primato del ruolo della cultura e dell’arte italiana 
tra XV e XVI secolo. È vero infatti che a partire 
dagli ultimi anni del Quattrocento, ed ancor più 
nella prima metà del Cinquecento, l’Italia è stata il 
focus delle vicende europee34. 
A tale proposito mi interessa dunque citare un re-
cente saggio proposto in forma di dialogo tra due 
autori italiani non certo viziati da campanilismo35. 
Vi si parla della primazia italiana nel XV-XVI secolo 
(per l’appunto i secoli del Rinascimento) come mo-
mento terminale di una lunga fase che si era avviata 
a partire dal XIII secolo. Il Rinascimento sarebbe la 
fase nella quale, per la seconda volta (la prima es-
sendo l’Impero romano) sono apparsi i primi tratti 
“moderni” della nostra italianità: perché, anche se 
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Bocchi, quelli di Fara, ed inoltre il già ricordato sag-
gio della Kehl38. Ho già detto che, in genere, gli stu-
diosi che fino a poco tempo fa hanno analizzato le 
vicende ferraresi del Quattrocento, le hanno guar-
date nell’ottica della declinazione “estense” del Ri-
nascimento. La quale però, in quanto né 
propriamente fiorentina, né propriamente romana, 
non è stata apprezzata né sempre, né da tutti. 
È ben noto, per esempio, che il Vasari, nelle Vite, 
stende un velo d’ombra sulla cultura artistica fer-
rarese (citando solo alcuni pittori) e che inoltre, ed 
è ciò che qui ci interessa, non cita affatto Biagio 
Rossetti. Ciò malgrado, e pur con accentuazioni cri-
tiche differenziate, molti studiosi, lo ripeto, sono 
stati concordi nel considerare Ferrara la prima città 
europea moderna: ne sarebbero prova le principali 
componenti configurative. 
La “regolarità” e perfino la “ortogonalità” dei trac-
ciati viari (per Lavedan anche l’ampiezza delle vie 
principali). Le valenze prospettiche che ne conse-
guono. Infine, la correlazione di queste componenti 
con le soluzioni architettoniche degli edifici princi-
pali: alcuni dei quali riferibili, direttamente od indi-
rettamente al Rossetti. Ma è anche diffusa 
l’opinione di altri studiosi che i prospetti degli edi-
fici dell’addizione risultino impaginati non tanto in 
base alle regole proporzionali che legano tra loro 
le loro singole parti ma, piuttosto al fine di perve-
nire ad una riassuntiva ed unificante veduta pro-
spettica lungo i principali assi viari. 
Parto da quest’ultima argomentazione. Questo giu-
dizio è vero ma ad una sola e precisa condizione: 
se, come avviene nel caso dell’immagine prospettica 
di un dipinto con scena urbana, tali facciate sono 
guardate da un solo e ben determinato punto di os-

dopo la fine di quella lunga fase l’Italia non è più 
soggetto, ma luogo, anzi oggetto, della storia euro-
pea36, tuttavia essa mantiene quella sua peculiare 
identità e ne diffonde i risultati culturali, artistici, ar-
chitettonici; e perché è anzi proprio in questo mo-
mento che la cultura rinascimentale italiana 
comincia ad influenzare gli altri paesi europei. 
Restringendo il giudizio al divenire architettonico 
ed urbanistico della città di Ferrara nel XV-XVI se-
colo bisogna dunque porsi più domande. Fino a qual 
punto, se quel divenire viene inquadrato nel più 
ampio quadro del contesto italiano ed europeo di 
quegli anni, la vicenda ferrarese può essere giudicata 
così rilevante da venir considerata il primo vero 
esempio di città moderna? Qual’era la situazione 
del contesto ambientale e sociale ferrarese di quel 
tempo? Quali erano i ruoli degli architetti protago-
nisti di quelle vicende? Quali le loro conoscenze e 
le esperienze tecnico-disciplinare? Quali le convin-
zioni, le consuetudini e l’insieme dei giudizi e pre-
giudizi del tempo? 
Perché, a proposito degli interventi di Ercole I, si 
parla di “addizione” o, come si diceva allora, di Terra 
Nuova? Qual è stata la molla che ha spinto il duca 
ad ampliare il circuito delle mura cittadine? Quanto 
ha giocato, nel definire l’assetto urbanistico dell’ad-
dizione, ciò che (edifici od altri complessi e non sol-
tanto quelli edilizi) già esisteva nell’area poi 
inglobata nell’ampliamento? A chi appartenevano, o 
a chi sono state cedute, le aree da urbanizzare? 
Non sono domande nuove: sono state poste, più o 
meno direttamente, più volte. Ma ora i saggi di 
Tuohy e di Rosenberg le ripropongono con maggior 
forza e con rinnovata acribia documentaristica37. E 
sullo stesso piano si collocano anche gli studi della 
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servazione. Vale a dire da quel ben determinato 
luogo della strada o della piazza ove è situato (ma-
gari anche tramite un apparecchio fotografico) l’oc-
chio dell’osservatore. E se, inoltre “quella” via o 
“quella” piazza si traducono soltanto in “quella” sua 
prevista e preordinata immagine. Che è appunto ciò 
che propone Marco Romano in un suo saggio che, 
facendo riferimento anche a recenti episodi urbani, 
è programmaticamente intitolato La città come 
opera d’arte39. Richiamo dunque ancora una volta, 
ma per altra ragione, le già ricordate vedute di Ur-
bino, Berlino e Baltimora. Non è certo per caso che 
esse (anche se con tutta probabilità erroneamente) 
siano anche state interpretate come scene teatrali: 
ciascuna di esse presuppone infatti un unico e cen-
tralizzante punto di osservazione. 
L’immagine di un luogo urbano, via o piazza che 
esso sia, cambia però continuamente al variare del 
punto da cui esso viene osservato. È dunque facile 
obiettare che, da chi si muove lungo quella via od 
entro quella piazza, la sequenzialità prospettica delle 
facciate degli edifici viene percepita, e soprattutto 
memorizzata, non come scena fissa ma come rias-
suntiva immagine dinamica. Detto in altri termini, 
l’immagine di un luogo urbano non è riconducibile 
alla staticità di uno scatto fotografico: si traduce in-
vece in una mnemonicamente personalizzata se-
quenza filmica. Non senza che ciò, almeno per 
quanto concerne i luoghi urbani, faccia anche per-
dere, alla prospettiva, quella valenza di forma sim-
bolica che le era stata attribuita da Panofsky. 
Dopo questa lunga riflessione, in parte “extra-va-
gante”, rientro in tema riflettendo sul ruolo che 
nelle vicende ferraresi ha avuto Biagio Rossetti. In 
particolare, per tener conto del recente capovolgi-

mento di giudizio sulla sua figura: non più artefice 
di una nuova e moderna città, ma, più semplice-
mente, ed assieme ad altri, funzionario tecnico ed 
anche, in parte, imprenditore in proprio. Dunque, 
come in verità molti avevano già capito (ma “tra le 
righe”: quasi non volendolo ammettere), e come 
ora documentano la Kehl40 ed altri, l’ideatore, il pro-
grammatore e perfino il più o meno diretto respon-
sabile della caratterizzazione dimensionale e 
configurativa degli interventi ferraresi è il duca Er-
cole I d’Este. Di qui l’interesse ad analizzare le ra-
gioni che lo hanno spinto ad intraprendere le opere 
che hanno configurato l’addizione. 
Considerata l’urgenza di ordine politico-militare (la 
difesa della città da un allora previsto nuovo, e pros-
simo, attacco veneziano), e tenuto conto dell’acce-
lerato variare delle tecniche belliche, appare 
evidente che l’intento prioritario del duca, come in-
dicano le cronache che riportano i pareri dei citta-
dini di quel tempo, era la realizzazione di un sistema 
difensivo nuovo. Nuovo sia per il suo ben più ampio 
tracciato, sia per gli aggiornati criteri tecnici adot-
tati. Dunque, soprattutto perché sostitutivo di 
quello preesistente in quanto esso, nei precedenti 
conflitti bellici, aveva fatto correre gravi rischi alla 
città di Ferrara risultando inadeguato non soltanto 
quanto agli aspetti della tecnica militaresca del 
tempo ma anche, e non meno, sotto il profilo stra-
tegico-territoriale. 
È dunque in questo prioritario quadro programma-
tico che si comprende perché al Rossetti, respon-
sabile tecnico dell’ideazione e realizzazione del 
nuovo sistema difensivo ferrarese, da un lato sia 
stato ulteriormente confermato tale incarico anche 
dopo l’esito, per lui negativo, del processo intenta-
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I riferimenti che a me sembrano possibili sono 
principalmente il trattato albertiano e quello di 
Francesco di Giorgio. Ma in particolare, di quei 
trattati, proprio le parti ed i precetti che fanno 
minor riferimento agli exempla degli “antichi” (cioè 
minor riferimento al tema più tipicamente rinasci-
mentale). L’Alberti, come è noto, parla di vie “mili-
tari” indicandone la caratterizzante ampiezza e 
regolarità di tracciato: in ciò, apparentemente, 
echeggiando concetti vitruviani. Ma poi consiglia di 
applicare l’ampiezza e regolarità delle strade solo 
ai centri grandi ed importanti del suo tempo. Com-
mentando, considerazione tutta concreta e proiet-
tata sulla realtà contemporanea, che proprio in 
città di quel rango (politico e territoriale) l’am-
piezza delle strade contribuiva ad affermare, o ad 
accrescere, il prestigio di chi ne era il signore (però 
era bene che il “tiranno” risiedesse in un luogo ap-
partato e protetto; come avviene, appunto, nel caso 
del polo ducale estense).  
Del riferimento alla cultura urbana contemporanea 
sono anche spia significativa le prescrizioni relative 
agli insediamenti minori (piccole città, “castelli”, 
“terre murate”, e così via). In questi casi, scrive l’Al-
berti, sono preferibili le vie strette e ricurve: perché, 
come insegnava l’esperienza del tempo, esse con-
sentivano una miglior difesa dall’assalto di forze ne-
miche (e qui aggiungerei: esterne ed interne!). 
È dunque evidente che, di per sé, l’ampiezza delle 
sezioni viarie ed il loro tracciato rettilineo non 
erano dati imprescindibili nemmeno nella cultura di 
un teorico rinascimentale del calibro dell’Alberti. 
Analoga considerazione può essere fatta relativa-
mente agli scritti di Francesco di Giorgio in tema di 
città. Eccezion fatta per uno schema di città simbo-

togli con l’accusa di «interessi privati nell’esercizio 
di una funzione pubblica», ed invece, dall’altro lato, 
gli erano stati drasticamente revocati tutti gli altri 
incarichi: palazzi compresi. Non vi è alcun dubbio, 
però, che la scelta di realizzare il nuovo e più ampio 
sistema fortificatorio rispondeva anche all’altra 
parte del programma erculeo: dar corso all’amplia-
mento della città, necessitato dalla rapidissima ed 
esponenziale crescita demica di quegli anni e dun-
que anche ai suoi allora previsti sviluppi futuri. Per 
quanto attiene alla “configurazione” di tale amplia-
mento, e cioè alla concreta definizione edilizia e di 
urbanizzazione degli interventi programmati, il pro-
blema di stabilire chi ne fosse il “pianificatore” va 
però scisso in due parti: da un lato quella relativa 
alla componente fortificatoria, dall’altro lato quella 
di ordine insediativo (lo schema viario e, con ter-
minologia attuale, lo “housing”). 
La prima parte è ovviamente connessa con le nuove 
esigenze tecnico-costruttive che emergevano dal 
rapidissimo e strategicamente rivoluzionante dif-
fondersi di nuove e molto più efficienti armi offen-
sive. La delineazione del perimetro (un quadrilatero 
irregolare) della nuova cerchia difensiva (qui non mi 
occupo delle sue peculiari modalità tipologiche e 
tecniche) dipende dunque non da una figura con-
cettualmente preordinata, ma, invece, da quanto 
reso necessario tenuto conto sia delle innovazioni 
artiglieresche, sia delle situazioni locali di varia na-
tura (di ordine geofisico e topografico, preesistenze, 
edilizie e no). 
Ci si deve dunque chiedere sotto che profilo la de-
lineazione dell’impianto urbanistico della Terra 
Nuova (l’addizione) abbia a che fare con la cultura 
del Rinascimento quattrocentesco italiano41. 
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licamente delineata in rapporto alla figura umana (e 
qui siamo proprio in chiave umanistico-rinascimen-
tale), il Martini, mediante piccoli disegni a margine 
dello scritto, propone schemi urbani (all’interno dei 
quali sono anche schematizzati gli isolati destinati 
all’edilizia abitativa) che però soltanto nel caso di 
città situate in pianura42, sono caratterizzati da de-
limitanti figure geometriche regolari. 
Ciò sembra dunque indicare che il Martini era in-
tenzionato a proporre non tanto modelli “ideali”, 
ma, piuttosto, paradigmi esemplificativi da tradursi 
poi nel peculiare hic et nunc di ciascuno dei singoli 
e concreti sistemi urbani da realizzare. Tornando 
all’addizione erculea, produce dunque incredula 
meraviglia constatare che l’intersezione tra i due 
assi viari principali dell’addizione venga ripetuta-
mente letta come incrocio di due assi ortogonali: 
ortogonalità geometrica che nell’impianto dell’ad-
dizione non solo è assente, ma che, con tutta evi-
denza, non è stata nemmeno ricercata. 
Quella “lettura” mi appare cioè una forzata appli-
cazione (in chiave di cultura idealistica) di un pre-
ordinato ed astratto concetto “rinascimentalistico” 
alla peculiare realtà ferrarese. Non condivido, dun-
que, il giudizio che viene dato in riferimento sia ai 
collegamenti viari (a tracciato mistilineo) tra città 
preesistente (ivi compreso, e ciò non è cosa da 
poco, il pur distinto polo dell’insediamento della 
corte ducale), e tessuto dell’addizione: che cioè 
quella mancata ortogonalità (quella “trasgres-
sione”) rispetto alla limpidezza rinascimentale dello 
schema teorico vada interpretata come prezzo do-
lorosamente pagato ad imprescindibili esigenze 
pragmatiche: che sia, insomma, una sorta di scusa-
bile incidente attuativo sul quale conviene genero-

samente sorvolare. Ciò detto, e quanto alla do-
manda su quale sia stato il ruolo del Rossetti nel-
l’ambito delle realizzazioni erculee, ad essa (oltre a 
Tuohy e Rosenberg) risponde con icastica preci-
sione la Kehl quando scrive43: «Ugualmente vantag-
gioso fu il fatto che non esistessero veri e propri 
architetti o artisti in grado di richiedere variazioni 
rispetto alle consuetudini costruttive. Accanto a 
Pietro Benvenuto “ingegnere ducale”, lavorava Bia-
gio Rossetti con lo stesso titolo, ma entrambi fu-
rono più imprenditori che architetti. Biagio è stato 
presentato dalla letteratura storico-artistica come 
il Bramante ferrarese, ma ciò non corrisponde a ve-
rità»: perché, prosegue, molto differiscono tra loro 
gli interventi romani e quelli ferraresi44. 
A differenza delle linee del programma giuliesco per 
Roma, quello erculeo manteneva infatti l’organizza-
zione del tessuto cittadino tradizionale ed anche il 
suo ruolo di polo cittadino significante (tanto in 
chiave economica e di rango sociale, quanto in 
quella simbolica): ove, tra l’altro (lo ripeto perché 
non è certo dettaglio insignificante), e sia pure con 
prudenziali ed opportuni accorgimenti (la viabilità 
che di fatto isolava tutto l’ambito edilizio ducale dal 
vissuto quotidiano della città), era situata anche la 
corte estense. Insomma, la nuova area veniva sol-
tanto aggiunta: di qui appunto le definizioni dell’in-
tervento come “addizione” o “Terra Nova”. 
Entrambi i termini essendo indicativi dell’aggiunta 
di una nuova realtà (ma non di un diverso DNA ur-
banistico) a quanto preesisteva: come, del resto era 
già accaduto con la molto minore estensione del-
l’addizione di Borso d’Este. 
Torna qui interessante la già da me ricordata nota-
zione del Burchkardt sulla circostanza che, mal-
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Se infatti si guarda all’edilizia abitativa quattrocente-
sca destinata ai ceti medio-popolari, questa, sia a Fer-
rara che in altre importanti città è caratterizzata da 
modelli tipologici che risalgono molto più addietro 
nel tempo: addirittura a matrici due-trecentesche. 
Ma prima di toccare questo argomento, torno per 
un momento all’edilizia del patriziato quattrocen-
tesco ferrarese per porla a raffronto con quella 
dello stesso tipo di committenza realizzata in altre 
città italiane: in particolare con alcuni dei più noti 
palazzi del patriziato fiorentino del tempo da sem-
pre considerati genuina espressione dell’architet-
tura “rinascimentale”. Non guardando cioè alle 
rispettive, ma non coincidenti, scelte sintattico-lin-
guistiche46, ma invece ai comuni criteri di ordine 
economicistico che in entrambi i casi hanno guidato 
la realizzazione dei palazzi. 
A Firenze ed a Ferrara, il rapporto figurativo-visuale 
tra edificio ed asse stradale si istituisce solo e so-
prattutto in relazione ai prospetti degli edifici che 
si allineano lungo di esso. Perché in entrambe le 
città tale rapporto non è ricercato nella delinea-
zione dei prospetti allineati lungo vie minori: nei 
fronti dei palazzi che vi si prospettano, manca, in ge-
nere, ogni attenzione ai dettami della sintassi e del 
lessico architettonico rinascimentale. Va tenuto 
conto, però, delle differenze tra il caso fiorentino e 
quello ferrarese. A Firenze Palazzo Rucellai, Palazzo 
Antinori, Palazzo Medici e altri sono situati lungo 
più e differenti vie urbane del sedimentato tessuto 
cittadino ed è proprio a tale differenziata situazione 
che fa riferimento ciascun palazzo. Invece nell’area 
dell’addizione erculea (cioè nella “Terra Nova” che, 
sostengono alcuni, sarebbe la “nuova città”) un pre-
ciso rapporto delle facciate dei palazzi si istituisce 

grado l’accresciuta disponibilità di superficie urba-
nizzata, tuttavia nel 1497, cioè ben cinque anni dopo 
l’avvio dell’intervento erculeo, non era stato ancora 
avvertito alcun mutamento nei confronti della ca-
renza di aree abitative. 
È dunque necessaria qualche ulteriore riflessione 
sulle caratteristiche dell’addizione. 
L’iniziativa erculea, oltre ad inglobare vaste aree a 
parco, includeva anche altre aree sia di proprietà 
ducale (talvolta, com’è noto, anche cedute ai credi-
tori del duca in pagamento di debiti con essi con-
tratti), sia relative ad alcuni preesistenti 
insediamenti (religiosi o di altra natura), sia, infine, 
altre aree oggetto di odiate forzose espropriazioni. 
Alle pur importanti iniziative edilizie di commit-
tenza elitaria, si accompagnava anche un altro 
aspetto del programma erculeo: la realizzazione di 
insediamenti abitativi di natura medio-popolare: 
pertanto caratterizzati da unità edilizie ad uno o 
due piani unificate nel sistema tipologico delle case 
in serie (o a schiera). Si trattava, o no, di una scelta 
innovativa, tale cioè da potersi attribuire alla cultura 
rinascimentale? Ancora una volta è bene scindere il 
problema in due distinti aspetti. Il primo è quello 
relativo all’edilizia residenziale di committenti del 
sistema patrizio o signorile di quel tempo. Il se-
condo è quello che concerne l’edilizia medio-po-
polare. Ma se è ovvio situare nel quadro della 
cultura architettonica rinascimentale gli episodi edi-
lizi dei ceti più elevati, ivi ovviamente compren-
dendo le opere architettoniche di Biagio Rossetti45 
(e di altri che in alcuni casi ne hanno anche talvolta 
completato l’opera), ciò non è invece altrettanto 
per tutto il resto del tessuto edilizio realizzato (o 
previsto) nell’area dell’addizione. 
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in modo intenzionalmente percepibile quasi sol-
tanto nel caso degli edifici che caratterizzano l’in-
crocio dei due principali assi viari. Ma, lo 
dimostrano le ricerche degli studiosi più sopra ri-
cordati, quei quattro edifici non sono stati realizzati 
in base ad un preordinato sistema unitario (né sono 
stati tutti portati a compimento da Biagio Rossetti) 
ed è inoltre ormai accertato che i balconi d’angolo 
non facevano parte dell’impaginato originario. 
Diventa così importante quanto compare in alcuni 
dei più recenti contributi critici: che la consonanza 
linguistica spesso riscontrata nei palazzi ferraresi 
situati nell’area dell’addizione dipende, in sostanza, 
dalla diffusione di stilemi decorativi adottati non 
tanto da qualificati “maestri” architetti, ma, invece, 
da “maestranze” non molto qualificate. Le quali, 
proprio per questo, hanno ripetitivamente adottato 
modelli “alla moda”. Insomma, differentemente da 
quanto accadeva a Firenze, a Ferrara la “conso-
nanza” dei linguaggi non dipenderebbe dalle deli-
berate scelte di singoli architetti informati ad un 
medesimo sistema culturale, ma, al contrario, dalla 
formalistica ripetitività di stilemi dati (cioè appunto 
“alla moda”) che è probabile indizio dell’assenza di 
un autonomo e vivace tessuto creativo. 
Ma è proprio sul presupposto dell’unitaria inten-
zionalità “prospettica” che si fonda il giudizio del 
valore innovativo (cioè moderno e rinascimentale) 
dell’opera urbanistica di cui sarebbe autore Biagio 
Rossetti. 
A lui in tal senso attribuendo non solo un’amplis-
sima libertà decisionale sull’intero sistema edilizio 
dell’addizione, ma anche la paternità dell’intero im-
pianto urbanistico: quasi che gli fosse stata conferita 
una sorta di ampia delega fiduciaria al generale co-

ordinamento degli interventi. Ipotesi, questa, che 
per allora non è invece proponibile nei confronti di 
un tecnico operante in un’istituzione pubblica qual 
era Biagio Rossetti47. Ed ancor meno lo è nel caso 
dell’addizione ferrarese, visto l’interesse di Ercole I 
per l’architettura e soprattutto tenuto conto della 
sua diretta partecipazione alla configurazione degli 
spazi e degli edifici cittadini. Del fatto cioè, che il 
duca, con disappunto di molti cittadini, raccontano 
le cronache, entrava (cavalcando) concretamente e 
ripetutamente nel merito delle scelte attuative del 
programma urbanistico-edilizio. 
Ma tutto ciò induce anche riflessioni di ordine più 
generale. Stupisce, ad esempio, che la famosa tavola 
di Urbino con la veduta prospettica di una città 
ideale (ma ciò può valere anche, e sia pure in misura 
minore, per le tavole di Berlino e Baltimora) venga 
proposta come immagine di una porzione di una 
città rinascimentale (via, piazza, edifici) perché ba-
sata su di una preordinata ed unificante visione pro-
spettica. Quelle vedute non offrono infatti 
l’immagine di vie caratterizzate da una predisposta 
ed unitaria configurazione del loro contesto spa-
ziale, ma, piuttosto, quella dell’allinearsi, lungo una 
via ed entro una piazza, di una sequenza di edifici 
analoghi ma non identicamente caratterizzati: per-
ché ciascuno di essi, quasi aderendo al tema della 
varietas umanistico-rinascimentale, risulta caratte-
rizzato da una sua peculiare configurazione ed ag-
gettivazione linguistica. 
Il pur oggettivo apparentamento configurativo di 
quegli edifici non dipende cioè dall’unitarietà del 
loro proiettarsi sullo spazio viario (come invece av-
verrà nelle scelte architettonico-urbanistiche dei 
secoli successivi), ma dall’adozione di un unitario 
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non (o poco) edificate. Basti qualche esempio. Inizio 
dal periodo due-trecentesco. A Firenze, l’edilizia 
delle “terre murate” e le iniziative dell’Arte della 
lana. Ad Arezzo, la messa a disposizione di nuove 
aree edilizie conseguenti all’ampliamento tarlatesco 
(XIV secolo) della cerchia muraria e le connesse 
prescrizioni normative. 
Per il Quattrocento possono valere questi altri 
esempi. A Firenze, i programmi edilizi promossi da 
Lorenzo dei Medici nel quadrante settentrionale 
della città. A Pienza, il complesso delle Case Nuove. 
Ad Urbino, l’iniziativa di Federico da Montefeltro 
di realizzare, nel quadro delle complesse iniziative 
di riorganizzazione urbanistica connesse con la co-
struzione del Palazzo ducale, l’insediamento 
medio-popolare lungo il nuovo asse viario che di-
scende al mercatale. 
Riprendo ora, per meglio analizzarlo, un altro argo-
mento spesso proposto a sostegno della compo-
nente “rinascimentalistica” dell’intervento di Ercole 
d’Este: la già ricordata ampiezza e rettilineità (ma 
non ortogonalità) delle vie principali dell’addizione. 
Valgono però, contro questo assunto, più e conver-
genti considerazioni. 
Gli statuti delle città italiane tardomedievali (fine 
Duecento-Trecento) contenevano spesso, per ra-
gioni di decoro urbano, l’indicazione di raddrizzare 
(quod dirizetur) vie importanti. Nel caso di Siena e 
di Firenze, ad esempio, ciò doveva avvenire col pro-
cedimento ad cordam: utilizzando cioè l’allinea-
mento fissato da una corda stesa tra due punti 
(dunque con ampliamenti o demolizioni di quanto 
risultava estraneo rispetto al nuovo allineamento).  
A Firenze, nel tardo XIII secolo, venne creata una 
“via larga”, e con andamento rettilineo, per consen-

ed archetipico modello tipologico. Il quale, proprio 
in quanto tale, è declinabile in più e variabili scelte: 
o, mi sia concessa la metafora, in quella che connota 
i singoli “individui” edilizi. 
Passo ora ad analizzare l’edilizia abitativa di Età er-
culea per i ceti medio-popolari. In questo caso l’uni-
tarietà visuale che lega vie ed edifici sembrerebbe 
presentarsi con maggiore evidenza: perché la tipo-
logia abitativa in serie, adottata per questo tipo di 
edilizia, attribuisce forte omogeneità visuale all’im-
magine d’insieme della strada. Ma tale omogeneità 
dipende dalla ritmica ripetizione delle singole cel-
lule e non da una deliberata scelta mirata alla con-
figurazione dello spazio viario48. 
Tenuto conto da un lato della documentata circo-
stanza che nell’ambito dell’addizione, almeno in una 
prima fase, da un lato vennero realizzati edifici sia 
ad uno che a due o più piani e che dunque tale fat-
tualità non poteva dar luogo ad un’immagine unita-
ria dei prospetti stradali. E che, dall’altro lato, ed 
anche quando vennero realizzate cellule edilizie con 
prospetti di ugual numero di piani e con uguale ri-
petuto e ritmico impaginato delle porte e delle fi-
nestre (da ciò consegue l’immagine unitaria del 
sistema edilizio), nemmeno ciò consente di riferire 
tale omogeneità alla cultura prospettico-visuale 
(cioè rinascimentale). 
Fin dal XIII-XIV secolo (dunque ben prima dell’Età 
rinascimentale), un medesimo risultato di omoge-
neità dei fronti edilizi è presente, infatti, nell’edilizia 
italiana di questo genere promossa sia da singoli 
committenti, sia da istituzioni di natura pubblica e 
privata (ospedaliera, religiosa o di altra natura); in-
teressati, gli uni e le altre, ad avviare programmi di 
lottizzazione in aree cittadine fino a quel momento 
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tire un più rapido accesso ai carri che, provenendo 
dalla parte settentrionale della cerchia cittadina, do-
vevano portare le granaglie al principale e centrale 
deposito cittadino (poi detto Orsanmichele). 
E, d’altra parte, nel caso dell’asse viario principale 
di Pienza (cioè il borgo di Corsignano elevato da 
Pio II al rango di città) non è stato adottato il cri-
terio della retta linearità: la centrale spina viaria 
segue l’originario andamento sinuoso. È però vero 
che una sezione stradale dell’ampiezza di 16 metri 
come quella ferrarese, era del tutto inusuale nelle 
città italiane di fine Quattrocento. 
È stato pertanto pensato, e lo ha fatto Amelio Fara 
esperto di storia dell’edilizia fortificatoria, che ciò 
conseguisse a criteri di natura militaresca: e cioè al-
l’intento di facilitare i movimenti delle truppe e 
delle artiglierie nell’ambito dell’addizione erculea. 
In tal caso, dunque, il tracciato viario principale 
dell’addizione sarebbe stato delineato in ottempe-
ranza al concetto albertiano di via militare. Ma que-
sta ipotesi è stata poi contestata alla luce delle 
condizioni locali. Se cioè quel tracciato viario viene 
posto in rapporto con la circostanza che la delinea-
zione della nuova cerchia difensiva racchiudeva 
un’area fortemente inabitata e che, pertanto, le 
truppe si potevano muovere con tutta libertà nel-
l’ambito del contesto territoriale dell’addizione. 
Tale ampiezza va dunque meglio riferita alla convin-
zione, e percezione, dei cittadini di quel tempo (so-
prattutto se sotterraneamente ostili al duca ed ai 
suoi metodi urbanistico-finanziari): cioè che l’am-
piezza ed il tracciato rettilineo degli assi viari prin-
cipali erano finalizzati ad accrescere il prestigio di 
una città (nel caso Ferrara) e soprattutto di chi ne 
era signore: Ercole I. 

Arrivo alle conclusioni. Tutto quanto sin qui osser-
vato porta a concludere che l’iniziativa erculea non 
ha sostanzialmente cambiato il tradizionale e ben 
sedimentato DNA della Ferrara del suo tempo. Che 
insomma il suo sia stato un intervento a carattere 
sostanzialmente dimensionale (l’aggiunta di una 
nuova estesa area alla città esistente) piuttosto che 
l’espressione di un programma mirato a modificare 
il sistema urbano preesistente. 
Ed infatti l’aspetto medievalistico della città di Fer-
rara, cioè la persistenza di un tessuto urbano fitto 
e turrito, è ancora segnalato in una veduta cinque-
centesca della città. Tuttavia, e ciò fornisce qualche 
freccia all’arco di chi considera l’intervento erculeo 
un episodio di urbanistica “rinascimentale”, è indub-
bio che quanto avviato da Ercole, (ma solo realiz-
zato, e con estrema lentezza, più tardi) sembra 
emettere un messaggio innovativo dal quale è diffi-
cile non essere suggestionati. Ma a ciò si può dare 
una risposta che, ancora una volta, diverge in parte 
dal concetto dalla “rinascimentalità” della Ferrara 
erculea. Penso, come altre volte ho avuto modo di 
sostenere, che anche per Ferrara, così come per 
altri centri urbani italiani del tardo Quattrocento, 
non si possa parlare di una “città rinascimentale” 
contrapposta o soprapposta ad una “città medie-
vale”. Perché, procedendo in tal modo si scambiano 
l’uno con l’altro i due già segnalati e pur differenti 
percorsi storiografici (quello di impianto socioeco-
nomico e quello di impianto percettivo-configura-
tivo) in una impropria combinazione metodologica 
che estende forzosamente alla scala di modello 
concettuale le tesi, forse quelle di Sitte, sulla per-
cettività degli spazi di una città medievale. Ma Sitte, 
ed è suo merito, non parla di “modello urbano”, ma 
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dunque era anche perdonato e condiviso da molti 
studiosi: italiani e no. Ma era così ardito ed imper-
vio, quel salto concettuale, che esso, oggi, a condi-
zioni e convincimenti culturali e storiografici 
profondamente mutati, non può più essere invece 
condiviso. 
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Il cui assetto, sia sul piano socio-economico, sia su 
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brunelleschiane, in S. BENEDETTI, G. MIARELLI MARIANI, L. MAR-
CUCCI, Saggi in onore di De Angelis d’Ossat, Roma 1987, in 
“Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, n.s., fa-
scicoli 1-10 (pp. 209-212). Per gli aspetti normativi e le de-
libere, vedi G. C. ROMBY, Per costruire ai tempi del Brunelleschi; 
Firenze 1979 (con particolare riferimento alle appendici che 
riportano esempi di delibere edilizie ed urbanistiche di vari 
organi cittadini). 
22  Ci si deve infatti chiedere “ideale” in che senso. Anticipa-
zione di uno sperato nuovo “valore” attribuito alla città, op-
pure divagante fantasticheria? Sul tema più generale del 
rapporto tra l’opera ed il pensiero degli architetti, vedi L. 
PERINI, Gli utopisti: delusione della realtà, sogni dell’avvenire, in 
Storia d’Italia, Annali 4, Torino 1981, p. 324. Vedi anche A. TE-
NENTI, L’utopia nel Rinascimento, in Credenze, ideologie, liberti-
nismi tra Medioevo ed Età moderna, Bologna 1978, pp. 244 e 
258. In quel saggio Tenenti giudica che ciò che gli architetti 
toscani del Quattrocento «vogliono imporre o proporre, è 
uno schema ambientale armonioso, geometrico, sano e ra-
zionale per la vita di tutti i giorni, [così] incarnando già in 
modo chiaro la tendenza alla pianificazione dell’area urbana 
e dei singoli tipi di abitazione [...]». Ma è proprio questo il 
punto: ciò che quegli architetti proponevano sottintendeva 
che fosse già stato accolto il loro reclamato nuovo e deter-
minante ruolo decisionale nel programmare e delineare l’in-
tero tessuto insediativo cittadino. Ciò, invece, sarà possibile 
soltanto più tardi: dopo che si sarà effettivamente affermata 
la figura politica ed istituzionale del “principe” e che anche 
le normative e le magistrature urbanistiche verranno a di-
pendere da un potere centralizzato ed autocratico: tale cioè 
da potersi sovrapporre agli interessi di altri gruppi (o figure) 
fino ad allora invece dominanti. Fino a quel momento, e cioè 
in genere fino ai primi decenni del Cinquecento, anche il 
“signore” doveva tener conto di tali gruppi e poteva agire 
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scimento. Arte italiana 1460-1500; Milano 1965, p. 123.
29  Come ho avuto modo di sostenere in altra occasione, si 
può far rientrare in questo ambito anche, e perfino, il lin-
guaggio e la prassi del Brunelleschi e di molti suoi seguaci 
(ad esempio Michelozzo). Vedi: V. FRANCHETTI PARDO, L’archi-
tettura del tardo Medioevo, pp. 381-627 e, più specificamente, 
Il quadro toscano nel primo Quattrocento: avvio al Rinascimento, 
pp. 584-627, in R. BONELLI, C. BOZZONI, V. FRANCHETTI PARDO, 
Storia dell’architettura medievale, Roma-Bari 1997 (ed edi-
zioni seguenti).
30  È significativo, per la Parigi del XV secolo, il frequente 
richiamo alla pianta della cattedrale di Notre Dame. Per 
l’ambito inglese, l’adozione di speciali morfemi quali, in 
particolare, le volte con i cosiddetti “pendentives” che svi-
luppavano i temi delle ramificate strutture dei pilastri a 
fasci polistili, esaltandoli figurativamente, ma non più strut-
turalmente, nelle coperture voltate degli ambienti di rap-
presentanza. Ma talvolta l’affermazione identitaria ha dato 
luogo ad altri esiti. Nel caso del Portogallo tardoquattro-
centesco e protocinquecentesco la ricerca di identità si è 
tradotta nell’invenzione ed adozione di nuovi morfemi: 
quelli che simbolizzavano la centralità del paese nel con-
testo delle ardimentose imprese marinare. Nel caso ispa-
nico il quadro è più complesso perché l’identitarietà si 
esprime da un lato con l’adesione meticciata ai temi ita-
liani, e, dall’altro lato, anche con il prolungarsi di espe-
rienze di matrice figurativa islamica. 
31  Lo sottolinea anche Zevi ma senza trarne le conse-
guenze. Vedi B. ZEVI, Saper vedere l’urbanistica. Ferrara di Bia-
gio Rossetti, la prima città moderna europea, Torino 1960 e 
1971; p. 287.
32  Per gli architetti significava procedere a rilievi (metrico-
proporzionali, o figurativi) e ad analisi strutturali dei residui 
monumenti (o di loro parti) della romanità classica e tarda 
(comprese le componenti morfologiche e tipologiche della 
cristianità dei primi secoli) presenti, fisicamente e diretta-
mente (allo stato di ruderi più o meno complessi), oppure 
indirettamente (cioè nell’immaginario), a Roma ed in nume-
rosi altri centri italiani.  Se nel XV secolo la città di Roma 
continuava ad essere considerata il luogo deputato (anche 
se in stato di doloroso degrado) alla trasmissione del re-

taggio della romanità, anche a Firenze, ed in molti altri centri 
italiani del tempo (ad esempio Siena), le presupposte o vere 
radici romane (la fondazione od altro) erano percepite, e 
narrate, come elemento identitario.
33  Cito in particolare Geoffrey Scott che nel 1914 ha pubbli-
cato l’obliato volume L’architettura dell’Umanesimo. Molto più 
tardi Manfredo Tafuri pubblicherà un volumetto dello stesso 
titolo (L’architettura dell’Umanesimo, Torino 1948-1970) però 
con diversi orientamenti critici.
34  Nella storiografia inglese del XX secolo, il Cinquecento è 
definito italistic age e tale definizione è stata poi accolta anche 
in altri ambiti storiografici quasi divenendo una costante sto-
riografica.
35  E. GALLI DELLA LOGGIA, A. SCHIAVONE, Pensare l’Italia; Torino 
2011, p. 76.
36  Politicamente, ed in parte anche economicamente, l’Italia 
era divenuta terreno di scontro tra le grandi potenze del-
l’epoca. In tal senso viene da pensare che la diffusione della 
cultura rinascimentale italiana possa esser stata facilitata, 
oltreché da accorte strategie matrimoniali, anche dal fatto 
che, proprio per effetto di quegli scontri, i principali espo-
nenti dei paesi che si contendevano il possesso della peni-
sola erano entrati in diretto contatto con le principali 
realizzazioni (in particolare quelle architettoniche) del Ri-
nascimento italiano di quel tempo. 
37  T. TUOHY, Herculean Ferrara. Ercole d’Este, 1471-1505, and 
the invention of a ducal capital; Cambridge 1996. C. M. RO-
SENBERG, The Este Monuments and Urban Development in Re-
naissance Ferrara, Cambridge 1997. I loro studi si giovano 
sia delle cronache del Caleffini, del Prisciani, sia dei reso-
conti (di epoca contemporanea a quella del farsi dell’addi-
zione erculea o di epoca ad essa di poco successiva) degli 
ambasciatori o visitatori di altri paesi italiani, sia delle os-
servazioni e lamentele di singoli cittadini. 
38  P. KEHL, (vedi op. cit. p. 255) che in aggiunta quanto già ri-
portato in nota, aggiunge: «Accanto a Pietro Benvenuto ‘in-
gegnere ducale’ lavorava Biagio Rossetti [...] ma entrambi 
furono più imprenditori che architetti creativi [...]. Dopo 
che, negli anni Novanta, [n.d.r. il Rossetti] fu accusato di non 
aver tenuta separata la funzione di ufficiale delle ‘munizioni 
e fabbriche ducali’ dagli interessi privati e rinunciò a con-
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lebri assi viari rettilinei della Lungara e della via Giulia e 
dell’avvio alla realizzazione dei principali edifici di quest’ul-
tima. Il primo dei due assi ripeteva, pur prolungandola, una 
linea di percorso già da tempo esistente: ed in ciò si può 
trovare qualche analogia con le scelte di viabilità dell’addi-
zione erculea. Tornerò però più avanti su questo argomento. 
Il secondo, invece, cioè la via Giulia, doveva costituire la 
spina dorsale del nuovo organismo urbano voluto dal papa. 
Nuovo perché innervato da un centro direzionale (finanzia-
rio, giudiziario, e di altra finalità istituzionale e rappresenta-
tiva, finalizzato ad attrarvi anche le sedi abitative di 
esponenti dei ceti economici, in ispecie se bancari e di pro-
filo “internazionale”) del tutto sostitutivo rispetto a quello 
allora esistente fino ad allora innervato dalle direttrici dei 
tre percorsi tradizionali. In questo senso l’opera del Bra-
mante, che innovava con ingegnosa sperimentalità, morfo-
logie, sintassi e linguaggi di matrici rinascimentali già apparse 
fuori di Roma, era l’essenziale medium di trasmissione del-
l’ambizioso programma papale poi non completato per la 
morte dei due protagonisti. Non altrettanto può dirsi per 
le vicende ferraresi. A Ferrara sia tutto l’impianto della via-
bilità dell’area inclusa nel nuovo sistema fortificato, sia al-
cuni (certo non tutti) suoi correlati episodi edilizi, sono 
stati infatti abbastanza rapidamente realizzati. Ma, rispetto 
al programma giuliesco, ne erano diversi i presupposti e gli 
intenti. Ercole I ha infatti agito ampliando enormemente (in 
pratica raddoppiandola) la superficie edificabile del tessuto 
cittadino esistente: finalizzando però il suo intervento a 
creare non un centro direzionale (come nel caso della via 
Giulia), ma, piuttosto, un nuovo spazio per un allora preve-
dibile sviluppo insediativo. Destinato, questo, tanto a figure 
dell’establishment nobiliare del tempo, quanto, anche, a ceti 
medi e popolari.
45  La sua opera architettonica fa ovviamente parte del Ri-
nascimento italiano del tempo, ma ciò non può essere 
dato per certo quando i cantieri dei suoi edifici sono poi 
stati affidati ad altri. Comunque, per quanto concerne le 
sue opere nell’addizione si veda M. FOLIN, Rinascimento 
estense, Roma-Bari 2004, pp. 264-265. L’autore, riportando 
quanto il duca scrive in una lettera a Tito Strozzi («ad ciò 
che tanto più presto quella parte di cità nova sia habitata 

durre i lavori del palazzo dei Diamanti e di palazzo Costabili 
e il duca gli concesse solo di continuare l’attività alle mura 
cittadine. La maggior parte degli edifici ferraresi fu dunque 
costruita da imprenditori, chiaramente privi di capacità ar-
tistiche: anche se le piante dei palazzi furono innovative, gli 
alzati rimasero quindi piuttosto tradizionali». Ed a tale pro-
posito è stato anche giudicato da taluni che è proprio que-
sta realtà, pragmaticamente mirata a combinare la locale e 
tradizionale prassi esecutiva con le novità, il fattore unifi-
cante dei lessici architettonici ferraresi di quel tempo.
39  M. ROMANO, La città come opera d’arte, Torino 2008. Si ci-
tano in particolare i seguenti passi: p. 18 «[...] noi possiamo 
accodarci a questo punto di vista per tanti secoli così dif-
fuso e asserire che, se a promuovere un manufatto in opera 
d’arte sono l’intenzione estetica e il riconoscimento pub-
blico e collettivo di questa intenzione, allora – per quanto 
riguarda le sue case – questo essere la città europea 
un’opera d’arte ha trovato la sua prima conferma»; p. 23 
«La civitas europea ha dunque una sua riconosciuta perso-
nalità, di ordine superiore a quella dei cittadini che la com-
pongono, e proprio come cittadini in quanto individui 
confrontano il proprio status nella facciata della loro casa, 
così i medesimi cittadini in quanto civitas rappresentano il 
rango che considerano confacente alla propria città nella 
grandiosità e nella magnificenza relativa dei suoi temi col-
lettivi [n.d.r. gli edifici abitativi a carattere collettivo]».
40  P. KEHL, op. cit.
41  È nota la polemica che nel pieno Cinquecento divideva su 
questo tema gli esperti di guerre e tecniche militari (ingegneri 
e condottieri) dagli architetti.
42  Diverso è lo schema di città in collina (caratterizzate da un 
sistema viario a doppia elica), o situate lungo le rive di un fiume, 
oppure quello di una città portuale. 
 43  Op. cit., p. 255.
44  La Kehl ha infatti ancor maggiore ragione se si conside-
rano i seguenti elementi. L’analogia che viene talvolta pro-
posta tra gli interventi ferraresi e quelli relativi del 
Bramante a Roma (anche in questa vicenda l’iniziativa è del 
“signore”, cioè di Giulio II, intesa a modificare l’insieme 
dell’organismo urbanistico dell’Urbe: il suo DNA) non può 
essere trovata nella circostanza della creazione dei due ce-
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et populata como l’altra, et che quelli che hano pensiero 
de fabricare in dicto luoco non differiscano più le loro fa-
briche [...]» e seguono indicazioni e facilitazioni) osserva 
che le previsioni del duca non si avverarono: perché, ap-
punto, l’area dell’addizione fu per lungo tempo poco abi-
tata. E conclude osservando: «Certo, nella nuova parte 
della città alcuni cortigiani più in vista si fecero costruire 
palazzi sontuosi, in molti casi commissionandoli all’inge-
gnere ducale Biagio Rossetti. Ma che se alcuni gentiluomini 
ferraresi [...] si affrettarono a costruire la casa di famiglia 
nella Terra nuova, in modo del tutto diverso si comporta-
rono gli Ariosto, i Contrari, i Boccamaggiori e insomma la 
maggior parte delle famiglie più antiche del patriziato fer-
rarese, che pare non abbiano mai pensato di trasferire la 
propria magione a vita lontano dalla piazza del mercato, 
dalla cattedrale, dai palazzi pubblici». Interessa anche l’altra 
osservazione dell’autore: «è davvero significativo che i due 
grandi palazzi rossettiani della Piazza Nova siano stati 
commissionati dagli Strozzi (immigrati da Firenze solo due 
generazioni addietro) e da Gian Francesco Stancaro, di-
scusso ufficiale alle munizioni, notaio di modesta estra-
zione arricchitosi speculando all’ombra della corte».
46  Per quanto attiene alle opere del Rossetti, trovo inte-
ressante sottolineare che il palazzo dei Diamanti (cosid-
detto perché nei suoi prospetti compare il bugnato con 
conci, appunto, a forma di diamante) oltre ai significati ma-
trimoniali sottesi a quella soluzione, e da taluni sottoli-
neati, proprio in questa sua caratteristica richiama alla 
memoria le analoghe soluzioni del napoletano Palazzo San-
severino (poi trasformato nella chiesa del Gesù Nuovo) 
completato nel 1470 come indica l’iscrizione marmorea 
apposta sul fronte dell’edificio dallo stesso architetto. 
Resta dunque da interpretare il perché della scelta rosset-
tiana di adottare in ambito estense, proprio quel tipo di 
bugnato. Il 1470 rientra infatti nella fase in cui re Ferrante 
(e sono note le interrelazioni matrimoniali tra la corte 
estense e quella aragonese) aveva avviato iniziative urba-
nistiche per la città di Napoli dopo aver trionfato sui ne-
mici della corte aragonese: tra i quali si situava in primo 
piano proprio il Sanseverino.
47  Nemmeno Brunelleschi ha mai potuto avere tale delega.

48  Un dato sempre sottolineato è che, in questi complessi 
edilizi a due piani (celebre quello delle “vedove”), gli assi di 
coordinamento delle aperture (porte e soprattutto fine-
stre) danno luogo ad una ritmica compositiva per la quale 
ogni asse centrale, che è basato su di un’unica apertura (una 
porta al di sopra della quale si apre una finestra), è seguito 
alla sua destra ed alla sua sinistra, da un sistema di aperture 
di carattere binario (due finestre affiancate tra di loro) che 
dà luogo alla cadenza ritmica uno-due delle aperture. Ma 
ciò dipende da ragioni di natura funzionale. Dal fatto che il 
fronte di ogni cellula è caratterizzato da tre assi: quello cen-
trale (porta e finestra superiore) e i due laterali (a destra e 
sinistra di quello centrale) dell’apertura delle altre finestre. 
Insomma, il proporsi del fronte stradale di quegli edifici se-
condo la cadenza ritmica uno-due è dovuto alla ripetitività 
dello schema distributivo degli ambienti di ciascuna cellula 
e non ad una deliberata scelta “formale”. 
49  L. PICCINATO, Urbanistica medioevale, Firenze 1943.
50  Qui ritornerebbe in gioco un altro aspetto della già ri-
cordata tesi del Burchkardt: che la Ferrara erculea si pre-
sentasse cioè già come una “capitale”. Tuttavia, a me sembra 
che in Italia, fatta eccezione forse per lo stato pontificio, il 
concetto di “capitale” si va meglio precisando solo più tardi. 
Nel corso cioè del Cinquecento quando si sono stabilmente 
configurati sistemi di potere dinastico con ampia (di scala 
almeno o quasi regionale) dominanza territoriale. È forse 
proprio questa la ragione della mancata o ritardata realiz-
zazione del programma erculeo.
51  Forse perfino il ritardato successo del programma ercu-
leo può esser posto in relazione proprio con il suo essere 
anticipazione cronologica di quella “città del principe” (o 
“del sovrano”) che si diffonderà nel corso del Cinquecento. 
Ma ciò da parte di una figura, Ercole I d’Este, che pur domi-
nando su di un territorio abbastanza esteso, non disponeva 
ancora del tutto di quel maggior potere che caratterizzerà 
i grandi potentati cinque-seicenteschi italiani nei quali i “cit-
tadini” erano divenuti “sudditi” del principe: invece i “citta-
dini” della Ferrara erculea non erano ancora divenuti 
pienamente e compiutamente “sudditi”.
52  Negli anni centrali del XX secolo erano in corso, in Italia 
(in particolare a Roma), accesi dibattiti sul ruolo dell’urbanista, 
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e più in generale sulla pianificazione urbanistica, nel contesto 
dell’impetuoso e non controllato sviluppo dei centri urbani 
italiani dopo l’avventurosa e necessitata fase della ricostruzione 
postbellica. La riscoperta e l’interpretazione della figura di Bia-
gio Rossetti dava a Zevi, appassionato polemista, la possibilità 
di fornire un sostegno storico, ma con una lettura in chiave 
post-crociana, ai metodi della pianificazione urbana del “movi-
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mento moderno” italiano di quegli anni. Dunque, i suoi fasci-
nanti scritti sulla riscoperta figura del Rossetti “urbanista” 
vanno considerati molto più come espressione del suo appas-
sionato “impegno” di critico nel dibattito civico-politico di que-
gli anni che come significativo ed oggettivo contributo alla 
conoscenza del divenire urbanistico della Ferrara estense del 
secondo Quattrocento.



l semble opportun de donner un aperçu du carac-
tère de la discipline qui a pour titre  : « Histoire 
de la ville et du territoire », que j’enseigne à l’Uni-

versité de Florence.1 En effet, qu’elles soient d’ar-
chives choix des sources, dont je me sers pour les 
recherches à caractère scientifique, comme pour 
l’enseignement qui en découle, dépend justement 
du cadre complexe des études impliquées par une 
telle discipline. 
Les concepts contenus dans le titre, c’est-à-dire res-
pectivement « histoire de la ville » et « histoire du 
territoire », sont bien évidemment, tous deux, le 
fruit d’un processus d’abstraction. 
Le premier des deux, « histoire de la ville », contient 
en effet, dans le singulier du mot « ville » une plura-
lité d’objets en tant qu’il fait allusion à la pluralité 
des villes, objets d’étude et d’analyse, et qu’il im-
plique aussi le concept, opposé, d’histoire de ce qui 
est « non-ville ». Et en outre, en tant que la « ville » 
comme la « non-ville » sont des entités historique-

ment variables. Le second concept, c’est-à-dire « his-
toire du territoire », n’est pas moins le fruit d’une 
abstraction puisqu’il fait allusion à un nombre en-
core plus grand de significations. Le concept de ter-
ritoire put désigner en effet, selon les cas, soit une 
certaine extension géographique, soit une relation 
particulière entre extension physico-géographique 
et une composante ethnique déterminée e prédo-
minante, soit encore une entité d’un caractère tout 
à fait différent. De ces entités, celles qui m’intéres-
sent en particulier sont, d’une part, d’ordre poli-
tique, et d’autre part, d’ordre mental et culturel : 
lorsqu’on entend par territoire l’option précise ex-
primée par certains groupes sociaux plus ou moins 
étendus à l’égard d’une zone géo-historique-sociale 
déterminée. Chacune de ces significations diffé-
rentes requiert des critères d’analyse tout aussi dif-
férenciés, et cela même en ce qui concerne les 
scansions temporelles dont il faut tenir compte : car, 
par exemple, pour celles qui se réfèrent aux deux 
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quences formelles et spatiales de telles « idées » et 
« options ». 
De ce qui vient d’être dit, il découle que les sources 
qui concernent la discipline « histoire de la ville et 
du territoire » sont très différentes les unes des 
autres. Et que donc, les problèmes méthodologiques 
et pratiques qui s’y trouvent impliqués, sont tout 
aussi différents. 
En ce qui concerne l’Italie du Bas Moyen-Âge et l’Ita-
lie de l’époque moderne préindustrielle, il faudra 
tenir compte en général des groupes de sources 
dont je vais établir maintenant la liste : 
a) Documents fiscaux, comptables, de propriété, etc. 
Il s’agit de documents qui, ville après ville et époque 
après époque, prennent des noms différents : mais 
qui de toute façon concernent des estimations, ca-
dastres, recensements, registres notariés, registres 
de comptabilité de travaux, actes contractuels, etc. 
b) Textes normatifs, lois, avis, délibérations d’or-
ganes publics, etc. 
Dans ce groupe se trouvent les différentes formes 
de statuts urbains et communautaires ; les status des 
différentes corporations, associations, instituts, etc. 
(qu’ils soient publics ou privés, laïcs  ou religieux) ; 
les instructions et les arrêtés des conseils commu-
naux ou des cours seigneuriales ou princières ; les 
différentes « règles » ; les règlements de la construc-
tion ; les règlements de sécurité publique et de mo-
ralité publique ; les controverses qui survenaient en 
de telles matières, etc. 
c) Documents planimétriques à caractère public et 
privé, etc. 
Ici sont inclus différents types de documents gra-
phiques qui illustrent l’état de certains biens immo-
biliers ou fonciers et leur pertinence. L’origine de 

premiers ordres de significations, il faudra tenir 
compte des cycles de longue durée, alors que pour 
les deux deniers ordres de significations, il sera né-
cessaire en général de tenir compte de cycles de 
durée beaucoup plus courte. 
Toutefois, les deux concepts pourtant différents de « 
ville » et de « territoire » ne désignent pas des entités 
opposées, comme parfois semblent le croire certains 
qui par erreur conçoivent le terme « territoire » 
comme un équivalent du terme « campagne ». 
On peut parler, tout au plus, de significations plus 
larges ou plus restreintes ; le mot territoire inclut 
en effet une entité historique désignée par le terme 
ville parce qu’il contient en même temps aussi bien 
la « ville » que ce qui est « non-ville », mais qui n’est 
pas toujours et seulement « campagne ». 
En conclusion, l’« histoire de la ville et du territoire » 
se présente comme un cadre de recherche qui 
s’étend sur plusieurs secteurs disciplinaires l’histoire 
politique, l’histoire socio-économique, l’histoire des 
mentalités et des idées outre évidemment, le sec-
teur particulier de l’histoire du devenir urbain 
(c’est-à-dire de la naissance, du développement, de 
la stagnation et aussi de la décadence et de la dispa-
rition) de chaque établissement humain et de leur 
configuration variable en tant qu’espaces peuplés 
par des hommes. Elle aura par contre des contacts 
mineurs avec l’« histoire de l’art » au sens strict du 
terme. Toutefois elle se rattache à cette dernière par 
le biais de l’histoire des idées et de l’histoire des 
mentalités, que nous avons déjà rappelées, si en de 
telles formes d’« histoire » viennent s’inclure juste-
ment les « idées artistiques » et les « mentalités» 
et « options » qui les accompagnent : et s’il s’avère 
intéressant de prendre connaissance des consé-
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tels documents est en rapport avec des motifs, des 
situations, et des finalités différentes, parmi les-
quelles nous pouvons citer des motifs d’ordre tech-
nique, de contentieux judiciaire, des motifs à 
caractère commémoratif et, bien entendu, des mo-
tifs d’ordre « projectuel » (partiel ou général) et 
ainsi de suite. 
d) Mémoires et rapports. 
Ici se trouvent les différentes « souvenances », les 
journaux intimes, les lettres, les correspondances et 
rapports de voyage ou de visites d’ambassades, etc. 
Dans ce cas aussi, évidemment, la nature et finalité 
différentes de chaque document proposent des ca-
suistiques très différenciées. 
e) Sources iconographiques de diverses nature et 
dimension. 
Il s’agit de ‘ensemble des images qui concernent les 
villes et les environnements non citadins. De telles 
images peuvent être aussi bien du type plus ou 
moins véridiquement descriptif, que du type symbo-
lique et allusif. Les techniques de représentation 
peuvent être des plus variées : depuis de figurations 
picturales jusqu’à des images du caractère plus exac-
tement graphique (gravures, estampes, etc.), et peut-
être même les résultats de véritables relèvements. 
f) Sources indirectes. 
Elles concernent l’ensemble des données inassimi-
lables de la littérature, de la nouvelle, etc. Par 
rapport à une telle variété de sources, mes expé-
riences de recherches sur les villes-états de l’Italie 
du Bas Moyen-Âge, et à plus forte raison sur les 
états territoriaux italiens des XVIe et XVIIe siècles, 
m’ont confirmé ce qui était déjà évident et connu. 
A savoir que les différentes sources auxquelles on 
s’adresse sont en général plutôt riches d’un matériel 

documentaire bien articulé. Mais que, toutefois, une 
telle richesse et variété soulèvent justement des 
problèmes méthodologiques et pratiques d’ordre et 
de degré très différents. J’en analyserai ici les aspects 
principaux et les plus significatifs. 
Problèmes relatifs à l’utilisation de estimations, ca-
dastres, vues et sources iconographiques en général. 
Un premier ordre de problèmes dépend non seule-
ment de la nature même des documents cadastraux, 
‘estimations et assimilés mais aussi de tout le corpus 
de déclarations, attestations, expertises, etc., qui se 
rattachent aux premiers. A la différence de ce qui 
adviendra à partir du XVIIIe siècle, de tels docu-
ments n’ont qu’un caractère descriptif et non pas 
géométrique ou planimétrique dans l’Italie des XVIe 
et XVIIe siècles2. 
Maintenant, pour les utiliser convenablement à nos 
fins, c’est-à-dire pour en tirer des données sur la dy-
namique des phénomènes qui se réfèrent à l’évolu-
tion d’un tissu urbain, il est nécessaire de se référer 
à une séquence la plus étendue possible du matériel 
documentaire disponible, mais à l’intérieur de li-
mites convenables. Ma conviction est que l’on peut 
considérer comme convenables des cycles de l’or-
dre de vingt à cinquante ans : parce que seul un cycle 
d’une telle durée nous permet de percevoir si, et de 
quelle façon, il y a eu des changements significatifs 
aussi bien dans les modes d’exploitation de chaque 
partie et de chaque environnement d’un tissu d’im-
plantation (par exemple une ville), que dans les qua-
lités typologiques, fonctionnelles, formelles, des 
éléments et des espaces qui se réfèrent à de tels 
modes d’exploitation. Mais, et nous rencontrons 
peut-être ici un premier ordre de difficultés, dans 
les villes italiennes, entre le XIVe et le XVIe siècles, 
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cas heureux, et l’on en rencontre dans les archives 
italiennes, à des dessins, à des cartes, ou à d’autres 
documentations et relevés conservés auprès de 
fonds d’archives relatifs à des organismes publics ou 
privés (ce dernier cas concernant habituellement 
des organismes religieux ou d’assistance, de grandes 
familles, des corporations, etc.). 
Dans d’autres cas, tout aussi heureux, il est possible 
parfois de trouver confirmation des qualités dimen-
sionnelles et typologiques des biens déclarés dans 
les cas particuliers où les qualités ont subsisté (ou 
du moins la possibilité de s’y référer) par exemple, 
grâce à des opérations de relevés critiques ou peut-
être même, comme dans le cas de la ville de Carpi, 
étudiée par Mme Bocchi3, grâce au maintien jusqu’à 
nos jours des normes qui ont précédé à la réalisa-
tion originelle. Habituellement pourtant, ces circons-
tances ne se vérifient à la moitié du XVe siècle 
beaucoup plus rares (même s’il que pour des cas 
postérieurs façon sporadique : j’en connais pour 
Arezzo, pour Rome, pour Venise et il en existe vrai-
semblablement pour d’autres villes) sont au 
contraire les exemples qui concernent le XIVe siècle. 
Au cours des opérations de contrôle et de croise-
ment entre plusieurs données documentaires on 
peut enfin recourir aux sources d’ordre iconogra-
phique, qui fournissent souvent (ave la prudence qui 
s’impose et les filtres critiques adéquats) des élé-
ments de contrôle ultérieurs et valables. En ce qui 
concerne les villes italiennes du XIVe au XVIe siècles, 
ce moyen, une fois encore, ne commence à appa-
raître relativement aisé qu’à partir du XVe siècle ; il 
ne devient en général beaucoup plus facile qu’après 
le XVIe siècle, c’est-à-dire lorsque l’on peut compter 
sur des images urbaines plus nombreuses et mieux 

les critères selon lesquels étaient organisées les dif-
férentes opérations l’estimations et de cadastres, va-
riaient en général à l’intérieur même des cycles de 
durée précités. En outre, ce qui constitue un second 
ordre de difficultés, étant donnée la nature fiscale 
de telles opérations (et parfois même leur em-
preinte en tant qu’instrument politique), les indica-
tions descriptives de biens lorsqu’elles étaient objet 
de déclaration, tendaient habituellement à en dimi-
nuer la qualité, la consistance, et les caractéristiques 
d’exploitation (tout comme, du reste, cela se passe 
encore aujourd’hui). 
Mais il existe d’autres difficultés. Tout d’abord la va-
riabilité effective, sujet après sujet et les uns après 
les autres, des termes utilisés pour la déclaration 
(exemple : maison, maisonnette, petite maison, etc., 
là où pourtant par maison on peut entendre même 
un palais, lorsque le déclarant est le représentant 
d’importantes familles). Enfin, en second lieu, et l’on 
touche ici à un problème général, le fait bien connu 
que dans un tissu d’implantation, qu’il soit de carac-
tère citadin ou qu’il soit de caractère non citadin, il 
existait des sujets (par exemple les religieux, mais 
aussi ceux qui par leur indigence n’intéressaient pas 
le cadre fiscal), qui n’étaient pas soumis au recense-
ment. De tout ceci il résulte que des précautions 
particulières sont nécessaires afin d’utiliser avec 
profit cet ordre de documents. Ainsi, il est néces-
saire en premier lieu de se rendre compte de la qua-
lité de l’objet décrit qui parfois, par chance, est 
encore aujourd’hui facile à situer et, en second lieu, 
il apparaît souvent opportun de confronter de tels 
documents ave d’autres sources, différentes des pre-
miers et judicieusement croisées et confrontées 
avec eux. On peut se référer par exemple, dans les 
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définies. Mais, pour faire un bon usage des sources 
iconographiques, on doit aussi être attentif à ce qui 
suit. Dans le cas d’œuvres picturales (bois, toiles, 
fresques, marqueteries en bois, autres genres figu-
ratifs, etc.), le thème urbain et territorial est habi-
tuellement un élément de valorisation et 
d’environnement par rapport à des personnages 
(saints patrons, personnages importants, etc.), ou à 
des événements et anecdotes choisis au préalable 
comme sujet principal de la figuration. La véracité 
et la crédibilité des images urbaines ne se perçoi-
vent habituellement qu’en référence à des parties 
spécifiques ou à des édifices de la ville ou bien aux 
limites territoriales représentées. Dans d’autres cas, 
au contraire (et ceci n’arrive justement qu’à partir 
de la fin du XVe siècle et plus généralement après la 
moitié du XVIe siècle), c’est la ville même qui consti-
tue le sujet de la figuration (ave des vues à vol d’oi-
seau, planimétriques ou paysagères, etc.). 
Dans les images urbaines de ce type, où la figuration 
dérive souvent d’opérations de relevé précises et 
appropriées, la véracité et la crédibilité sont évidem-
ment très supérieures (on sait que le thème du re-
levé urbain, comme les méthodes qui lui sont liées, 
réapparaît de façon explicite en Italie comme en Eu-
rope, à partir des traités de Léon Battista Alberti). 
Mais mon expérience de l’étude de villes et de cen-
tres mineurs4 m’a placé souvent, sous cet aspect 
aussi, face à certaines difficultés majeures. Il m’appa-
raît en effet que, généralement, c’est ‘importance et 
le rôle territorial du centre urbain qui déterminent 
la fréquence et la précision de ses représentations. 
J’ai remarqué qu’à une diminution ou une croissance 
de ‘importance d’un centre, correspond une dimi-
nution ou une croissance de la fréquence de ses 

images. De sorte que la fréquence ou la rareté des 
images peuvent même être admises comme des in-
dices valables quant à l’importance de ce centre à 
une époque déterminée. 
Le phénomène de la variation l’importance territo-
riale d’un centre a, en outre, des répercussions du 
point de vue de l’organisation et de la structuration 
des archives et même du point de vue de la pré-
sence ou de l’absence de sources documentaires 
déterminées. Très souvent la ville dominante (je me 
réfère ici à la période que j’ai pris en considération, 
mais le raisonnement est valable en général) et en-
suite la ville capitale, évoque presque toujours à soi 
des droits juridictionnels e décisionnels déterminés, 
dont les résultats documentaires sont conservés 
par la ville dominante et en enrichissent les archives. 
Mais en soustrayant à la ville assujettie ses droits an-
térieurs, la ville dominante s’empare souvent aussi 
des documents normatifs et administratifs ou bien 
même (par exemple durant la conquête) elle détruit 
directement la documentation conservée dans les 
archives locales. C’est aussi parfois la ville elle-même 
ou bien la faction qui est en train de perdre sa su-
prématie qui, pour des raisons de secret ou d’or-
gueil, accomplit cette opération de destruction. De 
toute façon et pour conclure, plus l’importance du 
centre sera mineure et plus difficile sera la réussite 
d’une étude sur son devenir. Et ceci est aussi valable 
pour les centres qui étaient jadis importants, et qui 
entrent dans des phases de récession. 
Tout ce qui a été écrit jusqu’ici sur l’aspect physique, 
trouve un remarquable parallélisme dans le cas où 
l’on s’occuperait de recherches historiographiques 
relatives aux classes subordonnées d’une société ur-
baine et à leur mode d’utilisation de la ville, à leur 
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cas des registres relatifs à la construction du Palais 
Strozzi qui ont été très utilisés pour l’étude de l’his-
toire économique ou de l’histoire de l’architecture, 
mais peu pour l’étude de l’histoire de la ville. 
La dynamique d’acquisition des terrains sur lesquels 
devait s’édifier le palais, l’analyse de sources d’ap-
provisionnement en matériaux de construction et 
leur provenance, offrent en effet des fragments in-
téressants non seulement sur la dynamique des phé-
nomènes économiques mais aussi sur le 
fonctionnement de la ville. On pourra dire la même 
chose pour le « Livre de la construction » (jusqu’ici 
généralement peu utilisé) relatif à l’ensemble Lau-
rentien de Florence, et ainsi de suite6. 
Les sources statutaires, normatives, législatives, etc. 
forment un ensemble de documents d’un grand in-
térêt. En effet, il met très bien en évidence l’avis de 
chacun de pôles de coordination territoriale : qu’ils 
soient des villes, ou des centres d’une nature d’im-
plantation et d’organisation différentes (par exem-
ple, les « terres murées » et autres choses de ce 
genre les centres de marché les centres d’une des-
tination fonctionnelle particulière tels que les pôles 
militaires, mineurs, portuaires, mineurs, etc.). En 
effet, en Italie, et souvent jusqu’au XVIe et XVIIe 
siècles (lorsque ce sera déjà formé en général un 
état aux dimensions régionales ou quasi-régionales), 
certaines formes archaïques d’autonomie et de cou-
tumes locales persistent et seront reconnues, 
celles-là même qui s’étaient précisées à l’époque 
des communes. 
Les analyses que j’ai pu mener à bien mettent en 
évidence combien, au-delà de certaines constantes 
qui reflètent les formes de culture politique, sociale, 
et technique de ‘époque, les statuts et les règles de 

mode d’habitation, de travail et ainsi de suite. Dans 
ce cas, tout à fait analogue à celui des villes, la condi-
tion de subordonné se reflète dans l’absence de do-
cumentation directe5. Par exemple, le type des 
habitations quotidiennes, celles qui sont le plus su-
jettes à de continuelles mutations à travers le et le 
plus souvent victimes aussi des démolitions, ne peut 
temps être habituellement ressenti si ce n’est à tra-
vers des images de nomenclature insérées dans des 
contextes iconographiques ou graphiques. Comme, 
en me référant, à des exemples pris un peu au ha-
sard parmi tant d’autres, cela se produit pour Flo-
rence dans les fameuses fresques de Masaccio en 
l’église du Carmine ou dans celles de Ghirlandaio 
en l’église de S. Trinitá ; pour Urbino dans les mar-
queteries en bois du « Studiolo » du Palais Ducal et 
pour le territoire urbinate dans les fonds des por-
traits des ducs de Piero della Francesca ; pour Rome 
dans certains dessins des XVIe-XVIIe siècles ; pour 
Foligno et sa circonscription dans d’autres fresques, 
plus ou moins véridiques et emblématiques, et tou-
jours du XVe siècle, etc. 
Mais, pour rester sur le thème du croisement des 
sources et en me référant aussi à la démonstration 
de Mme Françoise Bercé, il est par ailleurs évident 
que les sources iconographiques ont elles aussi be-
soin de correctifs et de contrôles. A ce titre, les re-
gistres de comptabilité des travaux tenus par les 
commettants, ne sont pas d’une moindre impor-
tance. Son optique particulière d’analyse offre en 
effet au spécialiste d’histoire de la ville et du terri-
toire, la possibilité d’en tirer de nombreuses infor-
mations, qui sont peut-être d’un ordre différent de 
celles que les spécialistes d’histoire économique ti-
rent des mêmes documents. Par exemple, dans le 
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chacun des centres sont inspirés directement par 
les qualités territoriales du centre lui-même, qu’ils 
traduisent7. Ce centre, s’il possède de caractéris-
tiques urbaines ou quasi-urbaines, privilégiera dans 
ses statuts la réglementation de aspects probléma-
tiques de la vie spécifiquement citadine : si, au 
contraire, il possède des caractéristiques non ur-
baines, il privilégiera la réglementation des aspects 
et problématiques typiques de la vie agricole et ru-
rale (sécurité des champs cultivés, pâturages et pas-
sages animaliers, etc.). 
Mais il y a plus. Ville après ville et centre après cen-
tre, l’ensemble des normes (statuts, délibérations, 
etc.) est presque toujours étroitement lié aux parti-
cularités territoriales et productrices de ce centre 
ainsi qu’au mode de vie qui s’y déroulait. L’existence 
de l’un ou de l’autre système d’approvisionnement 
en eau ou d’écoulement des « eaux usées », ou bien 
la « forme » elle-même et l’organisation du tissu 
d’implantation, influencent d’une façon déterminante 
les critères, progressivement établis par les orga-
nismes publics en vue de réguler la vie de la commu-
nauté, autant dans ses aspects collectifs que, très 
souvent aussi, dans les actes et aspects de la vie et 
du comportement privé. 
En outre, la « nuit et le jour » jouaient respective-
ment un rôle profondément différent dans ces 
normes, selon qu’elles se référaient à des centres 
citadins ou non-citadins8. 
Pour les sources provenant de nouvelles, mémoires, 
chroniques, etc. sources toujours séduisantes et vi-
vaces, il faut tenir compte des finalités particulières 
auxquelles tendent chacune des œuvres, ainsi que 
des caractéristiques de l’auteur lui-même. Il semble 
évident en effet, que, si dans les nouvelles le thème 

fantastique (ou ludique et coloré) prédomine, au 
contraire, dans le cas des « mémoires » réfères à 
des événements urbains, c’est justement la ville qui 
prévaut. Et ceci, qu’on se place du point de vue so-
cial (les coutumes) ou du point de vue de la 
construction. 
Or, si les filtres à interposer entre la narration de 
la nouvelle et la réalité probable nous semblent 
évidents, les filtres à interposer entre les « mé-
moires » et leur objectivité seront moins évidents, 
bien que tout aussi essentiels. Évidemment, ces « 
mémoires » peuvent s’avérer déformés par 
rapport, soit à l’état émotif de l’auteur et à sa façon 
spécifique de se poser devant l’événement consi-
déré, soit aussi à une information défectueuse qui 
est toujours possible. Dans ce cas aussi il faudra 
donc « croiser » entre elles ces mémoires ou nar-
rations et les comparer ultérieurement avec un 
autre type de sources. 
Ceci concerne également les chroniques qui, par 
leur nature, devraient contenir un plus grand pour-
centage d’objectivité. Il faut néanmoins tenir compte 
du fait qu’une telle objectivité put être voilée par 
l’esprit partisan de l’auteur ou au contraire, une lec-
ture « en négatif » et préconçue des événements 
rapportés. 
La vision rapprochée des événements est toutefois 
une caractéristique précieuse de ce genre de 
sources en utilisant un jargon photographique, je di-
rais qu’ils agissent comme un objectif « zoom ». En 
outre, livrant une quantité de détails parfois très ré-
vélateurs, de telles sources nous éclairent sur des 
aspects historiques très vagues, à savoir ceux qui 
concernent les mentalités et leur variabilité diachro-
nique. J’en ai fait plusieurs fois l’expérience dans mes 
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contraire, parce qu’impossibles à recenser par 
manque l’importance économique. 
Mais, et toujours pour les experts, il y a encore un 
autre ordre de difficultés quant à l’accès et à l’utili-
sation de nombreuses sources d’archive : je me ré-
fère ici, et surtout pour les sources les plus 
anciennes (XVIe siècle), à la langue employée dans 
ces documents et à la technique d’écriture. En effet, 
on se trouve assez fréquemment en butte à des va-
riantes, disons locales et dialectales, soit de la langue 
officielle soit de la langue « vulgaire » utilisées au fur 
et à mesure, et qui nécessitent le recours aux spé-
cialistes de telles formes d’écriture. 
Il est évident que de telles difficultés deviennent 
presque insurmontables pour les étudiants qui font 
leurs premières armes. Aussi parce que le grand 
nombre d’étudiants qui, en Italie, affluent dans les 
salles universitaires des cours d’histoire (qui sont en 
grande partie obligatoires) rend impossible une ac-
tion tutélaire de la part des doyens. Naturellement 
le cadre change à l’égard des étudiants qui préparent 
une thèse dans un tel cas la tutelle s’avère toujours 
plus aisée. Et le cadre devient toujours plus positif, 
même pour les non-experts, au fur et à mesure que 
l’on s’approche des XVIe et XVIIe siècles et ceci mal-
gré l’ignorance très courante de nombreux techni-
ciens de ces siècles (une ignorance que l’on 
rencontre aussi chez des architectes célèbres 
comme Buontalenti) qui, en fait d’écriture, mettent 
parfois le chercheur en face de véritables interroga-
tions. Certaines difficultés d’ordre administratif, bu-
reaucratique et logistique sont d’ailleurs apparues 
ces dernières années, en Italie, aussi bien pour les 
experts que pour les non-experts. Dans les facultés 
italiennes d’architecture, de polytechnique, d’ensei-

recherches. Je citerai ici la comparaison que j’ai eu 
l’occasion d’établir entre la chronique de Benedetto 
Dei (un fidèle « Médicéen de la fin du XVe siècle) et 
les histoires florentines de Varchi (un écrivain, moins 
philo-médicéen», de la seconde moitié du XVIe 
siècle) par rapport à ce que l’un et l’autre racontent 
du tissu urbain de la zone centrale de Florence à 
l’époque de Laurent de Médicis ou des vicissitudes 
relatives à l’édification des « Logge » à Arezzo sur 
un projet de Vasari ; ou encore de la réfection, datant 
du XVIe siècle, d’un palais (« façon moderne », éli-
minant « certains piliers gauches ») d’une famille pa-
tricienne de Pistoia etc.9. 
Ce qui jusqu’ici a été rappelé sur la qualité et la na-
ture des sources et sur les critères et les prudences 
inhérentes à leur emploi, met en évidence combien 
le thème du colloque « Archives et Histoire de l’ar-
chitecture » renvoie à des situations diversifies, 
selon que l’on se réfère aux aspects plus propre-
ment scientifiques de la recherche ou à ses aspects 
didactiques. Il est important de remarquer combien 
sont différentes les situations auxquelles doivent 
faire face les chercheurs déjà experts en archive ou, 
au contraire, les étudiants qui font leurs premières 
armes (ou, pire, qui sont sans aucune expérience en 
la matière). 
Sur le thème de l’accessibilité de sources je rappel-
lerai quand même, pour les experts, ce qui a déjà 
été relevé : en premier lieu les conséquences des 
rapports entre centres dominants et centres domi-
nés et en second lieu, la difficulté d’accès aux docu-
ments d’archives relatifs aux organismes, lieux, biens 
de constructions et biens fonciers, etc., appartenant 
à des sujets exempts de relevés, soit à cause de 
conditions spécifiques de privilèges, soit, au 
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gnement, etc., l’étude de l’histoire des villes et du 
territoire implique un nombre toujours grandissant 
d’étudiants : de ceux des premières années jusqu’à 
ceux qui préparent les diplômes. Dans certains cas 
(par exemple à Florence, mais en partie aussi à 
Rome) les archives et les bibliothèques d’État, d’or-
ganismes publics ou privés, n’ont pas répondu à 
cette demande, imprévue et nombreuse, de fré-
quentation des salles de lecture et de consultation. 
De la part des directeurs et responsables respectifs, 
des filtres bureaucratiques aux mailles toujours plus 
serrées ont été interposés afin d’en limiter l’accès, 
en mettant sur pied une stratégie de barrage qui 
connaît plus d’une justification (motifs de place et, 
en conséquence, de sécurité motifs de contrôle 
dans les salles de consultations, etc.) mais qui ne 
peut pourtant pas être, bien entendu, approuvée. 
D’autant que les mauvais exemples sont toujours 
mieux suivis que les bons. 
De toutes façons il existe dès à présent des correc-
tifs et substituts valables à opposer à la nécessité de 
diminuer ‘accessibilité physique aux archives. Je me 
réfère en premier lieu à la pratique éditoriale de la 
publication des sources. Il y a quelques décennies 
encore une telle pratique était un phénomène très 
restreint, parce que limité au marché de milieux 
scientifiques particuliers. Mais récemment, cette pra-
tique s’est fort heureusement étendue, des orga-
nismes locaux (municipalités, régions, provinces), des 
banques, des institutions culturelles, des « sponsors 
de différentes natures, se sont plongés dans cette 
activité éditoriale. Naturellement, ceci a allégé en 
partie la pression imposée aux archives. 
Donc, dans le cas où cette tendance s’élargirait et 
où des contrôles opportuns pratiqués par des spé-

cialistes garantiraient leur crédibilité scientifique (ce 
qui advient, en vérité, dans de nombreux cas), la 
transcription et ensuite la publication des sources 
permettraient un accès aux sources mêmes pour un 
nombre d’étudiants beaucoup plus important qu’il 
ne l’est aujourd’hui. 
Il en jaillirait une sorte d’« archive élargie » qui 
confirmerait ce qui, par principe, est sous-entendu 
dans le concept de « droit à l’étude ». Il reste enfin 
à imaginer, et à prévoir, un nouveau type d’« archive 
élargie » ce qu’il est possible de réaliser au moyen 
de l’informatique, de la pratique du microfilm et 
même, ultérieurement, grâce à l’institution de ré-
seaux adaptés de télécommunication et de trans-
mission des données et des documents. 
L’ensemble de ces techniques, dans le cas où, comme 
nous l’avons dit, s’institueraient des canaux d’inté-
gration et de diffusion adaptés, alors même qu’il élar-
girait la possibilité d’accéder aux documents 
d’archives en l’offrant à un grand nombre de cher-
cheurs (experts ou non), aussi les risques que cou-
rent les documents eux diminuerait mêmes chaque 
fois qu’ils sont physiquement consultés et maniés. 
Sans compter que les coûts de la consultation, assez 
élevés en général lorsqu’il faut se déplacer sur le lieu 
des archives, se réduiraient aux simples normes 
d’usufruit des réseaux et canaux de télécommuni-
cation. Je considère ceci comme un objectif à pour-
suivre à un niveau international et comme 
l’expression d’une plus haute civilisation de l’étude. 

Note  
1 Conférence tenue dans le cadre du Colloque Archives & Hi-
stoire de l’Architecture. Penser l’espace (Paris, 5-6 mai 1988).
2  Voir sur cet argument en général, R. ZANGHERI, I catasti, in 

279 

Archives et histoire des villes italiennes, du XIVe au XVIe siècles



6  En ce qui concerne le Palais Strozzi, voir V. FRANCHETTI 
PARDO, Cultura brunelleschiana e trasformazioni urbanistiche nella 
Firenze del Quattrocento, dans AA. VV., La città del Brunelleschi, Fi-
renze 1979, voir « Schede  n. 11 », de la « Section d’analyse 
des activités de constructions et d’urbanisme à Florence au 
XVe siècle ». Sur l’utilisation de registres de travaux dans le 
complexe de St. Laurent , voir P. ROSELLI, O. SUPERCHI, L'edifica-
zione della basilica di San Lorenzo, una vicenda di importanza ur-
banistica, Firenze 1980.
7  Outre les études déjà citées dans les notes 4 et 5, je renvoie 
également à V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’urbanistica. Dal Tre-
cento al Quattrocento, Roma-Bari 1982, « Pratiques, règles, ma-
gistratures ».
8  Un séminaire du « Laboratoire d’Histoire » dirigé par S. Ber-
telli (Université de Florence) est en cours sur ce dernier as-
pect du rapport « nuit » « jour dans les centres moyenâgeux 
et modernes de l’Italie.
9  Pour la comparaison entre Dei et Varchi, voir V. FRANCHETTI 
PARDO, Gli spazi del quotidiano: l’abitazione privata (una risposta 
ad alcune tesi di Norbert Elias sull’abitare), dans V. FRANCHETTI 
PARDO, Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età 
moderna, Milano 2001, p. 303-318. Pour les Logge de Arezzo, voir 
V. FRANCHETTI PARDO, Le città nella storia d’Italia. Arezzo, Roma 
Bari 1986. Pour l’épisode de Pistoia, voir G. C. ROMBY, Architet-
tura e nuovi modelli di vita nella Pistoia del ‘500, dans Pistoia, Pis-
toia 1980, pp. 208-209.

AA.VV., Storia d’Italia, Torino, 1973, vol. 5 : « [...] il suffit de jeter 
un coup d’œil sur une estimation moyenâgeuse, même du bas 
Moyen-Âge, et sur un cadastre du XVIIe siècle, pour évaluer 
toute la différence. Une différence qui apparaît, et est, à la pre-
mière lecture, de nature essentiellement technique : au-des-
sous se trouve pourtant la divergence radicale de contenus 
politiques, fiscaux, sociaux » (pp. 763-764). Sur ces problèmes, 
en particulier, voir V. FRANCHETTI PARDO, I catasti urbani: pregi e 
limiti della loro utilizzazione per una storia dell’uso del territorio, 
dans C. CAROZZI, L. GAMBI, Città e proprietà immobiliare in Italia 
negli ultimi due secoli, Milano 1981, pp. 77-83.
3  F. BOCCHI, Nuovi contributi alla storia di Carpi: la documenta-
zione della città al 1472, dans “Storia della città”, n. 30, 1984, 
pp. 5-26.
4  V. FRANCHETTI PARDO, Le regolamentazioni urbanistiche negli sta-
tuti medievali di alcuni centri fondati toscani, Atti del Convegno 
di Studi Castelli e borghi della Toscana Medievale (Lucca, 28-29 
mai 1983) Lucca 1983, pp. 3-9; et V. FRANCHETTI PARDO, Città e 
vita cittadina nelle immagini e negli Statuti di Foligno, dans Signorie 
in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l’esperienza dei Trinci, Atti 
del Congresso Storico Internazionale (Foligno, 10-13 décem-
bre 1986), vol. I, Perugia 1989, pp. 277-289.
5  V. FRANCHETTI PARDO, Le abitazioni del “Drago verde” tra Età 
tardo-comunale e principato mediceo, dans V. FRANCHETTI PARDO 
(ed.), Drago verde: quali case e quali abitanti?, Firenze 1985, 
pp. 7-20.
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el commentare la piena della fine gennaio 
2014, ultimo anello di una lunga catena di si-
mili eventi, cosi ha scritto Valentini su “La Re-

pubblica”: «Disordinata, sporca e caotica, la ‘più bella 
città del mondo’ [che] sopravvive [...] in uno stato 
di emergenza permanente. Attraversato dal Tevere 
e dall’Aniene, quello intorno alla Capitale è un ter-
ritorio a rischio: qui, come altrove, la cementifica-
zione ha trasformato i fiumi in strade e quando 
piove, per una sorta di nemesi storica, l’acqua tra-
sforma le strade in fiumi»1. 
Il rapporto tra un fiume ed una città implica però 
più tematiche che si intrecciano l’una con l’altra e 
che invitano a intraprendere più percorsi di ricerca 
(con termini attuali una “road map”): del mitico, del 
simbolico (religioso e no), del contesto ambientale 
(geo-topografico e paesistico-percettivo), dei co-
stumi e stili di vita, delle infrastrutture territoriali, 
del sistema produttivo, della difesa da attacchi ne-
mici, e così via. 

Elemento comune a ciascuna di queste linee è che, 
nel corso del tempo, si modificano in misura più o 
meno incisiva i valori ponderali del rapporto fiume-
città. Nella fase iniziale, quando il fiume ha finizione 
poleogenetica, è ovviamente il termine “fiume” ad 
avere valore preminente. In seguito, invece, si assiste 
in genere al progressivo modificarsi di quei rapporti. 
Risultando essi, in certi casi e momenti, equilibrati 
o molto poco sbilanciati a favore del termine “città”, 
in altri casi e momenti fortemente sbilanciati a fa-
vore del termine “città”. 
Comunque il variare dei rapporti ponderali dipende 
sempre dalle peculiari caratteristiche delle realtà 
sottese a ciascuno dei due termini. Per quanto at-
tiene al fiume, l’ampiezza del suo letto e la maggiore 
o minore costanza del suo flusso acqueo. Per quanto 
attiene alla città la sua dimensione e qualità, sia fisica 
che demica e la rete dei suoi collegamenti territo-
riali. Mi sono attenuto a questi concetti nell’analiz-
zare il rapporto Tevere-Roma incamminandomi qui, 
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stemi culturali, stili di vita, costume ecc.). È però 
ovvio cominciare dalla usurata (o quasi usurata) vi-
cenda dei gemelli allattati dalla “lupa” in un luogo 
(grotta od altro) situato nei pressi della riva del 
fiume. Altro episodio, mitico-religioso un po’ meno 
noto, è quello del grande serpente sacro di Escula-
pio che trasportato da una nave che risaliva il Tevere 
fino a Roma a causa di una pestilenza scivolò dalla 
nave e si nascose nell’isolaTtiberina: da allora e fino 
ad oggi polo medicale dell’Urbe. Inoltre la presenza 
di più templi dedicati a deità connesse con il fiume 
e gli annessi scali commerciali (ad esempio il tempio 
al dio Portunus realizzato in Età tardo repubblicana). 
Proseguo con la simbolica di tipo “eroico”: il gesto 
di Orazio Coclite che, tagliando il ponte Sublicio, 
salva Roma dall’attacco delle popolazioni nemiche 
situate sull’altra sponda del fiume. 
E passo ora a citare vicende, sempre riferite al 
mondo antico, nelle quali l’immaginario riferito al Te-
vere viene programmaticamente “costruito” con in-
terventi architettonico-urbanistici finalizzati sia alla 
esaltazione (anche politica) e poi divinizzazione della 
figura dell’imperatore, sia, correlatamente, a tener 
conto di esigenze funzionali di altra natura: il miglio-
ramento della qualità di vita cittadina e dell’imma-
gine degli spazi urbani (ponti, terme, naumachie, 
teatri, aree verdi ecc). 
In Età augustea ne sono esempi il foro d’Augusto (in 
parte lo stesso impianto ma soprattutto i temi del 
sistema decorativo ivi adottato), la complessa e 
grandiosa sistemazione del Campo Marzio nella 
parte adiacente alla riva del Tevere (mausoleo, me-
ridiana, Ara Pacis), i vari interventi promossi da 
Agrippa (le terme, il ponte a suo nome poi più volte 
ricostruito fino a divenire ponte Sisto), il Pantheon 

però, soltanto lungo due dei percorsi della “road 
map” selezionando alcuni episodi in certa misura 
emblematici o paradigmatici. Mi riservo di ampliare 
il tema, ovviamente con i dovuti riferimenti concet-
tuali e bibliografici a saggi di autori ai quali debbo 
molto, in occasione della pubblicazione degli atti. 
 
a) Percorso dell’immaginario. 
Tuttociò che nel corso millenario del tempo si è se-
dimentato nel pensiero di romani e non romani a 
proposito del rapporto Tevere-Roma, mette in luce 
che anch’esso, come nei percorsi viari di Età alto-
medievale (e non solo) che univano due centri, ri-
sulta da un insieme di “diverticoli”, cioè da un fascio 
di linee di ricerca che, nel loro insieme, configurano 
un fuso: i miti (religiosi e no), il simbolico, il vissuto 
quotidiano, l’insieme dei fattori strutturali. 
Un dato che sorprende è che se il termine Roma fa 
riferimento ad uno ed un solo sistema insediativo, 
invece il termine Tevere (e suoi derivati) in certi mo-
menti ha indicato un sistema fluviale binario: 
l’Aniene era detto “Teverone” dove la terminazione 
one non aveva valore maggiorativo ma, al contrario, 
di manifestazione affettiva, “casareccia”, verso un 
corso d’acqua meno nobile. 
Della pregnanza del Tevere nel sorgere e divenire di 
Roma, è ben noto, si trovano tracce fin dall’origina-
rio insediamento stabile di più popolazioni unificate 
a formare un vero e proprio polo urbano. 
È a partire da quel “momento” che nel corso di più 
millenni si è progressivamente sedimentato l’imma-
ginario collettivo (precipuamente mentale) che lega 
il Tevere a Roma; che in genere trae origine da vi-
cende reali, note e meno note, di natura o mitica o 
religiosa o simbolica o di altra natura (modi e si-
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anch’esso inglobato nella sistemazione augustea: si 
discute però se ciò che conosciamo sia di Agrippa 
o invece di Età adrianea). Adriano fa erigere il suo 
grandioso e poderoso complesso tombale-dinastico 
proprio nei pressi del Tevere e lo collega, mediante 
il fastoso ponte Elio (nome simbolico!), al restante 
tessuto urbano. 
Come si vede questi interventi, incentrati sulle rive 
del fiume, finiscono per rimandarsi l’uno all’altro 
quasi a costituire un sistema simbolico unitario in-
centrato sulla pregnante presenza del Tevere. 
Nei secoli della decadenza il quadro del contesto 
simbolico cambia decisamente segno. Eccezione 
fatta per un tentativo di Teodorico di rinverdire la 
pregnanza simbolica del Tevere accordandola con le 
radici della simbolica cristiana (inaugura il rito dei 
pellegrinaggi che attraverso il ponte già adrianeo si 
dirigevano alla basilica vaticana), nell’immaginario 
(dei non romani) la centralità del Tevere si affievoli-
sce via via sino a scomparire. Negli itinerari devo-
zionali delineati dai Mirabilia urbis il Tevere non trova 
alcun posto significativo. 
Occorre giungere ai tempi di Bonifacio VIII per ri-
trovare il segno positivo della pregnanza simbolica 
del Tevere. Nel 1300 quel papa proclama il primo 
Giubileo dando avvio ad una lunga tradizione. Quella 
decisione produce un intensissimo flusso di pelle-
grini (con vantaggio anche dell’indotto economico) 
diretti alla basilica, cioè alla tomba di Pietro, che at-
traversavano il ponte (nel Medioevo detto pons San-
cti Petri, in seguito ponte Sant’Angelo) nei due sensi 
di marcia (non senza incidenti anche gravi: nel 1450  
i parapetti crollarono e vi furono numerosi morti). 
Ma qualche decennio più tardi il simbolico del Tevere 
cambia segno: assume cioè connotazioni negative: 

nell’immaginario dei romani il fiume diviene cioè 
luogo, ed occasione, della damnatio memoriae di ma-
trice popolaresca. Ne è un esempio il rogo del 
corpo di Cola di Rienzo (coloratamente descritto 
dall’Anonimo) e la successiva dispersione delle sue 
ceneri nel fiume. Nel quadro del “rituale” (cosi più 
volte il fenomeno è stato definito dagli antropologi) 
di azzerare la presenza, anche nella memoria, di 
odiati potenti. 
Interessa però sottolineare che questo fenomeno 
non è presente soltanto in Età medievale. Se ne 
hanno altri esempi in pieno XVI secolo. Alla morte 
dell’odiato pontefice Paolo IV (1559), abbattuta la 
sua statua, la testa è stata gettata nel fiume. Mentre, 
per converso, proprio nel Cinquecento, il Ponte San-
t’Angelo è stato, in taluni casi, assunto dagli organi 
di potere come luogo ove esporre le teste decapi-
tate di condannati. 
Tornando ai lineamenti generali, è facile constatare 
che le tematiche del simbolico “religioso-cultuale” 
(e relativi derivati) connesse con il Tevere sono 
ugualmente presenti all’immaginario della Roma “pa-
gana” quanto a quello della Roma “cristiana” (in que-
sto caso con una estensione cronologica che va dal 
IV secolo sino alla fine del XIX secolo ed oltre). 
E proprio questa presenza nell’immaginario del 
tardo XIX secolo è fenomeno di sorpresa: perché, 
allora, il sentire religioso, pur forte e diffuso, non 
aveva più quel medesimo e centralizzante impatto 
che aveva avuto nel passato. 
Mi riferisco qui al ben noto episodio della alluvione 
del Tevere sul finire del 1870. Nel quale riaffiora pre-
potentemente, quasi come un fiume carsico che rie-
merge dal sottosuolo, il tema del simbolico religioso 
percepito in chiave miracolistica che assume conno-
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Con questo insieme di interventi il Tevere ha cessato 
di costituire un elemento centrale dell’immaginario 
romano. Il fiume è divenuto una sorta di paesaggio a 
sé stante: da guardare dall’alto, cioè “da fuori”, come 
fattore “esterno” al vissuto quotidiano dei cittadini; 
così, dunque, perdendo ogni valenza simbolica e di-
venendo luogo di attività di tempo libero. 
A ciò fa però momentanea eccezione un singolo 
episodio carico di componenti simboliche (in que-
sto caso di orgoglio tecnico e “nazionalistico”): nel 
1925 arriva, planando sul Tevere, l’idrovolante di De 
Pinedo che concludeva l’allora temerario “raid” 
aereo Tokio-Roma. 
È in questa occasione che viene appositamente 
creata la scenografica sistemazione di quella parte 
della riva sinistra del Tevere che (definita appunto 
scalo De Pinedo) riproduce in parte la soluzione 
dello Specchi per il porto di Ripetta. Ma anche que-
sta valenza simbolica è oggi del tutto dimenticata. 
Passo dunque al secondo tema: quello relativo ai co-
stumi e stili di vita della popolazione romana con-
nessi con la pregnante presenza del Tevere. Nella 
Roma cesariana ed imperiale, erano numerosi i giar-
dini (più in generale le “aree verdi”) di proprietà di 
esponenti di primo piano della vita politica ed eco-
nomica del tempo: il Tevere con il suo paesaggio, era 
da loro percepito come luogo ed occasione del ri-
storo e del prestigio personale anche in chiave cul-
turale ed artistica. 
E ciò, dopo la lunga eclissi dei secoli medievali, toma 
ad essere vero in Età rinascimentale. E ne è ovvio 
esempio, qui, la Farnesina. Ma, tornando a riferirmi 
al mondo antico, non è inutile ricordare che la parte 
del Tevere situata a valle della città era un attivo 
luogo di scambi commerciali: qui convenivano le im-

tati del tutto peculiari: cioè nella inedita manifesta-
zione di elemento diviso dell’intera società romana 
con effetti che dureranno oltre un cinquantennio. 
Perché, da quella parte della società tradizional-
mente legata al sistema pontificio (la società “nera” 
costituita dai ceti tradizionali nobiliari, da quelli della 
borghesia amministrativa che vi faceva riferimento, 
nonché da una parte dei ceti popolari) l’alluvione è 
stata percepita come segno della collera divina per 
il “sacrilego” affronto subito dal pontefice (il papa 
re) con l’ingresso in Roma delle truppe del nuovo 
stato monarchico italiano e con la correlata forma-
zione sia di nuovi assetti socioeconomici, sia di fe-
nomeni di accentuata laicità. 
Mentre, dalla parte opposta, perciò detta “bianca” 
(quella di matrice borghese laica e risorgimentale, 
non senza venature massoniche), tale alluvione è 
stata percepita come segnale dell’arretratezza di 
Roma a fronte delle nuove pulsioni e concezioni ur-
banistiche europee: sia sotto il profilo delle provvi-
denze tecniche (di qui la costruzione del sistema 
degli alti argini murari del Tevere), sia sotto quelle di 
matrice haussmanniana (il sistema parigino dei boul-
evards alberati) che già avevano prodotto analoghi 
innovativi interventi urbanistici in altre capitali eu-
ropee del tempo e che a Roma sono stati ottenuti 
proprio con la costruzione dei lungotevere alla som-
mità dei muraglioni degli argini del fiume. 
Ovviamente con plurime conseguenze per quanto 
concerne le nuove quote viarie e la correlata mo-
difica dei preesistenti impianti edilizi fino ad allora 
riferiti alle quote delle rive del fiume: più dramma-
tica, tra questi, la demolizione della scenografica si-
stemazione del porto di Ripetta cui farò riferimento 
più avanti. 
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barcazioni cariche di prodotti di varia natura (ali-
mentare e no) trasportati in appositi recipienti di 
coccio. E che la distruzione di quei recipienti, dive-
nuti inutilizzabili dopo lo scarico, ha dato luogo alla 
progressiva formazione del Mons Testaceum (anche 
noto come Monte dei Cocci). 
Ebbene, proprio questo artificiale rilievo ha dato 
luogo, ma in epoca assai più tarda, ad occasioni di 
feste carnevalizie popolari: tra queste, quella cen-
trata sulla caccia ai maiali che venivano fatti rotolare 
giù dal Monte dei Cocci. 
Ed a tale proposito va sottolineato che è proprio la 
sregolatezza di queste feste ciò che ha consigliato 
al governo pontificio, nel clima rigoristico della con-
troriforma, di sostituirle con sacre occasioni pro-
cessionali (ne è traccia la croce ancor’oggi esistente 
sul Monte dei Cocci) perché, alternativamente a 
quelle festività popolari era stata istituita la “corsa 
dei barberi” che si svolgeva lungo il centralissimo 
asse viario muovendo da piazza del Popolo. 
Passando ora ai costumi dei ceti sia nobiliari che co-
munque elevati e dirigenziali, non si può non segna-
lare le feste che dal XVI secolo in avanti si 
svolgevano, anche con spettacolari fuochi d’artificio, 
sulle rive del Tevere: sia nei pressi del Castel San-
t’Angelo sia altrove. 
In un certo senso, pare di poter dire, ne è anche un 
esito la scenografica e teatralizzante sistemazione 
architettonica del porto di Ripetta realizzata dallo 
Specchi sviluppo di uno schema direttamente deli-
neato dal pontefice) con logico ed evidente ricorso 
al tema barocco e teatralizzante della gradinata di-
scendente (come una cascata pietrificata) già pre-
sente a Roma nella gradinata di piazza di Spagna. Ma 
soggetto della scena essendo qui la movimentata 

presenza dei navigli e dei traffici commerciali. Scena, 
questa, altrettanto vivacemente presente anche nella 
sistemazione del porto di Ripa Grande della quale 
faceva parte anche l’edificio della dogana. 
Come risulta dalle molte incisioni del Falda e del Pi-
ranesi e dalle vedute pittoriche dell’Anesi. Sempre 
in termini di costume popolare è poco conosciuto 
un altro aspetto del vissuto cittadino settecentesco 
connesso con il Tevere. Alla metà di quel secolo 
viene ufficialmente concesso (con obbligo di corri-
spondere un adeguato canone e con la prescrizione 
di ottemperare a regole di pubblica decenza) a due 
imprenditori privati di costruire, sulla riva di Ripetta, 
una serie di cabine lignee per bagni pubblici: una 
prova, questa, che la consuetudine dei bagni nel Te-
vere era assai diffusa. 
Ma vi sono anche altri elementi del vissuto cittadino 
che hanno qualche attinenza con il Tevere: la pre-
senza di almeno due teatri in prossimità del fiume: il 
teatro di Tordinona, con accesso tanto dal fiume che 
dalla strada, avviato a costruzione alla fine del XVII 
secolo (sarà poi più volte rifatto e modificato) su 
impulso della regina Cristina di Svezia ed il tardo- 
settecentesco teatro del “Corea” realizzato sui ru-
deri del mausoleo di Augusto (dunque nei pressi del 
Tevere). Colpisce questa realtà romana perché la 
realizzazione di edifici teatrali in prossimità del fiume 
trova riscontro anche con la realtà londinese: con la 
realizzazione del Globetheatre di Shakespeare in 
un’area situata nei pressi delle attrezzature portuali 
del Tamigi. 
Viene dunque da considerare che poiché tra tardo 
Seicento e primo Settecento il teatro aperto al 
pubblico (diverso il caso dei teatri situati in com-
plessi edilizi di corte o nobiliari) era considerato 
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all’altra delle rive del Tevere era spesso affidato ai 
“traghettatori” che si avvalevano di piccole imbar-
cazioni o quasi zattere che si muovevano seguendo 
il percorso guidato da una fune legata tra le due rive: 
e perché, insomma, il Tevere, persa la sua qualità di 
fattore propulsivo e nobilitante della città, veniva ora 
percepito come elemento di fastidiosa precarietà 
del vivere quotidiano. 
Il dubbio sulla veridicità delle scene pinelliane è del 
tutto lecito perché, e questo è indizio del persistere 
di una realtà pregressa, molti decenni più tardi Et-
tore Roesler Franz ritrarrà infatti scene di tutt’altro 
tenore. Vale a dire, momenti e luoghi del vissuto di 
esponenti di ceti popolari vestiti in modo che agi-
scono in contesti edilizi ed ambientali miseri nei 
quali i resti ruderizzati dell’antico non appaiono più 
come segni della persistenza dei valori delle antiche 
glorie, ma, invece, come segni della decadenza di 
quei valori. 
Perché i ruderi dell’antichità romana rappresentati 
nelle vedute di Roesler Franz, sono quelli che non 
erano ancora entrati a far parte della cultura ar-
cheologica ufficiale: quella cui, invece, si devono i re-
stauri di monumenti dotati di particolare simbolicità 
(Colosseo, Arco di Tito) avviati tanto dal governo 
francese quanto dai pontefici di quel tempo. Forse 
perché, si può pensare, nell’immaginario dei romani 
(e non solo) valeva ancora, sia pure in modo nuovo, 
il sentimento trascritto dagli umanisti del Quattro-
cento: «Roma quanta fuit ipsa ruina docet». 
E ciò mi porta ad una mia personale considerazione. 
La Roma ottocentesca che emerge tanto dalle inci-
sioni di Pinelli quanto dagli acquerelli di Roesler 
Franz sembra ricordare, per chi come me ne ha 
avuto diretta esperienza percettiva, la Roma del se-

come luogo di trasgressione dei “buoni costumi”, 
era meglio far svolgere quell’attività in zone popo-
lari ove tale trasgressività comportamentale era in 
parte tollerata. 
Passo ora al vissuto popolare dei primi decenni del 
XIX secolo, assumendo come riferimento la serie di 
immagini proposte da Bartolomeo Pinelli, che adot-
tando un registro figurativo tra l’ironico ed il con-
venzionale, illustra, com’è noto, i costumi di vita del 
vissuto quotidiano (occasioni festive o di svago di 
varia natura, piccole attività artigiane e commerciali, 
comportamenti familiari od amichevoli, e così via) 
dei ceti popolari. 
Uomini, donne, ragazzini, abbigliati in modo “disin-
volto” (oggi diremmo casual) ma non misero, pro-
tagonisti di episodi e scene sullo sfondo di una 
Roma nella quale il Tevere sembra del tutto assente; 
fatta cioè solo di paesaggi di ruderi dell’antichità 
emergenti da aree semiruralizzate o mescolati con 
un’edilizia popolaresca precaria e di bassa qualità e 
che, in certa misura, fungono da fattori nobilitanti. 
Viene però il dubbio che tutto ciò sia frutto di un 
immaginario convenzionale nel quale, cioè, le rude-
rizzate, ma nobilitanti, presenze dell’antico siano 
frutto non delle realtà ambientali del tempo ma del 
mescolarsi tra le pulsioni romantiche (dunque di un 
immaginario fuori del tempo) di Goethe e le disin-
cantate visite “turistiche” di Stendhal anche colle-
gate entro il quadro spregiativo che di quella Roma 
ha dato Leopardi. 
E che l’assenza di riferimenti figurativi al Tevere di-
penda dal fatto che allora il fiume aveva perso di 
pregnanza nell’immaginario ufficiale perché allora i 
ponti ancora transitabili erano pochi e perché, con-
seguentemente, il passaggio delle persone da una 
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condo dopoguerra del XX secolo: quella nella quale 
i ruderi della romanità erano divenuti supporti del-
l’abitare precario degli immigrati dalle immiserite ed 
abbandonata campagne devastate dalla guerra. 
Concludo ripartendo dalle notazioni di Valentini, che 
ho citato all’inizio di questo mio contributo, relative 
agli effetti prodotti nel tessuto fisico di Roma dal-
l’ultima piena del Tevere ed al loro immediato tra-
sferirsi nel comune sentire degli abitanti di Roma. 
A tal fine mettendo l’accento su di un tema lingui-
stico apparentemente elitario e sofisticato: la varietà 
dei termini con i quali, nel tempo, è stato volta a 
volta connotato il fenomeno della fuoruscita dell’ac-
qua del Tevere dal suo consueto alveo fluviale. 
Nel corso del tempo sono stati infatti adottati i ter-
mini alluvione, straripamento, inondazione e, più re-
centemente, esondazione. Ed inoltre, certo più 
raramente, il termine diluvio citato negli scritti sul 
Tevere di Maya Segarra Lagunes e Mario Manieri Elia. 
Termine, questo, che ovviamente echeggia il ben più 
drammatico episodio biblico del “diluvio universale”. 
Perché questo tema, apparentemente sofisticata 
espressione di elitarismo culturale, sottende invece 
quello, ben più interessante, del variare nel tempo 
(ed appunto correlatamente al variare dei termini) 
dell’assetto del tessuto insediativo (fisico e demico) 
dell’Urbe e del come tale assetto è stato percepito 
e pensato dagli abitanti della città. Di cui, infatti, re-
stano qua e là segni nella toponomastica. 
Cito qualche esempio. Via Marmorata echeggia il fer-
vere delle attività lungo il tratto del fiume a valle 
della città. San Michele a Ripa fa diretto riferimento 
allo scalo fluviale che, per molti secoli, è stato più 
prossimo al centro di vita cittadino. Trastevere re-
stituisce il senso dell’antichissimo e discriminate 

principio amministrativo della separatezza del tes-
suto insediativo di quella parte di città rispetto al 
connotativo polo centrale della città. E tutt’oggi, per 
distinguerlo dalla città “laica”, il polo vaticano viene 
spesso (giornalisticamente ma non solo) indicato 
come “Oltretevere”. Sant’Angelo in Pescheria resti-
tuisce il senso del valore di risorsa alimentare attri-
buito, nel passato, al Tevere. E così via. 
Ebbene mi sembra di poter ipotizzare che il variare 
dei termini (alluvione, straripamento, inondazione, il 
meno frequente diluvio, ed infine l’attuale esonda-
zione) siano indizi del mutare nel tempo della per-
cezione del rapporto fiume (Tevere)-città (Roma). 
Perché i primi quattro termini sottendono l’accet-
tazione dell’ineluttabilità del fenomeno idrologico: 
cioè il superamento degli argini naturali del fiume 
con allagamento di parti della città e perfino la con-
seguente distruzione dei ponti (“ponte Rotto” e via 
di seguito), mentre il quinto, il recente “esonda-
zione”, sembra implicitamente contenere un giudi-
zio. Il fatto che la fuoriuscita dal fiume dagli argini 
che gli sono stati imposti con (e dopo di essi) la co-
struzione dei muraglioni dei lungoteveri (nei tratti 
urbani del suo corso) viene inconsciamente perce-
pito come indebito ribellismo delle “cieche” forze 
della natura nei confronti del (creduto!) razionaliz-
zante intervento umano. 
Perché forse già dai tempi del governo francese e 
dei suoi conseguenti programmati interventi, ma si-
curamente dall’Età postunitaria, Roma, in quanto 
città costruita, viene pensata come entità assoluta-
mente dominante nel rapporto fiume-città: che il Te-
vere resti in subordine! 
Il che, invece, non fa parte del vissuto e del pensiero 
degli abitanti di molte altre importanti città europee 
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gicamente trovando) un nuovo ruolo: struttural-
mente significativo e significante. 

Note 
1 Intervento tenuto, con il titolo Il Tevere e Roma: profilo del di-
venire dell’ìmmaginario e del sistema insediativo, il 15 aprile 2014, 
presso palazzo Altemps a Roma, al Seminario permanente 
Roma, Tevere, Litorale, organizzato dall’École française de Rome, 
il Centro per lo Studio di Roma (CROMA-Università Roma 
Tre), la Soprintendenza archeologica di Roma, il Centre Camille 
Jullian (CNRS-Aix-Marseille Université), la Casa de Velázquez, 
l’Universidad de Cádiz e il Centre d’Études Alexandrines 
(CNRS-IFAO).

nelle quali l’imponenza del fiume (Tamigi, Senna, 
Reno, Danubio) non viene affatto disattesa. Da que-
sta osservazione scaturisce forse la possibilità di av-
viare su nuove basi il rapporto Tevere-Roma. 
Superando, ed inglobando, il suo attuale ruolo di 
luogo per attvità sportive e del tempo libero in ge-
nerale, così come quello attualmente prescelto da 
turisti convenzionalmente frettolosi di fare un 
primo piano di una veduta fotografica della cupola 
di San Pietro. Reinserendo invece il Tevere nel pieno 
del vissuto cittadino: per lui “inventando” (etimolo-
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oma e il Tevere o il Tevere e Roma? Questo 
doppio interrogativo non è, come potrebbe 
sembrare, un semplice artificio di scrittura. Vi 

sono sottesi, invece, molti problemi di carattere cri-
tico-storiografico ed anche di ordine simbolico: per 
lo meno nel senso dei plurimi significati che sotto-
stanno, e lo definiscono, al concetto di “simbolico” 
inteso come “immaginario urbano”1. Maya Segarra 
Lagunes, con il titolo dato ad un suo volume2 denso 
di contenuti, di riferimenti documentari spesso di 
prima mano, e ricco di immagini, di apparati, e di pa-
gine, ha scelto di rispondere al secondo interroga-
tivo: così opponendosi ad una lunga consuetudine 
saggistica. Ma a quell’interrogativo, nel titolo già di-
venuto risposta, ha aggiunto l’ulteriore concetto 
specificante di “storia di una simbiosi”. 
Ha cioè proposto decisamente, e sin dall’inizio, la 
tesi che l’entità urbana “Roma” scaturisca da una 
dualità costitutiva: il fiume ed il tessuto insediativo 
e sociale. In una gamma di reciproci comportamenti 

che vanno, ciclicamente e con moto pendolare, da 
una effettiva equivalenza di valori e funzioni fino al 
polo opposto di vera e propria conflittualità. Nel 
senso che il Tevere ha più volte invaso il tessuto cit-
tadino e che, a sua volta, il tessuto cittadino si è di-
feso dal fiume con opere edilizie o infrastruturali 
tese ad imbrigliarne l’irruenza. 
Ed è interessante notare, a questo proposito e più 
in generale, che l’evento della fuoruscita delle acque 
di un fiume dal suo letto consuetudinario è stata de-
finita, fino a pochi anni fa, “inondazione”; ed oggi, in-
vece, “esondazione”. 
Il che induce a riflettere che allo stesso fenomeno 
si è guardato nel primo caso (inondazione) ponen-
dosi dalla parte del tessuto insediativo o produttivo 
(urbano, industriale, rurale, agricolo) pensato come 
“indebitamente” invaso dal fiume; e, nel secondo 
caso (esondazione), guardando invece a quel tessuto 
con l’occhio (presupposto) del fiume che pretende 
il diritto ai propri spazi di crescita espansiva. 
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corpo vero del libro che è costituito da cinque ca-
pitoli a carattere tematico: «Le inondazioni (sic!) e 
le proposte per fronteggiarle»; «La manutenzione 
del fiume in ambito extraurbano»; «La manuten-
zione nel tratto urbano»; «Il fiume come macchina 
produttiva: i mulini»; «Architetti del Tevere e loro 
committenza. Editti, bandi e regolamenti». Infine, a 
conclusione, il tema «Dopo i muraglioni: il Tevere nel 
XX secolo». Completano l’opera un corposo con-
tributo di “apparati” (glossari, regesti, fonti archivi-
stiche, bibliografia, fonti iconografiche) e gli utili 
indici dei luoghi e dei nomi. Il tutto per complessive 
circa 430 pagine. Presenta l’opera Mario Manieri Elia, 
che nota come l’autrice abbia riservato uno speciale 
interesse («un’attenzione inusuale e tenace») alla re-
altà di Roma colta nel suo processuale divenire 
anche in chiave di «approccio microstorico»: sulla 
scia della storiografia inaugurata e sviluppata dalle 
Annales. E che inoltre, nel tema delle “inondazioni” 
affrontato dall’autrice, legge «una sorta di batte-
simo», e addiritura «una serie di lavacri iniziatici ge-
neratori d’ingegno difensivo e rigenerativo». Tuttavia, 
se questa è di sicuro una sottile ma pervasiva trama 
sottesa a tutta l’esposizione tematica del libro, è 
però anche vero che il concetto di continua simbiosi 
(tantopiù nel senso dato da Manieri Elia alle inon-
dazioni come battesimi e lavacri) tra fiume città co-
nosce più fasi e momenti di crisi e di cesura tra le 
due, simbiotiche secondo la Segarra, componenti 
(fiume e città) costitutive di Roma. È del resto la 
stessa autrice a correttamente ricordarlo nella parte 
introduttiva. Quando accenna come a partire dalla 
fine del III secolo d.C., e poi, soprattutto nei secoli 
successivi, il fiume si rivelasse un punto debole, cioè 
un elemento di insidia e di vero e proprio rischio, 

Le due definizioni si ancorano a due opposti mo-
delli culturali: da un lato quello del prevalere del-
l’opera (ed operosità) dell’uomo (sociale ed 
economico) sui sistemi della natura, dall’altro quello 
del diritto della natura ad imporre i suoi ritmi e le 
sue esigenze anche alla vita dell’uomo ed al suo 
operare. A partire da questa osservazione, e con ri-
ferimento alle plurimillenarie vicende della città che 
poi, per ecellenza, sarà definita “l’Urbe”, il concetto 
di “storia di una simbiosi” tra Tevere e Roma che ci 
propone l’autrice con questo suo importante con-
tributo, dovrebbe dunque essere inteso nella chiave 
della dialettica storica e simbolica del divenire, e del 
ciclico e reciproco convivere o contrapporsi, di en-
trambi questi modelli culturali. Perché da un lato è 
lo stesso insieme dei miti fondativi di Roma a pro-
porre questo tema: a partire dalla leggenda dei ge-
melli “salvati” dal Tevere, per passare a quella, un po’ 
più tarda, del grande serpente sacro di Esculapio 
che si nasconde nell’isola Tiberina (infatti poi dive-
nuta luogo delle attività di cura), e poi a quella vir-
giliana di Enea, e così via. E perché, dall’altro lato, a 
queste leggende si sono in seguito andate aggiun-
gendo altre “letture” simboliche: quali, ad esempio, 
quella dell’isola Tiberina (ancora una volta questo 
luogo!) rappresentata dall’iconografia umanistico-
rinascimentale come “nave” che solca (immobile) il 
fiume. Ma anche perché è la stessa più recente sto-
riografia scientifica a confermare che, almeno a par-
tire dalla linguistica, è quasi certamente lo stesso 
nome “Roma” ad indicare la “città del fiume”: città, 
ad un tempo, e latina ed etrusca. 
Il libro della Segarra Lagunes è articolato in otto 
parti. Una introduttiva, che ripercorre sintetica-
mente la «evoluzione urbana lungo il fiume». Poi il 
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rispetto alla sopravvivenza della città e dei suoi cit-
tadini. Perché proprio il fiume esponeva Roma, ed i 
cittadini romani, al rischio di essere soggetti alle in-
cursioni e distruzioni di varia finalità ed origine, et-
nica e politica. Cosicché i romani hanno guardato al 
loro fiume oscillando ciclicamente nel considerarlo 
o elemento di rischio od importante risorsa sotto 
il profilo produttivo e quello economico-finanziario. 
Nel primo caso perché (data la prossimità della città 
al mare) e la sua navigabilità (almeno per piccole im-
barcazioni: tra queste anche quelle piratesche) co-
stituivano un punto di frattura nel sistema difensivo 
cittadino. Nel secondo caso perché, al contrario, 
quegli stessi elementi inserivano la città nella rete 
di scambi di merci che affluivano verso la città, e per-
ché da ciò derivavano importanti introiti assicurati 
dalla connessa leva fiscale. Questa duplicità di com-
portamenti si è anche riflessa, dopo le oscure fasi 
iniziali, sul modo di configurarsi del tessuto cittadino 
e sulle caratteristiche tipologiche delle sue compo-
nenti edilizie: anche in rapporto al variare, a seconda 
delle epoche e delle circostanze, del ruolo di mag-
giore o minore dominanza territoriale della città. 
Nel guardare a Roma “dal Tevere” l’autrice ha dun-
que riletto in modo non consueto, oltre alle risul-
tanze archivistiche, anche il copioso insieme delle 
documentazioni iconografiche, di varia natura e di 
varia epoca, che hanno per soggetto l’intera città o 
sue parti specifiche. Ne è conseguita un’interes-
sante selezione; che, naturalmente, privilegia, ponen-
dole in particolare risalto, le vedute che si 
incentrano sul fiume e sulle attività che vi si svolge-
vano. Come è ben noto il tema delle piante e delle 
vedute di Roma è stato più volte oggetto ed occa-
sione di analisi da parte di più autorevoli studiosi e 

saggisti; che lo hanno dunque proposto come un in-
sieme di regesti criticamente impegnativi ed anche 
come “corpus” di immagini (cartografia storica, di-
pinti, incisioni, od altro) spesso di elevata qualità ar-
tistica. Ma in questo libro, proprio perché nella 
dualità Tevere-Roma viene privilegiato il primo dei 
due termini, le “vedute” assumono una diversa e 
speciale valenza: sono cioè riproposte dall’autrice 
a sostegno della sua tesi sul ruolo, finora lasciato 
invece un po’ in secondo piano, che la vita “sul” e 
“nel” Tevere ha fortemente influito nella realtà cit-
tadine ed anche nel variabile immaginario che ne è 
conseguito. Che è una tesi che, come dirò più 
avanti, trova poi più corposo sviluppo nei capitoli 
dedicati alle tematiche delle connesse vicende tec-
nico-buracratiche. Ed anche se da parte dell’autrice 
vi è forse una certa affettiva sopravalutazione del 
ruolo del fiume nei confronti sia del tessuto della 
città, inteso questo in senso urbanistico-architetto-
nico ed in senso sociale ed economico, d’altra parte, 
proprio per questa eventuale sopravvalutazione, 
anche le immagini riprodotte nel volume cessano 
di essere “vedute” o notazioni cartografiche, per as-
sumere invece il valore di indizi (traccie, segnali) do-
cumentari di quel ruolo. 
Ma in che senso, allora, parlare di sopravvalutazione? 
Può essere utile la considerazione seguente. Molti 
storici dell’architettura e dell’urbanistica di Roma 
hanno notato che più volte il fiume è stato conside-
rato solo come una sorta di necessaria infrastrut-
tura di ordine tecnico. E che, dunque, proprio per la 
consistente presenza di impianti operativi (mulini, la-
vatoi, draghe, ma anche sbocchi fognari, ecc.), il 
fiume, in quelle vedute, sembra assumere il senso di 
essere occasione per descrivere solo una quotidia-
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loro vivere cittadino, era proprio questa ricerca a 
dar adito a vedute nelle quali il fiume si propone 
proprio come un luogo “altro” dalla città; un luogo 
pertanto vivificato da scene di un vivere popolare-
sco o naturalistico che, proprio in quanto “altro”, 
era osservato (un po’ ipocritamente) con nostalgica 
distanza. Invece, così di fatto ripercorrendo con altri 
metodi sentieri già più volte tracciati dalla storio-
grafia medievistica di soggetto romano, la Segarra 
volta in positivo, ed in dato fondamentale della città 
di Roma, il pulsare della vita del suo fiume. Ed è pro-
prio in questa sua scelta, qui compiuta per analizzare 
in chiave urbanistica ed edilizia le vicende romane 
di Età moderna e contemporanea, che si coglie il 
contributo più innovativo di questo libro: al quale ci 
si dovrà dunque ancora in seguito rivolgere per ul-
teriori ricerche in materia. 
I capitoli dedicati alla manutenzione del fiume pon-
gono infatti in una luce diversa la natura e la qualità 
dei contributi tecnici offerti dagli architetti ed inge-
gneri pontifici almeno dall’Età di Paolo III fino alla 
proclamazione di Roma come capitale del nuovo 
Regno d’Italia. Assieme ad altri di minor calibro, 
anche nomi celebrati dalla storia dell’architettura 
romana relativa al periodo dal Cinquecento in 
avanti, vengono qui riproposti in una chiave per così 
dire tecnico-funzionariale: che apre, anche metodo-
logicamente, a nuovi fronti di ricerca sulla stessa na-
tura progettuale e realizzativa del loro fare 
architettonico. Non è qui possibile addentrarsi in 
questo ordine di problemi. Basti segnalarne l’indub-
bio interesse e, direi, la necessità ed opportunità cri-
tica non solo relativamente al tema specifico ma 
anche in vista del raggiungimento di nuove e più ar-
ticolate analisi del rapporto che storicamente si è 

nità popolaresca della realtà cittadina; che, dunque, 
di quella realtà non intende simbolizzare i valori 
“alti”. Che invece sono sempre sottolineati, ed 
anche in parte esaltati, nelle occasioni iconografiche 
che hanno per oggetto le opere architettoniche 
principali (palazzi, chiese, piazze, fontane, ed altro). Il 
che, è stato da taluni sostenuto, può essere inter-
pretato nel senso che la città sembra voler volgere 
le spalle al fiume; guardando cioè al suo pulsare vi-
tale soltanto alla stregua di un aspetto certo neces-
sario, ma in certo modo secondario, della sua 
essenza urbana. Ciò perché durante tutto il Me-
dioevo, e sino all’avanzata Età moderna, sia l’insieme 
degli edifici sorti ai margini del fiume (torri, mura-
glioni, argini, e così via), sia i ponti che lo scavalca-
vano, si sono generalmente configurati in rapporto 
al “costruito” urbano (altri edifici, le vie, le piazze): 
proiettandone l’immagine delle fronti più rappresen-
tative sul paesaggio di quel “costruito” e non su 
quello del fiume. Al più riservando alle sue rive im-
magini di edifici a carattere (in pratica) “concentra-
zionario” (come nel caso del gran complesso del 
San Michele) o di altre speciali strutture edilizie in-
timamente collegate all’alveo fluviale (come nel caso 
dell’Arsenale pontificio); oppure, e ne è un impor-
tante esempio il porto di Ripetta così come proget-
tato dallo Specchi, collegando il “costruito” al fiume 
mediante sistemazioni scenografiche (la scalinata di 
discesa verso il livello fluviale ed una sorta di ter-
razza belvedere) che di fatto relegavano il fiume ad 
un ruolo simbolicamente subordinato. Ma anche 
perché, venendo a tempi più vicini e cioè al XIX se-
colo, quando nei ceti economicamente più fortunati 
e potenti si andava mano mano sviluppando la ten-
denza alla ricerca di un luogo “altro” da quello del 
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andato precisando a Roma tra i toni “alti” e squil-
lanti dei principali esempi dell’architettura civile e 
religiosa, ed i toni del significativo “basso continuo” 
(per cogliere un analogia nel fare musicale) costi-
tuito dal quotidiano continuo operare in senso tec-
nico ed amministrativo anche degli autori di quei 
più illustri e conosciuti esempi. Il tutto, poi, alla luce 
del divenire ed evolversi di norme, bandi e regola-
menti, ed anche di diversificate soluzioni tecniche, 
cui sono intelligentemente dedicati appositi capitoli. 
Né è da trascurare, a margine di questo settore 
della ricerca documentaria della Segarra, il copioso, 
talvolta curioso, girovagare alla scoperta di singoli 
episodi di singole figure di esponenti di quegli strati 
subordinati che di solito sfuggono all’attenzione 
della storia ufficiale.  
Il capitolo finale del libro, dedicato alla fase succesiva 
alla proclamazione di Roma come città capitale del 
Regno d’Italia (dal 1870 sino ai primi anni del XX se-
colo) si incentra, e non poteva essere diversamente, 
sul tema, tuttora oggetto di problematiche e con-
trapposte valutazioni, della realizzazione dei grandi 
viali di lungotevere sorretti da alti muraglioni che 
escludono il fiume dalla città. Questo episodio urba-
nistico marca effettivamente una decisiva svolta nella 
storia e nell’immaginario di Roma. Nel libro ciò non 
appare forse con piena evidenza: ne è infatti princi-
palmente sottolineato solo l’aspetto di essere segno 
e segnale di una gravissima frattura prodottasi nel 
delicato, dialettico, intessersi del plurimillenario rap-
porto costitutivo che aveva sino ad allora legato la 
città ed il suo fiume. A me sembra però di dover co-
gliere anche altri più generali aspetti: cioè quelli che 
attengono al modello urbano cui quell’intervento 
deve essere riferito. In molti dei Paesi europei il XIX 

secolo, soprattutto dalla sua seconda metà in avanti, 
è marcato dal configurarsi di sistemi urbani che cor-
rispondono alle esigenze (di vario ordine) ed all’im-
maginario sociale delle borghesie delle principali 
città del tempo. In vari momenti, appunto tra la metà 
del secolo e la sua fine, ed in taluni casi con effetti 
anche nei primi anni del successivo, Parigi, Barcellona, 
Vienna e, in Italia, Firenze, Bologna, Napoli, in parte 
Milano, e via seguitando, si sono costruite come città 
“borghesi” caratterizzate sia dalla incisiva presenza 
(anche nel senso che ne è risultato “inciso” chirur-
gicamente il preesistente antico tessuto urbanistico) 
dei grandi assi dei viali destinati all’intenso flusso dei 
traffici, sia, anche, dalla previsione di estesi futuri svi-
luppi dell’area urbana. Cui è spesso anche conseguita 
la drastica decisione di atterrare le antiche cerchie 
murarie per assecondare l’espansione dello spazio 
urbano senza interposte e segreganti barriere, e per 
consentire più facili rapporti di interscambio tra il 
costruito del tessuto cittadino e le reti delle comu-
nicazioni territoriali (viarie e ferroviarie) a medio e 
lungo raggio. Effetti urbanistici, questi, e nel bene e 
nel male, di un “pensiero forte”: a sua volta espres-
sione di un sistema borghese che, al di là delle pur 
forti contraddizioni e lacerazioni interne, ricono-
sceva comunque sé stesso come unitario “terzo 
stato” della società cittadina di quel tempo. 
A Roma la città “borghese” di fine Ottocento si è 
invece formata a partire da una situazione sociale 
ed economica del tutto diversa. Non riferibile ad 
una sola ed unitaria borghesia cittadina, ma al con-
trario, caratterizzata da ceti e gruppi sociali di di-
versa origine: che, dunque, avevano un’altrettanto 
differente concezione del divenire urbano. Anche se 
se non si vuol qui tener conto della separatezza che 
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un’espansione non traumatica del tessuto cittadino: 
poiché non era necessario l’abbattimento delle 
mura (se del caso bastava aprire solo qualche varco) 
è proprio a questa circostanza che si deve la con-
servazione di gran parte dell’antico circuito murario. 
Vien però da notare che, sotto questo profilo, la vi-
cenda urbanistica romana assomiglia da vicino a 
quella di molte, medie e piccole, città italiane; delle 
quali, per le stesse ragioni, si sono appunto conser-
vate le cerchie difensive. Però a Roma si è in pratica 
configurato un sistema costituito da una sorta di tre 
diverse città: quella nuova, “piemontese”, dei mini-
steri e delle nuove aree urbanizzate situate nelle 
zone alte ed in rapporto con i grandi vettori di co-
municazione (principalmente la ferrovia); quella tra-
dizionale dei “romani” sostanzialmente distesa nelle 
zone basse dell’area cittadina e conseguente alla 
lunga storia degli interventi urbanistici ed architet-
tonici dei papi, delle famiglie cardinalizie e dei mem-
bri della corte pontificia e nella quale vivevano anche 
i ceti popolareschi. Proprio quella città per la quale 
il Tevere continuava ad essere, sia pure in tono mi-
nore, una risorsa economica e produttiva. Come, del 
resto, testimonia il bello ed interessantissimo acque-
rello di Roesler Franz (datato 1876) che appare nella 
copertina del libro della Segarra. 
Tuttavia, tra la Roma pensata e voluta dai “romani” 
e quella pensata e voluta dai “piemontesi” vi era poi 
un ulteriore spazio urbano (quasi una terza città), 
un momento di incontro in tema di interessi eco-
nomico-fondiari, fra le altre due componenti urbane: 
sia quella sorta di terra neutrale delle previste nuove 
espansioni lungo la riva destra del Tevere in aree di-
sabitate prossime alla città vaticana; sia e con ancor 
maggiore intensità di interessi, la trasformazione edi-

si era creata con la distinzione di una società 
“bianca” cioè laico-liberale, dalla simmetrica società 
“nera”, cioè legata al sistema pontificio, resta il fatto 
che sono riconoscibili più gruppi: anche se, talvolta, 
con interessi trasversali. Il primo gruppo era sostan-
zialmente costituito dagli esponenti di un ceto (il 
cosiddetto “generone”) cresciuto economicamente 
alle (e sulle) spalle di gruppi aristocratici indeboliti: 
ma non “contro” di essi; e dunque, al contrario di 
altre situazioni europee, era un gruppo sostanzial-
mente conservatore. Che del resto trovava una sua 
sponda nel gruppo degli esponenti dell’alta burocra-
zia vaticana. Un altro gruppo ancora era invece 
quello che (a diverso titolo: dai ranghi parlamentari, 
a quelli degli alti gradi dell’esercito, fino agli espo-
nenti della piccola burocrazia) si era immesso in 
Roma nel momento della sua elezione a capitale del 
nuovo stato; e che i “romani” consideravano, e li fa-
cevano sentire, in blocco come esterni alla loro città: 
i “piemontesi”. 
Da questa galassia di ceti borghesi romani di fine Ot-
tocento non poteva scaturire che un modello di svi-
luppo urbano fatto di continue ed in parte casuali 
scelte di dipendenti da specifiche occasioni di oppor-
tunità e di interesse; un modello che era cioè frutto 
non di un modello urbanistico connesso ad un “pen-
siero forte”, ma, al contrario, epressione e conse-
guenza di un “pensiero debole”. In che senso ciò ha 
influito nel creare una grave frattura nella antica dua-
lità Roma-Tevere? A me sembra di poterne intravve-
dere più fattori come ora cercherò di dimostrare. 
In primo luogo, la circostanza che il circuito delle 
mura cosiddette aureliane racchiudeva un’area 
enormemente più estesa di quanto richiedeva la 
Roma di allora. Il che ha fortunatamente consentito 
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ficatoria di molte aree fino ad allora caratterizzate 
dalla presenza di ville e giardini. 
Infine va messa in conto una doppia serie di contin-
genze: alcune casuali, altre di ordine “mentale”. Una  
grave “inondazione” avvenuta immediatamente 
dopo la proclamazione di Roma a capitale d’Italia 
(letta dai trdizionalisti come segno della riprova-
zione divina per la formazione di uno stato “libe-
rale”, cioè irreligioso, con capitale nella città dei papi) 
ha suggerito, soprattutto agli esponenti delle nuove 
dirigenze politiche immessi nella città, l’idea di dover 
e poter una volta per tutte imbrigliare il Tevere 
entro rive artificiali che scongiurassero quel rischio: 
rischio inaccettabile (vergognoso?) per una città mo-
derna. Ma anche questo programma di intervento 
(molto impegnativo sul piano tecnico non meno che 
su quello economico) è stato proposto come tema 
urbano a sé stante, e non come parte di un più or-
ganico e vasto disegno pianificatorio. 
Dalla costruzione dei muraglioni di sostegno ai 
nuovi viali di lungotevere è scaturito dunque sol-
tanto un processo di parziale “restyling” urbano; il 
cui lungo sviluppo lineare (sulle due rive del fiume ) 
non ne modifica il carattere di “segno” fondamen-
talmente localistico. E questo giudizio resta vero 
anche se quell’intervento veniva invece proposto 
come presunto “ammodernamento” della città in 
chiave europea: i lungotevere volevano infatti echeg-
giare il modello dei grandi “boulevards” delle altre ca-
pitali o quello dei grandi viali dei lungosenna parigini. 
Ma la mancanza di un’idea forte ha finito per tra-
sformare questo intervento soltanto in un sistema 
viario che, per motivi di quote oltreché per altre più 
complesse ragioni, interrompeva i sottili e dialettici 
rapporti tra fiume e città. 

Così i lungotevere hanno finito per apparire come 
una sorta di doppia cicatrice, non assorbita e dun-
que dai bordi rilevati, del Tevere: che infatti era allora 
avvertito come insopportabile “ferita” nella trama 
del tessuto cittadino ma non più, come invece era 
stato sino ad allora, né come rischio né come ri-
sorsa per la città. Quel complesso ed incisivo inter-
vento è risultato, al dunque, una sorta di artificosa 
ed artificiale infrastruttura sovrammessa alla città. 
Che, dunque, è stata percepita ed usata al più come 
luogo per i momenti di ciò che oggi intendiamo 
come tempo libero: dalle passeggiate in carrozza 
(poi con altri mezzi) od a piedi, agli incontri degli in-
namorati, e così via. Oppure come tragica opportu-
nità di suicidi per chi si è gettato nel fiume dalle 
spallette dei suoi muraglioni oltreché dai ponti. 
Vado alla conclusione. Come ho più volte già ricor-
dato, il libro della Segarra Lagunes ci propone il rap-
porto “Tevere e Roma” come “storia di una 
simbiosi”. Forse perché l’autrice, cresciuta e formata 
a Roma, non è di origine romana. E, dunque, ha po-
tuto analizzare e studiare quel rapporto alla luce, e 
con la lente, di chi ne osserva, con un coinvolgi-
mento forse più culturale che affettivo, l’intera vi-
cenda nel suo divenire più che plurisecolare. 
Per i romani, e non solo, con quell’intervento e con 
gli effetti che ha prodotto, l’antica problematica sim-
biosi è stata modificata in processo di drastica scis-
sione operata tutta a danno del fiume. Al quale, da 
allora e fino agli anni Venti ed oltre del XX secolo, è 
stata attribuita la funzione di dar spazio a realtà le-
gate a momenti e comportamenti eccezionali od ec-
centrici: l’arrivo del patetico e pioneristico 
idrovolante di De Pinedo dopo il suo raid in Giap-
pone; soprattutto luogo di elezione degli irriducibili 
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dell’immagine dell’Urbe. Forse dunque la lettura 
proposta della Segarra delle vicende romane come 
storia di una simbiosi tra fiume e città si prospetta 
come speranza in una dialettica e vivificatrice rina-
scita delle antiche componenti costitutive di Roma. 
È inoltre importante merito di questo libro il fatto 
che esso apre a nuove prospettive le future ricerche 
storico-urbanistiche sulla città di Roma tra Età mo-
derna ed attualità. 

Note 

1  Intervento tenuto alla presentazione del libro Il Tevere e 
Roma. Storia di una simbiosi, presso l’Antica Casa di Correzione 
Carlo Fontana, complesso monumentale di San Michele a Ripa 
a Roma, il 6 maggio 2005.
2  M. M. SEGARRA LAGUNES, Il Tevere e Roma. Storia di una simbiosi, 
Roma 2004.

(ed un po’ bonariamente irrisi) “fiumaroli” che pren-
devano il sole sui barconi ancorati alle sue rive o 
che si esercitavano nel canottaggio; opportunità, 
sempre più scarsa, per improbabili ed illusi pescatori 
di una pessima fauna fluviale; poi, a partire dagli anni 
Trenta del XX secolo, un salto di qualità: creazione 
di importanti circoli sportivi lungo le sue rive a 
monte della città; luoghi di socialità popolare sui bar-
coni appositamente adattatia. 
Un ulteriore più approfondito ripensamento in po-
sitivo del ruolo costitutivo del fiume, almeno sotto 
il profilo dell’immaginario cittadino, si sta forse for-
tunatamente precisando in questi ultimi anni. Il Te-
vere, tanto sotto l’aspetto funzionale, quanto sotto 
quello della sua componente visiva, va infatti mano 
mano riproponendosi come elemento qualificante 
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I tema del rapporto che l’acqua ha avuto, e conti-
nua ad avere, con le città sottende più aspetti e 
più situazioni1. Perché, in riferimento ad un inse-

diamento urbano, si può e si deve parlare di “acqua” 
almeno sotto quattro differenti aspetti. 
Il primo è quello che si riferisce alle condizioni di 
ordine geografico-naturale: la presenza dell’acqua di 
un fiume, di un lago o di un mare ed i diversi pro-
blemi che sono connessi a tale realtà. In particolare, 
tra questi, i ritmi ed il regime di ciascuna di tali realtà: 
dalla condizione di piena o di secca del fiume, al re-
gime delle maree marittime o lagunari, al dato di-
mensionale ed agli effetti di formazione e successiva 
configurazione del tessuto urbano. 
Il secondo aspetto è quello dell’approvvigionamento 
idrico e delle diverse modalità, sia naturali che arti-
ficiali, di provvedervi. Con riferimento, ovviamente, 
alla variabile consistenza demica del centro abitato 
ed alla localizzazione, origine e consistenza delle 
fonti di approvvigionamento nonché al tipo ed alla 

quantità e qualità dei consumi idrici: a loro volta, 
questi ultimi, connessi con le finalità, anche di co-
stume e gerarchia sociale, che vi si riferiscono. 
Il terzo aspetto è quello relativo allo smaltimento 
delle acque usate ed ai sistemi a tal fine adottati. 
Inoltre, pensando ad esempi come quello di Roma, 
così come ai casi di molte altre città, e basti ricor-
dare l’ambito parigino, il tema dal rapporto tra acqua 
e centro urbano presenta anche un quarto ulteriore 
ed importante aspetto del quale, per la sua impor-
tanza ed incidenza nel modo di essere e di apparire 
di un centro cittadino, si deve ampiamente parlare. 
È l’aspetto connesso con le valenze di ordine sim-
bolico e rappresentativo-decorativo attribuite alla 
presenza dell’acqua quando questa viene assunta 
come dato architettonico e paesistico. 
Come avviene quando si provvede a qualificare gli 
spazi urbani mediante realizzazioni architettoniche 
e scultoree di fontane urbane, di “mostre d’acqua”, 
di laghetti artificiali.  
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sitive, e cioè l’essere stato, quel fiume, parte del si-
stema di alimentazione idrica nel XIII secolo e l’es-
sere oggi una delle fonti di irrigazione del Regent’s 
Park; sia, invece, memorie sinistre: il fatto che, alla 
probabile sua confluenza con il Tamigi (oggi tale 
luogo è marcato dalla riscattante ed obliterante pre-
senza del Marble Arch) circa dalla fine del XII secolo 
e sino al secolo XVIII, era eretto stabilmente il pub-
blico patibolo. Sulle rive del fiume Walbrook, attra-
versato da tre ponti, si erano fisate le residenze dei 
ceti emergenti romani o dei britanni romanizzati. E 
funzioni urbane significative svolge tutora anche il 
fiume Westbourne: è infatti utilizzato per i laghi ar-
tificiali di Hyde Prak e St James Park. 
Ma, lasciando da parte queste funzioni secondarie e 
collaterali degli affluenti (i cui corsi d’acqua oggi non 
sono più percettibili nel tessuto cittadino se non per 
il tracciato di alcune parti del sistema viario), è im-
portante tornare al ruolo essenziale svolto dal Ta-
migi: il fiume principale e identitario della città di 
Londra. Tacito, nel Libro XIV degli Annali, ci informa 
che la città di Londinium, che all’interno di una pos-
sente cerchia muraria di cui si conservano ancora 
alcuni tratti corrispondeva circa all’insieme del-
l’odierna City e che nel II secolo doveva estendersi 
per circa 130 ettari, era una vera e propria testa di 
ponte del commercio tra il continente e l’isola bri-
tannica: un importante emporio di smistamento 
delle vettovaglie assai frequentato dai commercianti. 
Da cui si irradiavano le strade romane verso i vari 
centri della Britannia romana. 
È assai probabile che anche Adriano, nel 122, sia pas-
sato da Londinium: una sua bella testa in bronzo è 
stata rinvenuta nel letto del Tamigi. E della persi-
stenza del ruolo del fiume nella vita della città, pur 

Però, a seconda delle città e delle epoche di riferi-
mento, non tutti questi temi risultano sempre ed in 
ogni caso presenti. Perché anche il rapporto “acqua-
città” è una variabile di ordine storico e culturale 
così come molti altri degli elementi che interven-
gono a definire le specificità e le peculiarità che di-
stinguono l’una dall’altra le singole città. 
Ciò premesso, cercherò di tratteggiare brevemente, 
con riferimento al caso di Londra, gli aspetti che si 
riferiscono ai quattro sotto-temi che ho ora indi-
cato. Limitando, però, il breve excursus ai primi secoli 
dell’Età moderna.  
 
Primo sotto-tema: la condizione geografico-
naturale ed i suoi effetti sulla città 
Mentre sono da considerarsi praticamente nulle le 
notizie di un insediamento precedente all’Età ro-
mana, non vi è però alcun dubbio che la configura-
zione dell’estuario del Tamigi abbia giocato un ruolo 
decisivo tanto nel primo precisarsi quanto nel suc-
cessivo evolversi della città, che sarebbe divenuta la 
grande capitale metropolitana che conosciamo e 
che ammiriamo. E ciò perché il favorevole regime 
delle maree, che fa sentire i suoi effetti anche sulla 
parte finale del corso del fiume, consente anche a 
navigli di notevole tonnellaggio di entrare ben all’in-
terno di tale estuario risalendo lungo il corso del 
fiume ed offrendo, quindi, un sicuro ancoraggio sulle 
sue rive. Va però tenuto conto che anche altri piccoli 
corsi d’acqua, il Walbrook, il Fleet, il Tyburn ed il We-
stbourne, confluenti nel Tamigi ed anche traversati 
da piccoli ponti locali, hanno avuto una loro parte 
nella vita della città. Ad esempio al fiume Tyburn, il 
cui nome è documentato dai tempi della conquista 
sassone, sono connesse sia meno note memorie po-
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con alterne vicende, si hanno notizie documentate 
sino al IV secolo. Londra, molestata da incursioni di 
Picti e Scoti, ne fu liberata nel 368 con tutta la Bri-
tannia meridionale ed anzi, nel 369, la città ebbe 
l’epiteto di Augusta. Poi però, cessata l’egemonia ro-
mana in Britannia, a partire dal V secolo e sino circa 
ai primi anni del VII di Londinium-Londra si perdono 
le tracce documentate: sia quelle delle fonti sia 
quelle archeologiche. Al punto che taluni storici 
hanno pensato ad una scomparsa della città. Di ciò 
facendo quindi congetturalmente carico alla conqui-
sta sassone: in quanto, in genere, i sassoni evitavano 
le città. Ma altri notano che se, come risulta, dopo il 
604 la città diventa sede di un importante vesco-
vado, è designata a capitale dei Sassoni orientali, e 
risulta essere un vivace luogo di mercato, tuttociò 
fa intendere che, invece, Londra doveva aver conti-
nuato a funzionare come centro di scambio: e certo 
proprio in rapporto alla presenza del Tamigi. 
E per i secoli dall’VIII alla fine del X vi sono altri ele-
menti che confermano tale probabile realtà. È per 
esempio documentata la prosperità commerciale di 
Londra nel secolo VIII. Ed anche se poi, e per quasi 
due secoli, le invasioni dei Danesi hanno reso diffi-
coltoso ed anche pericoloso l’accesso alle coste 
orientali dell’isola britannica, tuttavia Londra, man-
tenendosi fedele ai re sassoni, anche in tale preca-
rietà di condizioni è comunque riuscita a mantenere 
una sua forma di indipendenza. Ne è scaturita, dagli 
inizi del secolo XI, una ulteriore fase di prospera ri-
presa commerciale come risulta dalla notizia dell’esi-
stenza, a Londra, di una vera e propria zecca. 
È inoltre sempre del medesimo periodo la conces-
sione, da parte dei re sassoni, di varie franchigie alla 
città: elemento, questo, che fa intendere come nella 

città il potere dovesse allora essere condiviso tra le 
alte autorità ecclesiastiche ed il ceto mercantile. E, 
per sottolineare quale doveva essere l’importanza 
del ruolo che il fiume continuava a svolgere, va ri-
cordato che nel 1067, cioè subito dopo la conquista, 
Guglielmo il Conquistatore si rivolge al vescovo ma, 
si noti, anche al balì del porto (il portreeve), per con-
fermare, con un suo privilegio, i diritti della città. 
Certo anche perché, evitando di sottoporsi ad un 
assedio, la città si era spontaneamente ed autono-
mamente sottomessa al nuovo dominatore. 
Vicenda, questa, che ebbe, tuttavia, esiti contrastanti: 
come risulta dalle seguenti considerazioni. Infatti, da 
un lato tali diritti, in pratica, non vennero poi rico-
nosciuti dal nuovo re che intendeva porre in essere 
un reame unificato sotto l’autorità centrale; tanto-
ché, a tal fine, venne addirittura costruita una for-
tezza nel cuore della città. 
Ma, dall’altro lato, divenuta Londra la capitale del 
nuovo reame, la città vide accresciuta la sua impor-
tanza anche come polo di interscambio tra le due 
rive della Manica sulle quali il re normanno eserci-
tava il suo potere, ed i cittadini poterono fruire di 
una nuova ripresa di floridezza economica e sociale. 
Cui si accompagnò, dopo un furioso incendio svi-
luppatosi nel 1077, l’intera ricostruzione del tessuto 
cittadino che, e qui torniamo al tema del Tamigi, 
portò alla costruzione del celebre ponte di Londra, 
un ponte su ben 20 archi di sostegno, che durò sino 
al XIX secolo qualificando e determinando i futuri 
assetti della città. 
Un secolo più tardi il titolo di portreeve assegnato al 
rappresentante del ceto mercantile è ancora ele-
mento essenziale della vita cittadina ma nel 1189 
esso viene sostituito con quello di mayor: una magi-
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principali ponti delle città medievali europee, ma ciò 
era vero anche altrove, erano spesso qualcosa di di-
verso da ciò che oggi sono divenuti. 
Non erano soltanto, e non solo, collegamenti viari 
tra due sponde, ma, anche, vere e proprie parti della 
struttura viaria e commerciale cittadina: infatti, quasi 
sempre, ai lati del percorso viario sul ponte che ve-
niva fruito e percepito quale prolungamento del tes-
suto cittadino anche sopra il letto del fiume, si 
aprivano botteghe ed altri edifici che, dunque, del 
ponte caratterizzavano la vita e l’immagine. Ed inol-
tre i ponti erano anche utilizzati, nella maggior parte 
dei casi, quali strutture di controllo: sia fiscale, sia di 
pubblica sicurezza. 
Nel caso di Londra, il ponte sul Tamigi costituiva il 
prolungamento dell’asse cittadino Nord-Sud: uno 
dei due principali assi ortogonali della viabilità di 
terra che interessavano e configuravano l’assetto 
della città: e che, al di fuori delle corrispettive porte 
cittadine aveva dato luogo alla formazione di due 
borghi. Però, sorprendentemente e dunque circo-
stanza su cui riflettere, il London Bridge, pur in una 
città di quella importanza e dimensione insediativa, 
era l’unico ponte che attraversasse il fiume. Quali 
dati comparativi riferiti a città europee contempo-
ranee si può infatti ricordare che nel tardo Me-
dioevo europeo Parigi aveva due doppi ponti, 
Firenze ne aveva quattro, e Roma, che era assai 
meno popolosa di Londra, ne aveva tre, oltre ad al-
cuni altri in condizioni precarie. Il London Bridge era 
costituito da due tronchi ciascuno poggiante su pile. 
Il collegamento era ottenuto mediante una struttura 
mobile idonea a consentire il passaggio dei navigli di 
maggiore dimensione. Quanto alle ulteriori funzioni 
cui esso era destinato, delibere del 1276 vietarono 

stratura il cui ruolo cresce rapidamente di impor-
tanza tanto che, qualche decennio più tardi, nel 1215, 
il mayor di Londra figurerà tra i mallevadori della 
Magna Charta come unico rappresentante delle città. 
Del resto, è ben documentata la plurima presenza, 
a Londra, anche con propri specifici insediamenti, di 
colonie e compagnie mercantili di varie parti d’Eu-
ropa: tedeschi, francesi, fiamminghi ed italiani (vene-
ziani, genovesi, lucchesi, fiorentini ecc.). I quali, più di 
altri gruppi, svolgevano anche intensa attività finan-
ziaria (anche usuraria) e bancaria. E tale forte pre-
senza dura nel corso dei secoli. L’attuale toponimo 
Lombard Street è precisamente la prova di tale pre-
senza: lombardi, e non soltanto a Londra, ma anche 
a Parigi, nelle Fiandre ecc., era un termine che indi-
cava l’insieme dei piccoli e medi imprenditori eco-
nomici delle città italiane settentrionali. 
Nel 1568, con una popolazione cittadina valutabile 
attorno ai 100.000 abitanti (questo numero, per 
l’epoca, colloca Londra come una tra le poche prime 
e più importanti città europee: una dimensione me-
tropolitana!), è censita una presenza di 6.704 stra-
nieri: come si vede circa il 7% dell’intera popolazione. 
Del resto, l’importanza del porto londinese nel XVI 
secolo è nota e documentata. 
Basti il dato che nel 1559, nel porto di Londra, ben 
22 quais erano autorizzati a svolgere operazioni di 
carico e scarico delle merci. Si calcola che, a quel 
tempo, la flotta mercantile cittadina contasse il con-
siderevole numero di circa 49 navi di portata supe-
riore alle 100 tonnellate. 
Tornando ad un altro aspetto del rapporto tra fiume 
e città, conviene dare qualche altro dato sul ponte 
di Londra realizzato nel secolo XI e che, come detto 
ebbe vita sino al XIX secolo. Bisogna intendersi: i 
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che sul ponte si svolgessero funzioni di mercato: il 
che vuol dire che, fino a quel momento, tali attività 
dovevano invece aver avuto regolarmente luogo. 
Altre ordinanze, emanate da Edoardo I nel 1280-81, 
fissarono i criteri per i pedaggi sul ponte; i cui pro-
venti dovevano servire alla manutenzione del ponte 
stesso sempre soggetto a deteriorarsi, considerate 
le parti lignee della sua struttura. 
A partire dal 1426 venne costruita una torre a guar-
dia della porta che separava la porta nord dalla 
parte mobile del ponte. È documentato che prima 
di quell’epoca il ponte si era riempito di edifici su 
entrambi i lati. Però, nel costruito erano aperti tre 
varchi che permettevano di guardare e di control-
lare il corso fluviale. 
La circostanza dell’esistenza a Londra di un unico 
ponte sul fiume Tamigi si può collegare alle modalità 
delle direttrici di sviluppo secondo la quale la città 
si era andata configurando in Età medievale: era stata 
preferita la direzione Est-Ovest cioè quella corri-
spondente alle rive del fiume stesso. Dunque, ancora 
una volta si constata che il fiume, l’acqua, ha influito 
nell’organizzazione urbanistica di una città. Per la ve-
rità nel corso del XIX secolo, e poi in tempi a noi 
vicini, molti altri ponti sono stati realizzati a Londra. 
Ma ciò, appunto, è avvenuto in un contesto comple-
tamente differente. Semmai va sottolineato che le 
scelte insediative medievali e, coerentemente, le fun-
zioni affidate fin dal secolo XI al London Bridge, 
hanno continuato ad essere considerate valide an-
cora quasi sino a tutto il secolo XVIII. 
Nemmeno il gravissimo Great Fire del 1666, che di-
strusse tutto il centro di Londra, ha messo in discus-
sione il tema urbanistico dell’unico ponte sul Tamigi. 
Perché la pur grande riorganizzazione del tessuto 

londinese in base al nuovo piano regolatore di Sir 
Christopher Wren, adottato per ricostruire la città, 
non ha previsto alcun ponte aggiuntivo a quello sto-
rico. Ciò risulterà invece necessario (i ponti sono 
oggi oltre una quindicina e, inoltre, sono stati anche 
realizzati tunnel che sottopassano il fiume) in con-
seguenza dell’affermarsi del nuovo sistema econo-
mico e sociale connesso con il forte processo di 
industrializzazione inglese e con le nuove esigenze 
riferibili ad una capitale contemporanea: cioè 
quando Londra, anch’essa divenuta città industriale, 
dovrà rivedere tutta la struttura del suo antico 
DNA urbanistico. Ed ancor più tale DNA verrà mu-
tato dall’impianto che a partire da scelte degli anni 
Quaranta del XX secolo di una Londra ad esten-
sione “territoriale”. 
 
Secondo sotto-tema: l’alimentazione 
idrica della città 
Nell’edizione originale dell’Enciclopedia Italiana del 
1934, in un testo firmato dall’inglese John N. Sum-
merson, si osserva che per quanto attiene all’acqua 
potabile «mentre Manchester, Liverpool e Birmin-
gham sono fornite di acquedotti che trasportano 
l’acqua da colline distanti, Londra non ha ancora 
adottato questo provvedimento». Questa annota-
zione non può non sorprendere. Il sistema di ali-
mentazione idrica londinese, almeno dalle fasi 
medievali della città sino alla prima Età moderna, è 
stato infatti sempre caratterizzato dal ricorso a fonti 
di alimentazioni presenti nell’insieme del tessuto cit-
tadino. Dunque, non era certo necessario ricorrere 
a costosi sistemi di convogliamento delle acque da 
località più o meno distanti. Ho già fatto cenno al-
l’esistenza, in Londra, di almeno quattro corsi d’ac-
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l’Età moderna, è documentata la costituzione di una 
compagnia che provvedeva al trasporto ed alla di-
stribuzione d’acqua in contenitori metallici. 
Più avanti nel tempo, cioè nel XVI secolo, vennero 
anche realizzate, su iniziativa di privati che ne assun-
sero la concessione, ulteriori opere di presa d’acqua 
mediante sistemi di sollevamento dal Tamigi, ed ini-
ziative simili sono documentate anche agli inizi del 
Seicento. Sistemi, tutti questi, che continuarono ad 
essere adottati sino a tutto il secolo XVIII. 
 
Terzo sotto-tema: lo smaltimento delle 
acque usate 
Se l’alimentazione idrica è una condizione imprescin-
dibile per la vita di un insediamento urbano, fattore 
altrettanto importante è la possibilità di allontanare 
da quell’insediamento le acque usate o quelle in ec-
cesso. Le quali ultime sono quelle che possono pro-
venire da improvvisa piovosità o da allagamenti di 
varia natura. Ma certo il tema principale è quello 
dell’allontanamento delle acque usate. Perché queste 
possono tradursi in fattori di inquinamento ed insa-
lubrità. Un elemento sul quale in genere non si pone 
sufficiente attenzione è anche il fatto che uno dei ca-
ratteri di più progredita urbanizzazione risieda nel 
sistema di pavimentazione degli spazi aperti: le piazze 
e le strade. In tutta la letteratura e la codificazione 
normativa urbana di Età antica, così come in quella 
di Età tardomedievale, i due aspetti del problema 
non sono sempre chiaramente posti in stretta rela-
zione tra di loro. 
Tuttavia, proprio analizzando le soluzioni che sono 
state adottate e le normative che sono state ap-
prontate, nell’ambito di queste due pur così diverse 
fasi della storia delle città europee, appare chiaro 

qua oltre alla imponente massa d’acqua del Tamigi, 
ma Londra poteva utilizzare anche numerosi pozzi 
di presa dislocati in più punti. 
Inoltre, quasi ovunque (nell’edilizia privata e pub-
blica, religiosa e civile) si ricorreva a cisterne di ac-
cumulo di acque piovane. Infine, come accadeva in 
molte città medievali, europee e no, (ma in taluni 
mortificanti casi accade ancora oggi) servizi di ven-
ditori d’acqua erano diffusi in vari punti della città. Il 
ricorso a questi modi di alimentazione idrica era, 
dunque, un dato largamente diffuso. Ed anzi era pro-
prio il sistema opposto, quello del ricorso ad acque-
dotti con punti di presa distanti, a costituire il dato 
in certa misura eccezionale. Del quale infatti si glo-
riava, quando presente, tutto l’immaginario laudativo 
dei cronachisti urbani o di quelli che mettevano in 
risalto l’eccezionalità ed eccellenza tecnica di realiz-
zazioni architettoniche speciali: castelli, fortificazioni, 
palazzi, ville ecc. 
Per tornare a Londra, nel XII secolo, oltre all’ovvio 
riferimento al Tamigi, sono documentati i prelievi 
d’acqua dai suoi affluenti e da altri minori corsi d’ac-
qua, nonché da pozzi più o meno importanti. Tra 
questi si segnalavano lo Holy well, il Clerk’s well, ed 
il St. Clement’s well. Come si intuisce erano pozzi 
con utilizzazioni e finalità particolari. 
Ma già nel 1236 i magistrati cittadini fecero convo-
gliare verso il centro cittadino, mediante condutture 
in piombo, l’acqua del Tyburn a partire da Paddin-
gton. Nel 1285 venne realizzata una ulteriore con-
duttura in piombo in altra parte della città ed altre 
condutture vennero realizzate in seguito: nell’area 
di Bond street, di Bloomsbury ecc. Infine, come ho 
detto più sopra essere stato sistema di uso comune 
nella cultura urbana medievale e dei primi tempi del-
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che delle diverse facce del problema si era ben co-
scienti. Per quanto concerne il caso di Londra, pen-
sando alla fase tardomedievale e poi a quella della 
prima Età moderna, vi sono da sottolineare interes-
santi soluzioni: anche se, a confronto con altri am-
bienti europei, non tanto precoci. 
A partire dai primi anni del Trecento, in tutte le città 
inglesi, così come stava già da qualche decennio av-
venendo in altre città europee, in relazione al cre-
sciuto interesse, anche della corte, per il decoro 
urbano e per l’igiene cittadina, si comincia a pavi-
mentare le vie e gli spiazzi principali. 
Edoardo III interviene ripetutamente in favore del-
l’igiene pubblica imponendo la pulizia delle strade 
londinesi e delle rive del Tamigi. Ma si deve solo a 
Riccardo II l’emanazione, nel 1388, di un documento, 
alcuni lo considerano una sorta di primo sanitary act 
inglese, con il quale si dettavano precise norme tese 
alla pulizia delle strade ed all’allontanamento di in-
gombri e rifiuti. Per la verità tale documento sanciva 
principi già da tempo adottati nei contratti tra pri-
vati. Nei quali, a partire dal XIV secolo, si trovano 
comunemente specificate clausole che imponevano 
che nei nuovi edifici dovessero essere costruite la-
trine tanto per gli alloggi quanto per le botteghe. E 
ciò anche se, per altro verso, vi è chi sostiene come 
la Londra dei tempi di Chaucer doveva presentare 
alcune delle caratteristiche che, invece, sarebbero 
proprie di un borgo di campagna. 
Ma, su questo punto, anche in riferimento a talune 
parti delle città italiane alcune delle novelle del 
Boccaccio sembrano proporre scenari di vita cit-
tadina non del tutto differenti. Il che, del resto, 
trova anche conferme in documenti ufficiali. Talune 
delle prescrizioni di regolamenti urbani delle me-

desime città italiane presuppongono infatti situa-
zioni simili. In molti casi era ad esempio prescritto 
che per svuotare all’esterno recipienti di uso in-
timo bastava gridare ripetutamente che si era in 
procinto di procedere: peggio per chi non si scan-
sava in tempo e ci capitava sotto! 
E, spesso, tra una casa e l’altra, nei chiassuoli, scor-
revano acque usate e di scarico. Invece, a Londra 
(ma in questo Siena era maestra), oltre ad alcuni si-
stemi di reti fognarie, esistevano anche servizi di 
pulizia delle strade, di vuotatura dei pozzi neri, e di 
allontanamento di rifiuti, che erano affidati ad ap-
positi turni di pubblici addetti. Il sistema fognario 
prevedeva la presenza di pozzi di raccolta da cui, 
con opportuno pompaggio, ci si immetteva nelle ca-
nalizzazioni. 
È così interessante constatare che sono registrati 
tipi edilizi, opportunamente realizzati, che destina-
vano gli scantinati proprio allo smaltimento dei rifiuti. 
Comunque, il passo definitivo verso una regolamen-
tazione del sistema si ha a partire dal 1531. 
In quell’anno venne infatti costituita una apposita 
commissione per la realizzazione del sistema fogna-
rio cittadino e si avviarono i lavori. Tra i quali si situa 
anche la copertura del corso del fiume Fleet che, 
del resto, già dagli inizi del Trecento si era interrato 
divenendo inaccessibile alla navigazione. 
Questa situazione perdura ancora sino al secolo 
XIX. Fino a quando, nel 1849, venne avviato, per la 
verità un po’ a rilento, il nuovo sistema. I cui lavori 
di realizzazione troveranno compimento soltanto 
negli ultimi decenni dell’Ottocento a seguito della 
formazione del Metropolitan Board of Works 
(1856-88) poi ulteriormente confluito nel London 
County council. 
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Dunque, è proprio la scelta di mantenere nel 
tempo la condizione di unicità funzionale del Lon-
don Bridge ciò che ha fatto, appunto del London 
Bridge nelle sue edizioni pre-ottocentesche, pro-
prio il momento simbolico della città. Fino a tutto 
il Settecento la cultura della qualificante magnifi-
cenza urbana dell’acqua, propria tanto delle siste-
mazioni rinascimentali, quanto di quelle barocche 
e poi tardobarocche e neoclassiche, è sostituita, a 
Londra, dalla cultura della qualificante funzionalità: 
che si è materializzata nella costruzione dei docks 
e dell’embanquement. 
Non a caso, si direbbe, metabolizzati nel nuovo im-
maginario della Londra proiettata nel futuro. Ed i 
vari laghi e canali artificiali che sono stati realizzati 
dalla versione culturale inglese del giardino e del 
parco, confermano, appunto fino a tutto il secolo 
XVIII tale coerente persistenza dell’immaginario 
londinese. 

Note 
1 Testo inedito.

Quarto sotto-tema: gli aspetti 
rappresentativo-decorativi 
Una considerazione un po’ speciale, e che caratte-
rizza il rapporto acqua-città nel caso londinese, è la 
constatazione che fino all’Età contemporanea tutta 
l’attenzione dell’immaginario cittadino è riservata al 
London Bridge. Indiscusso, ed anche direi simbolico, 
protagonista della stretta correlazione tra fiume e 
città. Quasi, si direbbe, fisico segnale del ruolo ge-
netico che appunto il fiume ha avuto con il precisarsi 
ed il divenire della città. Almeno fintantoché, come 
ho osservato in precedenza, tale ruolo, cioè il DNA 
urbanistico peculiare di Londra, non è stato geneti-
camente modificato dall’industrialesimo e dai mo-
derni mezzi di comunicazioni (ferrovie, viabilità 
automobilistica, sistemi delle comunicazioni aeree); 
e, poi, dai recenti sviluppi postindustriali. 
Manca a Londra, anche in Età barocca, un accentuato 
interesse per sistemazioni architettoniche che fac-
ciano dell’acqua l’elemento protagonista: come, in-
vece, è accaduto prima a Roma, poi a Parigi e, via via, 
a Vienna, nelle capitali dei vari stati germanici etc. 
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sempre bene partire da premesse chiare quanto 
al senso da attribuire ai termini che perime-
trano il tema da svolgere. In questo caso, i ter-

mini sono, da un lato, “città” e, dall’altro lato, 
“paesaggio”. Però l’uno e l’altro delimitati e qualifi-
cati dall’aggettivo “storico”1. 
A ben riflettere in questa aggettivazione, apparen-
temente innocua e divenuta di uso comune (cioè 
assurta a concetto convenzionalmente accolto), è 
invece nascosta una sottile contraddittoria ambi-
guità. L’enunciato del tema sembra infatti richia-
marsi a due soggetti/oggetti, rispettivamente “città” 
e “paesaggio”, considerati ben definiti; quando, al 
contrario, l’aggiunta dell’aggettivo “storico” presup-
pone un loro divenire nel tempo. “Storia” è appunto 
l’indagare sul divenire nel tempo di una certa realtà 
(sociale, economica, mentale, culturale, artistica, fi-
sicamente oggettivata in più modalità). Tra l’altro, 
non sarà inutile sottolineare che la concezione e 
percezione del divenire nel tempo, quindi anche il 

concetto di “storia”, è, antropologicamente, il modo 
culturale tipico (anche secondo linee a carattere 
evolutivo tanto sinusoidale che spiraliforme) del 
pensiero occidentale: dalla mitologia greca (Cro-
nos), ad Eraclito, alla teleologia salvificamente e fi-
nalizzata propria del pensiero cristiano, alla versione 
economicistica del pensiero di Età moderna e con-
temporanea. E ciò anche quando questo “divenire” 
è stato interpretato, per esempio da Vico, come ri-
torno ciclico. Ed infatti il concetto di un tempo in 
divenire (un tempo in perenne movimento) non è, 
e non è stato, sempre accolto in altri sistemi e mo-
delli di pensiero. Dai quali, anzi, sono anche derivati 
esiti di ordine applicativo diversi da quelli diffusi in 
ambito europeo. 
Si pensi, per esempio, in tema di restauro architet-
tonico, al caso della quasi millenaria trattatistica tec-
nica giapponese, ed alla pratica del continuo 
rinnovamento (la manutenzione) cui si richiamano 
gli interventi sui templi giapponesi; talché, dopo 
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E va inoltre considerato che l’attuale termine “città” 
contiene in sé due differenti significati; che, un 
tempo, vedi Isidoro di Siviglia, venivano invece di-
stinti: quello di “urbs”, riferito al costruito urbano 
entro una cerchia muraria, e quello di “civitas” (da 
cui l’odierno “città”) allusivo, invece, alla compagine 
sociale inscritta nell’ambito della “urbs”. Del resto, 
analoga distinzione era adottata anche nella Grecia 
di Età post-tirannica e fino al V secolo: dove il ter-
mine “polis” era inteso più nella sua valenza di isti-
tuzione politica e giuridica che in quella di fisico 
aggregato insediativo (cui ci si riferiva con altri più 
idonei termini: acropoli, asty ecc.). Comunque, sotto 
la dizione “città” siamo abituati a comprendere re-
altà certo tra loro diversissime. Mi basti evocarne 
alcune tra le più significative. 
Città antiche di natura cerimoniale ed amministra-
tiva, quali o le mesopotamiche Mohenjo-Daro o 
Harappa o la città di Ebla o, ancora, le città cretesi 
di Cnosso e Festo e, molti secoli dopo, Persepoli. 
Città di varia articolazione e funzione quali quelle 
ellenistiche (da Alessandria alle città dei regni suc-
ceduti ad Alessandro) e romane (di Età repubbli-
cana e, soprattutto, imperiale: con particolare 
accento su Roma). 
Le città-capitale di Età tardoantica (da Treviri, Nico-
media, Tessalonica ecc. fino a Costantinopoli). 
Le città dell’Età comunale in Europa occidentale) le 
principali delle quali diverranno poi città-repubblica. 
Ancora in Età medievale le città fortezza, quelle di 
mercato, quelle di tipo vescovile, quelle connesse 
con i centri di pellegrinaggio e, più tardi, le prime 
città universitarie. 
Le città di Età proto-moderna e moderna; a loro 
volta articolate, all’interno delle nuove formazioni 

vent’anni, nulla resta dei materiali e delle parti ori-
ginali. Ciò accade non per mera attività di ordine 
tecnico, ma anche perché, e salvo le circostanze di 
eventi distruttivi di varia motivazione, ciò che preme 
di salvaguardare non è la fisicità materiale del tem-
pio, ma il suo valore simbolico e religioso colto nella 
sua dimensione a-temporale: il tempio è cioè pen-
sato al di fuori del tempo o, meglio, è concettual-
mente inserito entro un tempo immobile. 
Mi sono permesso questa schematica e superficiale 
digressione perché, a mio modo di vedere, essa mi 
permette di sottolineare come gli stessi enunciati 
del tema che qui sono invitato a svolgere siano es-
senzialmente connessi ad una concezione e ad un 
pensiero di matrice tipicamente occidentale. Torno 
così ai due termini principali. 
 
1) Il concetto “città”, quale esso compare nel 
mondo occidentale, contiene un nucleo fondante 
che potrebbe apparire univocamente definito; ma 
che, al contrario, si è invece oggettivato in modi in-
sediativi che sia nel tempo che nello spazio sono 
stati, e lo sono tuttora (almeno in parte), tra loro 
molto differenti. 
E ciò sotto più profili: quanto alla dimensione fisica 
e demica; quanto a questioni di ordine giuridico ed 
amministrativo; quanto alla morfologia dei tessuti 
edilizi ed infrastrutturali; quanto al raggio di influenza 
esercitata nei confronti di un certo ambito (in ge-
nere di “terra”, ma anche, ed in più casi, di “mare” 
od altro); quanto ai valori comunicativi e simbolici 
affidati (volta per volta, luogo per luogo, epoca per 
epoca) alla “città” e da questa specularmene riflessi 
e veicolati al suo interno ed al suo esterno: vicino e 
lontano, reale e mentale. 
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statuali principesche od oligarchiche dei secoli XVI-
metà XVIII, in centri maggiori e città-capitale e cen-
tri subalterni, ed anche, in ambiti lontani, città di 
colonizzazione. 
Poi, tra la seconda metà del XVIII secolo e il secolo 
XIX, gli ulteriori nuovi tipi di città: di svago borghese, 
industriali, operaie, ed altro. 
Infine, le grandi aggregazioni e conurbazioni metro-
politane che si diffondono nel secolo XX e nell’at-
tuale XXI in varie parti del mondo ed, infine, le città 
di tipo puramente commerciale. Il tutto sia nel con-
tinuo stratificarsi e metabolizzarsi di un modello 
sull’altro.  
 
2) Anche il concetto “paesaggio”, non meno che il 
concetto “città”, contiene spazi di ambiguità ed im-
precisione connotativa a seconda di come esso 
venga interpretato, aggettivato, adottato. 
Sereni parlava di «storia del paesaggio agrario»: al-
ludendo, con la selezione di opportuni esempi (su 
base documentaria così come iconografica di Età an-
tica o recente), alla serie di interventi umani, di na-
tura agraria, succedutisi nel tempo in speciali ambiti 
territoriali. Interventi dei quali, dunque, era possibile 
riconoscere la sedimentazione e sovrapposizione 
nei segni fisici determinati in quegli ambiti dall’ado-
zione di speciali tecniche di coltivazione a loro volta 
connessi con una altrettanto riconoscibile succes-
sione di aspetti della “cultura materiale” di cui quelle 
tecniche sono e sono state espressione. 
Dunque, nel pensiero e nell’opera di Sereni il tema 
delle sue riflessioni non permette ambiguità meto-
dologiche ed interpretative: come avviene in tutti gli 
studi condotti con rigore e sapienza scientifica, né 
storicamente, né oggettivamente. 

Ma oggi, spesso, si dà luogo a non indifferenti slitta-
menti semantici tra il termine “paesaggio” ed il ter-
mine “ambiente (paesistico)”. Termini che, invece, 
non mi sembra possano essere vicendevolmente 
scambiati l’uno con l’altro: perché né storicamente, 
né oggettivamente essi mi appaiono tra loro sino-
nimi. Il concetto di “paesaggio” denota infatti una 
porzione di territorio (non urbano ma anche ur-
bano) in un certo senso guardato “dal di fuori”: cioè 
dall’occhio di un osservatore che si situa all’esterno 
di quel territorio. Dunque, o da un occhio che “da 
dentro alla città” guarda, al di fuori, alla campagna 
che le si distende all’intorno, oppure da un occhio 
che da “dentro alla campagna” guarda alla città si-
tuata al di fuori la quale, disegnando “profili co-
struiti”, ne delimita, all’orizzonte, i confini. E, come è 
noto, dall’uno e dall’altro genere di paesaggio sono 
anzi nate, sia in antico, sia in Età moderna, speciali 
forme artistiche: quelle definite appunto paesaggi-
smo o vedutismo. 
Mentre il concetto di ambiente sottende valenze 
assai più articolate e complesse. Comprende infatti, 
oltre alle realtà fisico-geografiche, anche l’insieme 
dei contesti entro i quali vivono, si nutrono, si ripro-
ducono, svolgono la loro specifica attività, gli esseri 
umani, gli animali, le specie vegetali. Comprende inol-
tre le relazioni simbiotiche o conflittuali, di compa-
tibilità o di assoluta incompatibilità, tra questi 
soggetti. In una scala di valori che va dalla reciproca 
e scambievole utilità sino alla sopraffazione più o 
meno radicale di una specie sulle altre. 
Con queste precisazioni appare dunque più logico 
affrontare l’argomento unificando i due termini, città 
e paesaggio, nel concetto di territorio; per passare, 
soltanto in seguito all’analisi dei problemi connessi 
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il patrimonio culturale, ambientale ed artistico, che 
caratterizza e connota l’Italia presenta caratteristi-
che non riscontrabili, o non ugualmente riscontrabili, 
altrove. Per il modo articolato e pervasivamente dif-
fuso in cui, appunto in Italia, quel patrimonio si è for-
mato e sedimentato in stretta correlazione con i 
singoli contesti locali; dei quali esso è ad un tempo 
espressione e valore identificativo). E l’Italia, prose-
gue Settis, ha così elaborato, e poi formalmente 
espresso, criteri e strumenti legislativi di protezione 
di quel patrimonio che promanano appunto da tale 
peculiare situazione. Criteri che, poi, hanno avuto 
echi più o meno riconoscibili anche in altri paesi. 
Il tema del rapporto da istituirsi tra una determinata 
esistente condizione territoriale ed insediativa, ed i 
criteri di vario ordine (economico, sociale e di tu-
tela) da adottare per intervenirvi in vista di esigenze 
connesse con il vissuto di una società urbanizzata, 
di per sé non è del tutto nuovo. 
Già nel mondo antico, infatti, esso, a ben riflettere, è 
stato proposto più volte ed in più forme. O indiret-
tamente e velatamente, cioè in termini mitici e reli-
gioso-misterici (la sacralità delle fonti e delle 
sorgenti dei fiumi, la diversa sacralità di taluni am-
bienti ipogei ecc.). Oppure, direttamente: con l’ado-
zione di criteri normativi che compaiono qua e là 
nella trattatistica di Età ellenistica e poi romano-im-
periale e tardoantica. Dopo l’eclissi della funzione 
urbana che caratterizza tutto il cosiddetto Alto Me-
dioevo dell’Occidente europeo, il tema ricompare 
nel pieno e tardo Medioevo. Numerosi sono i se-
gnali che permettono di capire che già nel XIII se-
colo, e comunque con maggiore compiutezza nel 
XIV, si era nuovamente raggiunta la consapevolezza 
che il contesto ambientale è dato essenziale della 

con le specificità di ciascuna delle sue due compo-
nenti. In sostanza le variabili del concetto territorio 
possono essere così riassuntivamente indicate. 
 
Concetto di territorio e concetto di 
paesaggio: relazioni e differenze 
1) Territorio come unità geograficamente ricono-
scibile: “nazionale” (popolazioni che lo abitano, deli-
mitazioni politiche o amministrative), naturalistico 
(insulare, peninsulare, continentale, fluviale, palu-
doso, montuoso, di pianura, marino, boscoso, deser-
tico, rupestre, carsico, riferito alle coltivazioni o alle 
caratteristiche della flora), urbanizzato (cittadino, 
metropolitano, a speciale destinazione funzionale: 
autostradale, silicon valley, area dei Trulli ecc.), rurale 
(nelle varie scale d’uso), mentale (proiezione cultu-
rale: sacralità e mistericità, dei luoghi, il concetto e 
l’organizzazione dei “parchi”, scelte linguistiche, va-
lutazioni storiche, valutazioni artistiche, proiezione 
mentale: itinerari fisici e simbolici, spazi dell’utopia). 
 
2) Territorio come oggetto/soggetto della storia: te-
matiche della “longue durée”: permanenze e discon-
tinuità delle “strutture territoriali” al variare degli 
assetti e delle reti relazionali ed in rapporto a pro-
blematiche di ordine economico e tecnico. 
Ciò detto, conviene ora affrontare il tema del rap-
porto che si deve istituire tra l’uomo, sia in quanto 
singola persona, sia in quanto organizzato in forme 
associative ed istituzionali: privatistiche o pubbliche. 
Parto, per discutere questo argomento, da un im-
portantissimo saggio di Salvatore Settis che mette 
in evidenza i rischi che emergono dalla recente co-
stituzione della “Italia S.p.a”. Il nucleo concettuale 
dal quale si sviluppa il ragionamento di Settis è che 
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vita di una società “civile”: soprattutto se organizzata 
in rapporto ad un sistema urbanizzato. Le norme 
statutarie di tutti i centri urbani europei, piccoli o 
grandi, contengono molte rubriche dedicate a que-
sto ordine di problemi: tanto riferiti ad un ampio 
contesto ambientale, e dunque connessi con un ocu-
lato uso e sfruttamento delle risorse idrogeologiche, 
energetiche, minerarie, agricolo-forestali; quanto 
proiettati a regolare i termini della conservazione, 
così come dell’innovazione, dell’insieme di un deter-
minato tessuto edilizio od almeno di talune sue parti 
più significative ed importanti. In questo secondo 
caso adottando principi, articolati in complesse 
norme e regolamentazioni, intesi tanto al manteni-
mento dei valori economici di quel certo tessuto, 
quanto, anche, alla messa in gioco di peculiari valori 
simbolici e tradizionali, considerati come suoi ele-
menti connotativi, peculiari e dunque identificativi. 
Da affermare nei confronti della società urbana e 
dei territori ad essa sottomessi e, contemporanea-
mente, da veicolare come componenti ideologico-
politiche. Cioè guardando con un occhio 
attentissimo al rapporto che di volta in volta, e di 
luogo in luogo, si desiderava istituire tra i principi 
generali e le condizioni che, territorialmente e so-
cialmente, erano peculiari di ogni centro interessato. 
Più tardi, nel pieno del fiorire degli stati della prima 
Età moderna (secoli XVI e XVII) italiani ed europei, 
il tema trova ulteriore ed ancor più ampia acco-
glienza. Si estrinseca infatti nelle precise normative 
emanate dalle varie corti principesche per ridefinire, 
alla luce delle esigenze delle nuove forme politiche 
e statuali, gli interessi di una cultura territoriale, che 
ora andava pensata ad una più larga scala. Che dun-
que era intesa a stabilire le gerarchie e le eventuali 

“vocazionalità” (talora necessitate dall’ambiente, ta-
laltra autoritativamente imposte dal centro del po-
tere) dei vari centri ed aree dei singoli stati 
principeschi. Ma anche proiettata, a ridurre entro 
nuovi limiti il rango delle preesistenti, autonome e 
sedimentate scelte localistiche. Di ciò vi sono nu-
merosi ed illuminanti esempi. Cito qui, tra i casi più 
emblematici, l’insieme di norme relative agli assetti 
territoriali dettate dalla Repubblica di Venezia. 
Perché queste appaiono strettamente legate alle 
particolarità dell’ambiente insediativo lagunare; 
anche se poi verranno modificate per renderle con-
formi alle esigenze delle nuove linee della politica 
“di terra”: che, a partire dal XVI secolo, la Repub-
blica Serenissima dovrà prendere in considerazione 
parallelamente alle scelte tradizionali. Oppure sarà 
sufficiente ricordare quanto emerge dalle norme 
emanate dallo Stato granducale mediceo; che, es-
sendo caratterizzato da un composito sistema di 
città medio-grandi a loro volta dominanti su contesti 
ricchi di insediamenti e di infrastrutture territoriali 
storicamente sedimentate, emana norme di tutela 
pensate appunto in funzione di questa nuova realtà 
statuale. Od ancora, pensando a contesti situati fuori 
della penisola italiana, posso qui citare quanto, in ter-
mini di tutela viene deliberato nel XVI secolo in area 
olandese: ove, sia nel caso della città portuale di Am-
sterdam, sia in altre parti dello stesso contesto ter-
ritoriale, la singolarità della condizione di terre 
sottratte al mare e spesso site ad un livello ad esso 
inferiore (i Paesi Bassi) poneva problemi di interesse 
generale assai complessi sul piano tecnico non meno 
che su quello dell’uso e della proprietà dei suoli. 
Non posso procedere a ricordare altri esempi: sono 
talmente numerosi che qui non è possibile richia-
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nuove problematiche, sociali, economiche, insedia-
tive, appunto introdotte dall’affermarsi del sistema 
industriale. Sono così emersi nuovi dibattiti e sono 
stati affermati principi e concetti spesso presentati 
come espressione di valori nuovi. Che se da un lato 
hanno dato luogo all’insorgere di nuove disciplina-
rità, dall’altro lato hanno proiettato tali nuove disci-
plinarità a comprendere anche tematiche di ordine 
etico e politico: perciò stesso non prive da venature 
più o meno forti di ordine ideologico-religioso. Il 
passaggio al XX secolo, con il carico di guerre e vio-
lenze che ne hanno punteggiato sia la prima che la 
seconda metà, ha dato luogo, quanto alla coscienza 
ambientale ed alle articolazioni culturali che ne sono 
conseguite, alla ripresa di tematiche in verità antiche 
ma che erano state obliterate e rimosse. È però 
vero che tali tematiche dovevano essere affrontate 
su scala assai più ampia ed inoltre tenendo conto di 
strutture sociali, politiche, culturali, tecniche (oggi si 
usa dire “tecnologiche” dando luogo ad un ulteriore 
slittamento semantico del concetto di tecnica) al-
quanto diverse da quelle del passato.  
A fronte di una ventata di una troppo ottimistica 
convinzione emersa tra fine Ottocento e primi de-
cenni del Novecento, che cioè il nuovo non dovesse 
essere condizionato, così si pensava, da troppo pe-
santi eredità passate (cui invece molti prestavano at-
tenzione ed interesse) è stato così salutata, come 
fattore di innovativo progresso culturale, l’afferma-
zione, emersa sporadicamente in verità più in Italia 
che altrove anche sul piano legislativo-urbanistico, a 
partire circa dagli anni Trenta e poi riaffermata, sem-
pre in ambito italiano, tra gli anni Quaranta e Cin-
quanta, del principio che la conservazione dei 
contesti territoriali dovesse essere esteso a com-

marli nemmeno con un breve accenno.  
Ma in seguito il quadro cambia. Nella prima metà del 
XVIII secolo, il fenomeno conosciuto come “Rivolu-
zione industriale”, privilegiando le scelte produttivi-
stiche e forzando i termini dello sfruttamento delle 
fonti energetiche, minerarie, agricolo-forestali, idro-
geologiche, in relazione con l’accresciuta possibilità 
di ricorrere a sistemi artificiosi ed a ritmi di vita in 
parte scissi da quelli imposti dai cicli naturali 
(giorno-notte, sequenza delle stagioni ecc.) e, ancora 
in parte, non strettamente vincolati alla dislocazione 
geografica dei centri di produzione (le nuove forme 
di trasporto consentivano più soluzioni), ha deter-
minato una importante linea di frattura con gli as-
setti precedenti. E ciò ha riguardato non soltanto 
l’insieme dei contesti territoriali volta a volta inte-
ressati da interventi di ordine infrastrutturale e pro-
duttivistico, ma anche i singoli insediamenti, urbani, 
preurbani, o paraurbani di più aree territoriali. De-
terminando, com’è ben noto, sotto il profilo della di-
stribuzione degli insediamenti nel territorio, un 
assetto insediativo alquanto differente da quello 
preesistente e, sotto quello della qualità e caratte-
rizzazione dei tessuti urbani, nuove gerarchie quanto 
alla caratterizzazione e qualificazione, tipologico-edi-
lizia così come di impatto sociale, delle varie parti 
dei singoli tessuti urbani. 
È a tutti noto che verso la seconda metà del secolo 
XIX, potendosi allora valutare gli effetti di queste 
nuove realtà, e rendendosi molti pensatori avvertiti, 
in particolare, della rottura che nel frattempo si era 
determinata quanto alla coscienza della cultura delle 
risorse e degli assetti urbani e territoriali, è alla fine 
emersa l’esigenza di pervenire a definire i termini di 
una cultura territoriale che fosse adeguata alle 
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prendere non soltanto alcuni speciali luoghi, ma 
anche l’insieme del contesto ambientale e territo-
riale entro il quale quei luoghi erano inseriti. Che, 
inoltre, quei luoghi si confermano spesso come in-
sostituibili elementi di una memoria collettiva ed 
identificatoria. Come elementi carichi di valori: la di-
struzione dei quali può essere causa di gravi feno-
meni di anomia e perdita di identità sociale. Con 
conseguenze, talvolta, assai rilevanti perfino sul piano 
del vissuto quotidiano sociale e personale. È però 
anche vero il contrario: perché, caricando quei luo-
ghi di simboli che ad essi vengano applicati in modo 
per così dire convenzionale, o, peggio, in vista di fi-
nalità eteronome (per esempio di sfruttamento uni-
vocamente o principalmente economicistico in 
senso lato ed oggi anche nelle varie forme di turi-
smo), e contribuendo, per ciò stesso, a determinarne 
un’immagine stereotipa ed immutabile, vi è il rischio 
che quei luoghi finiscano per divenire altro da sé. 
Non più loro stessi nel loro logico dinamismo evo-
lutivo ma, in un mondo carico di strumenti mediatici 
di comunicazione, immagine fissa, ripetitiva, ed anche 
facilmente vendibile. Con un preoccupante travisa-
mento della loro realtà ontologica. In alcuni miei 
scritti di anni passati, mi sono più volte servito della 
definizione di «codice di sviluppo genetico» per in-
dicare l’importante fenomeno urbano ed in senso 
più ampio anche territoriale, costituito dal perma-
nere di una propria identità di luoghi, centri urbani, 
assetti paesistici, pur in presenza di continue muta-
zioni. Come avviene appunto in un organismo 
umano il quale, appena superata la fase neonatale, 
passa attraverso i progressivi cambiamenti delle fasi 
della sua vita che lo conducono dalla condizione ini-
ziale sino alla vecchiaia, pur mantenendo taluni mi-

steriosi segni di persistente identità personale: che 
lo fanno essere sempre sé stesso malgrado le inci-
sive e decisive differenze. 
La definizione di “centro storico”, apparsa negli anni 
del secondo dopoguerra del XX secolo come 
espressione indicativa di un contesto urbano sedi-
mentato nel tempo, e come tale dotato di un es-
senziale ed intrinseco valore culturale, è stato così 
sia elevato, positivamente, a strumento di salvaguar-
dia di un principio di ordine culturale generale, sia, 
anche, meno positivamente, fatto oggetto di pres-
sioni di ordine economicistico: in senso turistico 
ma anche in senso speculativo. Entrando così, in ta-
lune circostanze, a far parte di un ulteriore sottile 
possibile equivoco al pari di quanto è avvenuto per 
un altro e parallelo concetto sul quale occorre ri-
flettere: il concetto di paesaggio, non a caso propo-
sto nella duplice specificazione aggettivante di 
paesaggio urbano e paesaggio territoriale. Con il ri-
schio sempre presente, in entrambi i casi, di sotto-
linearne piuttosto l’immagine stereotipa che 
l’immagine strutturale: la “facies” più che il suo prin-
cipio ontologico ed identitario, la fotografia fissa di 
un momento assunto come referente piuttosto che 
il suo DNA. 
In questo senso il concetto di tutela, cioè il concetto 
del riconoscimento di una “peculiare identità” ter-
ritoriale, torna a riproporsi molto più in chiave or-
ganica (in altri tempi, in chiave marxista, si sarebbe 
detto “strutturale”) che in chiave estetica come in-
vece conseguiva alla accettazione e diffusione della 
cultura idealistica. Anche se è vero, ed è un dato di 
primaria rilevanza, che il DNA di ogni organismo (e 
ciò vale anche per il DNA degli organismi territoriali 
sia urbani che non urbani), è la concausa (assieme 
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entro certi limiti, potrebbe essere considerato 
come parte dell’attuale concetto di “paesaggio”: se 
però, evidentemente, ancora limitatamente inteso 
come “volto” connotativo di una certa realtà uffi-
ciale e nazionale. L’evoluzione dei tempi e dei criteri 
culturali ha portato i “costituenti” a formulare, nella 
Costituzione della Repubblica italiana, l’articolo 9 
secondo comma. Nel quale viene affermato il prin-
cipio che la Repubblica tutela sia la categoria del 
«patrimonio storico e artistico della Nazione» sia 
quella del «paesaggio». Le distinte norme di tutela 
di queste due categorie sono poi state raccolte in 
due altrettanto distinti titoli del Testo unico sui beni 
culturali, emanato col Decreto di legge n. 490 del 29 
ottobre 1999. 
 
Conclusioni 
Il tema della “conservazione” ed i corrispettivi stru-
menti giuridici di tutela in senso lato (beni artistici, 
architettonici, ambientali, archivistici ecc.) è divenuto 
oggi una delle componenti significative dei sistemi 
culturali occidentali proiettati ad una dimensione 
globalizzata. Ne è espressione, ad esempio, il con-
cetto di “patrimonio dell’umanità” espresso dal-
l’UNESCO, e ne sono altra espressione sia il 
concetto di “città della cultura”, sia quello, più gene-
rico di “città d’arte”: con tutti i rischi, anche consu-
mistici, che queste definizioni possono comportare. 
Tutte queste “categorie” definitorie e classficatorie 
sembrano infatti riproporre le già ricordate dicoto-
mie proprie dei criteri di tutela “specializzanti” che 
hanno presieduto alla prima fase della legislazione 
italiana di tutela. Soprattutto se si osserva che se al-
lora si guardava al “volto” di una patria, oggi, invece, 
si guarda alla “immagine” di quel volto. Voglio dire 

ai fattori evenemenziali) che conduce a determinare, 
ed a renderla evolutivamente uguale a sé stessa, una 
“facies” che ci rassicura identitariamente perché en-
trata a far parte del nostro immaginario connotativo.  
Prima dell’Unità, i vari stati italiani erano dotati di 
loro autonome leggi di tutela variamente caratteriz-
zate. La prima legge dello stato italiano unificato è 
quella sulla Tutela delle antichità e belle arti emanata 
nel 1902 (n. 185 del 25 giugno) poco dopo riformata 
dalla legge n. 364 del 20 giugno 1909. Queste leggi 
pongono le basi per la tutela di una delle due sepa-
rate categorie di cui si sostanzia la legislazione at-
tuale. Questa prima categoria riguarda le cose 
mobili ed immobili delle quali siano riconosciute 
qualità riferibili ad alcuni tra i valori storici, artistici, 
demo-etno-antropologici, archeologici, archivistici e 
librari. Quasi subito si innesca però il dibattito in-
teso a definire i criteri «per la tutela delle bellezze 
naturali e degli immobili di particolare interesse sto-
rico», di cui alla legge n. 778 dell’11 giugno 1922 poi 
sostituita dalla legge Bottai n.1497 del 29 giugno 
1939 sulla Protezione delle bellezze naturali. Nel quale 
compare, per merito di Gustavo Giovannoni, il con-
cetto di “piano paesistico” quale strumento per la 
progettazione architettonica e la pianificazione ur-
banistica. Intesi, gli interventi architettonici e quelli 
urbanistici, come occasione di mediazione tra le esi-
genze della conservazione dell’esistente e quelle 
delle innovazioni. 
Quadro di riferimento culturale della legge, di cui 
appunto si faceva portavoce autorevole Giovannoni, 
è il concetto che questi beni andavano tutelati per-
ché, nel loro insieme, configuravano ciò che allora 
veniva definito come «volto della patria» e che poi 
verrà definito come «patrimonio nazionale». Il quale, 
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che, per quanto anche il concetto di “volto” cui ci si 
riferiva negli anni Venti e Trenta del secolo appena 
trascorso, sia equivocabile, purtuttavia esso sotten-
deva una realtà organica in divenire: il volto di una 
persona (anche se si tratta di una persona concet-
tualizzata qual è la “patria”) muta nel trascorrere del 
tempo. Invece la sottile trasposizione del concetto 
di patrimonio nel suo apparentemente omologico 
concetto di patrimonio quale insieme di immagini 
“da vedere” (ma proprio il concetto di omologia, 
quale espresso dalla “geometria proiettiva” presup-
pone un ribaltamento rispetto ad un asse: sta qui il 
rischio e la mistificabilità dello stesso concetto), al-
lora si corre il rischio di conservare non il “volto” 
del patrimonio, ma l’immagine stereotipa di quel 
volto. Che, dopo essere stata omologata e resa fis-
samente convenzionale (ma ricordiamoci del Ritratto 
di Dorian Gray di Oscar Wilde), può essere diffusa, e 
valorizzata, secondo i più utili ma anche avventurosi 
metodi della comunicazione mediatica: anche ad uso 
e consumo del sistema turistico e delle certamente 
importanti ricadute economiche che ne derivano. 
Perché, ed apro qui una parentesi su di una mia 
sempre più ricorrente impressione, l’intero attuale 
sistema di pensiero (anche artistico?) appare essere 
puntato a valorizzare l’immagine di ogni oggetto e 
non l’oggetto in sé stesso. 
Seguendo una linea di comportamento che mi sem-
bra di vedere sempre più accettata, forse anche in-
consapevolmente, in varie circostanze ed occasioni 
realizzative. 
A partire dai sistemi di illuminazione degli edifici e 
delle opere scultoree, ma anche in taluni aspetti 
delle moderne realizzazioni museali: per non par-
lare d’altro.Ma è bene cogliere ottimisticamente, 

cioè in positivo, anche quelle linee di tendenza e le 
stesse definizioni che ho ricordato più sopra. 
Perché esse esprimono comunque il principio che 
esistono “luoghi” od “oggetti” in grado di veicolare 
a scala globale i peculiari lavori delle molte e diffe-
renziate culture che, appunto in una visione globa-
listica, contribuiscono a porre oggi su nuove basi il 
nostro futuro. 
“Chiudo” con una “apertura” (mi piacciono gli ossi-
mori!), ponendo quattro domande di ordine meto-
dologico. 
Domanda numero1: Serve, o no, la conoscenza della 
“storia” (e relativa documentazione ed elaborazione 
storiografica) a chi, pubblico funzionario, esponente 
di istituzione culturale, professionista, imprenditore 
ecc. deve operare nell’oggi per un domani più o 
meno prossimo? 
Domanda numero 2: La ricerca storica, quali valori o 
strumenti “in più” può fornire rispetto ad altri set-
tori di indagine, spesso “attuali” ed “attualizzanti”? 
Domanda numero 3: È possibile individuare “valori”, 
espressi e materializzati in opere e complessi archi-
tettonici, in sistemi insediativi e paesistici, in prodotti 
scultorei o pittorici, tali che, in quanto da conside-
rarsi come “permanenze identitarie”, al loro even-
tuale impallidirsi ed indebolirsi o, peggio, al loro 
scomparire, un certo contesto (urbano, ambientale, 
paesistico, sociologico, culturale ecc.) cesserebbe di 
essere sé stesso fino al punto di perdere la sua pre-
gressa identità e di entrare in una situazione di ano-
nimia e di smemoratezza di sé? 
Domanda numero 4: Fino a che punto la storia, che è 
concetto di un “divenire nel tempo” (concetto di ma-
trice culturale soprattutto euro-occidentalistica) può 
proporsi come categoria e strumento di rigidità ri-
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State tranquilli! Non tenterò certo di rispondere a 
tutte queste domande. Ci vorrebbe troppo tempo 
e sarebbe quindi scorretto da parte mia sia dare ri-
sposte affrettate, sia abusare del vostro tempo e 
della vostra pazienza. A queste domande, così come 
ad altre, siete infatti chiamati voi stessi a dare le ri-
sposte: che mi auguro adeguate, opportune ed in-
novative. 

Note 
1  Spoleto, Seminario tenuto il 29 marzo 2004.

spetto a quanto (luoghi ed oggetti) proprio il “dive-
nire”, cioè il “fluire” del tempo, ha continuamente ac-
cumulato, sedimentato (anche imperfettamente e 
fortuitamente), e rimodellato, ma anche distrutto, 
nella successione delle generazioni umane e degli ac-
cadimenti di cui quei luoghi e quelle generazioni sono 
state contemporaneamente soggetto ed oggetto in 
un susseguirsi di vicende che è confrontabile con 
quello del flusso delle acque dei torrenti, dei fiumi, 
dei mari, che modella le rocce, le pietre, porta ed 
asporta le sabbie, apporta o sommerge terreni ecc.? 
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l titolo di questo mio intervento è in parte sibillino: 
qui “storia” è scritto in carattere minuscolo; anzi-
ché, come mi suggeriva Mario Manieri Elia, in ma-

iuscolo1. Pedante e snobistica sottigliezza? Mi spiego. 
Mentre è relativamente chiaro il concetto di “pro-
getto urbano” (non mancano però problemi di na-
tura epistemologica), invece è molto meno chiaro il 
concetto “storia” se lo si indica con la S maiuscola. 
Perché in questo caso si dà a quel concetto il valore 
di statuto disciplinare, di categoria concettuale 
astratta, di enfatica e retorica metafora di sapore ac-
cademico. Resta cioè da stabilire entro quali limiti, 
cioè a quali condizioni, i due concetti “progetto ur-
bano” e “storia” possano essere posti a confronto 
tra di loro; o, detto in altro modo, quando, in quali 
contesti geostorici, ed eventualmente in riferimento 
a quali condizioni, si possa proporre questo tema: 
sempre o no? Sono utili alcuni chiarimenti. Per esem-
pio, se, quanto al divenire dell’urbano, si possa indif-
ferentemente parlare di “passato” o di “storia”. Il 

“passato”, qualunque sia la sezione cronologica che 
si voglia considerare, esprime sempre l’idea della 
continuità nel trascorrere sequenziale del tempo 
entro un determinato arco cronologico: a meno di 
un salto logico-semantico, non mi sembra dunque 
che il termine “passato” possa essere considerato 
intercambiabile con quello, assai più articolato e 
complesso, di storia. Mi riferisco dunque alle defini-
zioni che, del termine “storia”, danno, rispettiva-
mente, i dizionari Devoto-Oli e Zingarelli. Per il 
primo la storia è «indagine o ricerca critica relativa 
a una ricostruzione ordinata di eventi umani reci-
procamente collegati secondo una linea unitaria di 
sviluppo [...] esposizione di fatti pertinenti a un de-
terminato ambito cronologico e geografico con par-
ticolare interesse per gli aspetti politici, sociali ed 
economici». Per il secondo la storia è «l’insieme 
degli eventi umani o di determinati eventi umani 
considerati nel loro svolgimento»; inoltre, in una de-
finizione subordinata, «narrazione sistematica dei 
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ed in vista di finalità altrettanto differenti, è presente 
anche negli scritti e nel pensiero di molti altri). Ciò 
indica che tra la cognizione (o ricognizione) dello 
stato attuale di un tessuto urbano in quanto reifica-
zione dell’attuale rapporto civitas-urbs, ed il progetto 
del suo prossimo divenire, se pensato, questo, in fun-
zione della ricerca di identitarietà dei suoi valori, si 
interpone la consapevolezza, o anche la semplice 
percezione, che si è prodotta una frattura tra il vis-
suto urbano odierno e quanto affiora o resta di un 
vissuto urbano differente da quello attuale. Marc 
Augé (ancora lui) ha recentemente scritto: «L’opera 
racconta il suo tempo, ma non lo racconta più in 
modo esauriente. Coloro che la contemplano oggi, 
quale che sia la loro erudizione, non avranno mai lo 
sguardo di chi la vide per la prima volta». Resta cioè 
sempre la frattura percettiva tra la modalità attuale 
del rapporto civitas-urbs e quella di altri tempi di cui 
appunto o restano, o vengono ricercati e riscoperti 
(come nella folgorazione che si ingenera tra i due 
opposti poli di un arco voltaico: un arco voltaico cul-
turale, quello della memoria ricercata), o, al contra-
rio, vengono deliberatamente obliterati, segni, tracce 
ed elementi, ai quali si intende attribuire uno spe-
ciale, selettivo, valore identitario: di segno positivo 
nel caso dell’accettazione e valorizzandone delle 
loro peculiari valenze; di segno negativo nel caso, op-
posto, che essi vengano rifiutati perché considerati 
ininfluenti o, addirittura, perché si intende innescare 
un processo di damnatio memoriae. Nel primo caso 
si mira a rafforzare un immaginario urbano collettivo 
(tanto recepito inconsciamente, come nel caso della 
presenza di vecchi mobili di famiglia, quanto anche 
“ricercato” o “ritrovato”) ed a stabilire un raccordo 
(magari indiretto) tra un “divenire futuro” (appunto 

fatti memorabili della collettività umana fatta in base 
a un metodo di indagine critica». Ed è quest’ultima 
la definizione che mi sembra più direttamente rife-
ribile al nostro argomento: basta infatti sostituire 
all’espressione «fatti memorabili» le parole «edifici 
e/o spazi», od altre dello stesso ordine, per trovare 
immediata corrispondenza tra i «fatti memorabili» 
e la sedimentazione fisica del divenire storico (ap-
punto edifici, manufatti, infrastrutture, spazi urbani) 
di una certa città i cui elementi connotativi siano ap-
punto divenuti, o si vuole che lo ridiventino, i dati 
“memorabili”, cioè identitari, di sé stessa. Che è ap-
punto il tema di questa conversazione. È però im-
portante sottolineare che in tutti e due i dizionari la 
definizione di storia rinvia sempre al concetto di “ri-
costruzione”, critica, ordinata, sistematica, di eventi 
passati. Il che, per quanto concerne un insediamento 
urbano, sottende non l’accettazione passiva delle 
preesistenze, ma invece la loro “selezione” in base a 
più e diversificati criteri di valore: o perché quelle 
preesistenze sono giudicate ancora funzionalmente 
utili e dunque segni che vivificano una sedimentata 
memoria collettiva o per una riflessione culturale in 
grado di coglierne e valorizzarne le componenti sim-
boliche (politiche, religiose, tecniche, ecc.) o, ancora, 
per molte altre ragioni. Si deve insomma tener conto 
sia di una stratificata accumulazione di valori, sia, 
anche della loro negazione e conseguente oblitera-
zione: quest’ultima, ovviamente, tanto conseguente 
a motivi di natura fisiologica e naturale, quanto, 
anche, ed al contrario, come risultato di un procedi-
mento di asportazione, per così dire, chirurgica dei 
contesti preesistenti. Ne sono comunque oggetto e 
soggetto i “segni di pietra” di quei valori (la defini-
zione è di Marc Augé ma, con significato differente 
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il progetto urbano) ed un “divenire passato”, cioè la 
storia di quel centro urbano. Nel secondo caso, al-
l’opposto, si opera per proporre ed imporre un im-
maginario del tutto innovativo a partire cioè da un 
“grado zero”: sia subìto ma accolto, sia, anche, deli-
beratamente creato per liberarsi da ogni genere di 
condizionamento. Analizzerò ora brevemente e se-
paratamente i due differenti aspetti del rapporto pro-
getto urbano-storia. 
 
a) Progetto urbano a partire dal “grado zero” 
Premetto che non esamino qui il caso, non certo in-
frequente non soltanto in epoche passate ma anche 
oggi, di partire dal “grado zero” della creazione ex 
novo di un insediamento urbano in un’area non ur-
banizzata. Non mi sembra infatti che questa moda-
lità di progetto urbano rientri nelle tematiche del 
nostro tema: in questo caso manca evidentemente 
uno dei termini del rapporto e cioè la possibilità di 
proporre la storia di quel nuovo insediamento. Dun-
que, escludendo questa evenienza, la condizione di 
“grado zero” può dipendere da più circostanze. Da 
un lato da eventi distruttivi di varia natura (fenomeni 
sismici, idrologico-climatologici, incendi devastanti, 
motivi bellici ecc.); dall’altro invece, e più emblema-
ticamente, dalla decisione di un azzeramento volon-
tario delle preesistenze. Al primo gruppo, un “grado 
zero” subìto ma accettato, appartengono interes-
santi esempi: come, per il passato, la vicenda del 
“grande incendio di Londra” del 1666 che ha dato 
luogo ad una ricostruzione secondo principi inno-
vatori, o come, per tempi relativamente recenti, la 
ricostruzione di Dresda dopo la Seconda guerra 
mondiale; che, a differenza del caso londinese, è in-
vece avvenuta come “esatta” riproposizione dell’im-

magine fisica del tessuto urbano preesistente (resa 
possibile dall’esistenza di specifici documenti carto-
grafici ed archivistici e di importanti opere di vedu-
tismo pittorico). Questi due esempi indicano una 
evidente e sostanziale differenza nei confronti del 
distrutto tessuto urbano. A Londra il rapporto pro-
getto urbano-storia si è infatti posto come sequenzia-
lità: il “nuovo” inteso e pensato come logico e 
pragmatico sviluppo di quanto preesisteva. Nel 
senso, viene da riflettere, che si riteneva di conser-
varne i valori identitari ancorché questi risultassero 
oggettivamente disancorati dalla fisicità dei segni su-
perstiti o memorizzati: non era cioè mutata la per-
cezione del vissuto urbano. A Dresda, circa tre secoli 
dopo, è invece prevalsa la considerazione opposta: 
bisognava ripristinare l’intero scenario urbano «co-
m’era e dov’era». Perché si è preso coscienza della 
frattura fra il vissuto urbano attuale e quello passato, 
e che, conseguentemente, l’introduzione di segni fi-
sici (tipologie edilizie, spazi, elementi del decoro ur-
bano, ecc.) relativi al nuovo vissuto urbano, avrebbe 
fatto perdere alla città i suoi valori identitari, l’anco-
ramento alla propria storia. Ma si trattava dello sce-
nario riproposto come immagine, come veduta. Che 
è infatti la critica che molti hanno mosso al prece-
dente tentativo della ricostruzione di Varsavia: che 
cioè l’immagine visuale ricostituita non si radicava 
nel sistema edilizio (tipologie ed aspetti costruttivi) 
storico dal quale essa era derivata perché si è visto 
abbastanza presto che dietro all’immagine delle an-
tiche facciate erano state create cellule edilizie di 
natura ed ampiezza differente da quella esibita sul 
fronte. Resta vero, peraltro, che anche nell’immagi-
nario locale (ma non solo locale) la “scena” ricosti-
tuita andava ad assumere il valore di connotato 
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per gli inizi del XX secolo, la costruzione di Nuova 
Delhi. Diverso e più carico di conseguenze è invece 
il rapporto tra progetto urbano e storia quando esso 
si pone a partire da un “grado zero” volutamente 
creato. Mi basta qui ricordare il principio che ha gui-
dato Le Corbusier almeno nei due casi dell’elabo-
razione del progetto per il cosiddetto “îlot insalubre” 
di Parigi e di quello, ben più impegnativo, del piano 
per Algeri. Nel primo dei due progetti l’intera su-
perficie dell’area interessata dall’intervento veniva 
azzerata per essere sostituita da un nucleo urbano 
(e relative tipologie edilizie) del tutto alternativo. 
Nel secondo, l’operazione muove dalla creazione di 
un grado zero apparentemente meno integrale, ma 
che, se il piano fosse stato eseguito, sarebbe stato 
ancor più incisivamente totalizzante. 
Il piano per Algeri è infatti un sistema urbano (forse 
definibile come “paratattico in verticale” anziché, 
come negli esempi più sopra ricordati, “paratattico 
in orizzontale”), la cui “forma urbis” è il prodotto di 
un segno (di un gesto?) di grande forza che si so-
vrappone autoritativamente al tessuto esistente: fi-
sicamente non azzerandolo (se non in parte), ma 
riducendolo, in sostanza, a substrato fondativo della 
“nuova città”. Mentre del secondo tipo di intervento 
mancano esempi altrettanto significativi, del primo 
atteggiamento si danno invece numerosi e ben noti 
esempi di età precedente o successiva anche in im-
portanti città europee e dunque in contesti eviden-
temente non colonialistici. 
Per il XIX secolo basterà ricordare il ben noto piano 
urbano di Haussmann per Parigi; o, a Vienna, la crea-
zione del “Ring”. Per gli esempi dei nostri giorni basti 
pensare alle trasformazioni di Pechino avviate già 
dagli ultimi decenni dello scorso XX secolo proprio 

identitario. In entrambi i casi la riproposizione del 
paesaggio urbano quale esso si era stratificato e 
configurato sino al momento della distruzione, è 
dunque avvenuto secondo il procedimento che ho 
definito come folgorazione da arco voltaico tra i due 
contrapposti poli della progettualità del divenire ur-
bano e della conservazione della memoria: met-
tendo cioè tra parentesi (in un processo di 
rimozione) proprio la vicenda e l’immagine della av-
venuta distruzione secondo una linea di continuità 
del genere heri dicebamus. Il concetto del “grado 
zero” ha poi dato luogo anche ad altre forme di in-
tervento. Tra queste risultano interessanti quelle di 
alcune scelte pianificatorie del colonialismo europeo 
del XIX secolo. 
È il caso delle scelte relative all’impostazione di un 
innovativo progetto urbano (di matrice europea) 
quando non è apparso possibile modificare i centri 
urbani esistenti (prodotti delle plurisecolari conti-
nue sovrapposizioni e combinazione di contesti di 
più e diversificate matrici) per renderli congrui alle 
esigenze del vissuto della vincitrice e dominante so-
cietà europea. Si è cioè deciso di dar luogo ad una 
sorta di città doppia: affiancando una nuova città eu-
ropea a quella preesistente e tradizionale. Dunque, 
in questi casi, il rapporto progetto urbano-storia non 
è stato neppure posto: è stato cioè volutamente ac-
cantonato, “bypassato” adottando una soluzione pro-
gettuale che definirei paratattica. Con interessanti 
(positive? negative?) conseguenze. 
Infatti, la realizzazione del nuovo impianto insedia-
tivo non ha richiesto né la distruzione, né la trasfor-
mazione metamorfica dell’esistente. 
Tra i tanti esempi disponibili cito qui, per la seconda 
metà del XIX secolo la vicenda della città di Fez e, 
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a partire dalla deliberata ricerca di un “grado zero” 
dell’insieme del tessuto insediativo preesistente. Si 
sta infatti sistematicamente procedendo alla oblite-
razione delle preesistenze del tessuto insediativo più 
diffuso qual era quello sia degli hutongs dei ceti po-
polari, sia delle residenze dei ceti agiati: una rete via-
ria minuta che in entrambi i casi dava luogo a lotti 
edificatori del tipo “introverso”, che davano cioè ac-
cesso ad un recintato spazio rettangolare, all’interno 
del quale erano disposti i singoli corpi di fabbrica. Si 
sta cioè creando un nuovo immaginario urbano: 
nuovo anche simbolicamente e ideologicamente in 
ispecie sotto il profilo di una ricerca di “aggiorna-
mento” tipologico e della correlata competizione 
tecnologica con il sistema urbano di matrice occi-
dentale. Mentre si affida alla presenza, anche restau-
rata, di speciali complessi (la Città proibita, la 
residenza imperiale estiva, alcuni templi emblematici 
ecc.) il compito di richiamare una “storia della città” 
(e non solo) che, per più ragioni, appare però sem-
pre più aliena (cioè ridotta ad immagine destinata ad 
altri) in quanto disancorata dall’attuale contesto so-
ciale cinese. Insomma, a Pechino, il rapporto progetto 
urbano-storia sembra echeggiare, ma su scala amplis-
sima, quello della riconfigurazione di alcune delle 
città otto-novecentesche europee: la distruzione 
edilizia, intesa come damnatio memoriae del passato 
degrado (vale la pena di segnalare che a Firenze, già 
prima del ricordato progetto lecorbusiano per Pa-
rigi, una orgogliosa iscrizione apposta ad un nuovo 
complesso edilizio ottocentesco parla dell’antico 
centro della città “da secolare squallore a vita nuova 
restituito”) e la “liberazione” di edifici o parti di città 
cui viene attributo il compito di “perpetuare” e “tra-
mandare” schegge di un tessuto storico destruttu-

rato per trasmettere i valori di un uso politico-cul-
turale della storia. Ma tornerò più avanti, più diffusa-
mente e sotto altra angolatura, su questo argomento. 
Mi resta invece da parlare di un ulteriore aspetto del 
progetto urbano a partire dal “grado zero” subìto ma 
poi “accettato” e successivamente trasformato in va-
lore identitario. Ne sono esempi quasi paradigmatico 
le vicende della ricostruzione sia del centro di Ber-
lino dopo la caduta del “muro”, sia, ed ancor più sim-
bolicamente quella di “ground zero” a New York: cioè 
di quel frammento della città drammaticamente di-
strutto dal clamoroso attacco aereo alle “torri ge-
melle” in quanto considerate “emblema” o 
“simbolo” (segni non di pietra ma di acciaio e vetro 
ed espressione di avanzate tecniche edilizie) non 
solo di New York ma addirittura dell’intero sistema 
statunitense. Alla decisione di ricostruire l’area di 
“ground zero” sottostanno indubitati interessi di or-
dine economicistico; ma ad essa viene attribuito un 
valore altamente simbolico. L’intera vicenda può es-
sere cioè definita con il concetto di “innovazione 
come memoria”. 
Così come le “torri gemelle” erano “segni” del si-
stema di valori statunitensi (a loro volta considerati 
emblematici dei valori del mondo “occidentale”), la 
costruzione in chiave ancor più tecnologicamente 
avanzata e sensazionale (come risulta dai risultati del 
concorso internazionale vinto da Libeskind) di nuovi 
complessi assume il deliberato valore di proporre 
“segni” finalizzati a perpetuare una memoria collet-
tiva (anche se poi, per il futuro, occorreranno op-
portuni strumenti mediatico-informativi – cartelli, 
iscrizioni, grafici od altro – per evidenziare appunto 
quel valore di “segno” simbolico). Notazione forse 
maligna: non siamo al caso del «rifarò Roma più 

319 

Il progetto urbano e la storia



tema si pone invece, evidentemente, nella condi-
zione opposta: cioè quando si percepisce il tessuto 
insediativo attuale come il risultato di una accumu-
lazione stratigrafica di più epoche; di cui sono ap-
punto rimasti (o vengono ricercati) “segni”, anche 
se spesso erratici, di una realtà sussunta e percepita 
come non rinunciabile valore identitario. Che è con-
dizione differente da quella, già ricordata, del modo 
con il quale il sistema colonialistico europeo otto-
novecentesco ha guardato ai tessuti urbani pree-
sistenti al momento della conquista colonizzatrice: 
avvertiti, in questo caso, come stratificazioni di re-
altà i cui segni (salvo le “eccezioni” artistico-archi-
tettoniche) non erano però percepiti come 
identitari rispetto a quel sistema. Per quanto detto, 
la condizione dell’esistenza, o della ricerca dell’esi-
stenza, di segni “identitari”, si presenta dunque oggi 
con maggiore pregnanza soprattutto nel contesto 
europeo, e con ancora maggiore incisività in ambito 
italiano: ed in rapporto a finalità e condizioni volta 
a volta differenti. Si tratta infatti di scegliere tra i 
molti possibili “ieri” con i quali, caso per caso e mo-
mento per momento, si intende ricostruire il nuovo 
legame “identitario”. Il panorama delle possibilità ri-
sulta pertanto assai ampio e variegato: finalità di or-
dine ideologico (tematiche culturali-artistiche od 
anche politico-simboliche), finalità di ordine reli-
gioso (Assisi, Santiago di Compostella, Czesto-
chowa, e altre), finalità economicistico-turistiche 
ecc. Molti paesi europei si presterebbero a fornire 
esempi di questo variegato panorama. Ma qui sce-
glierò, come “study-case”, l’ambito italiano: perché 
mi sembra più specificamente pertinente al tema di 
questa conversazione e perché è quello nel quale, 
presumibilmente, molti si troveranno ad operare. 

grande e più bella che prima» del Nerone-Mussolini 
di petroliniana invenzione? 
 
b) progetto urbano a partire da un tessuto 
esistente 
Questo è l’aspetto forse più interessante, e certo il 
più problematico e controverso, del rapporto pro-
getto urbano-storia, ma non si danno sempre e dap-
pertutto le condizioni perché quel rapporto possa 
istituirsi. Infatti, in più casi, in più ambienti, in più 
epoche, ed in più correlati sistemi mentali e culturali 
in genere, si registra la pulsione a procedere con-
cettualmente come nella immaginaria città di Cal-
vino che si smonta per essere ricostruita altrove (o 
per non essere affatto ricostruita). Quasi ché il 
“nuovo” fosse un logico sviluppo dell’esistente, una 
sua endogena metamorfosi, una sorta di continuo 
aggiornamento; o, per così dire, un intervento di 
“manutenzione sostitutiva”. Che è il caso che si pre-
senta ogni qual volta si sia convinti che esista una 
continuità di valori tra nuovo e preesistente (so-
prattutto se il preesistente è di età contigua) e non 
appare dunque necessario rimarcare la specificità e 
la peculiarità dei “segni” o del tessuto insediativo 
attuale. Come avviene quando ripariamo e sosti-
tuiamo infissi, vetri, gettiamo via oggetti divenuti de-
sueti od inutili, cambiamo i nostri elettrodomestici 
o le nostre apparecchiature informatiche, e così via, 
perché questi oggetti ci appaiono interscambiabili e 
sostituibili con altri senza alcuna “perdita” di valori. 
Nel nostro immaginario quegli oggetti sono infatti 
tappe di un divenire percepito come flusso conti-
nuo, e dunque non viene loro attribuito il valore di 
“segni” di un tempo o di un sistema culturale con il 
quale interessa riallacciare gli interrotti legami. Il 
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Dopo la formazione dello stato unitario si è posto 
subito il tema di avviare una politica architettonico-
urbana intesa a marcare l’ideologia di una unificante 
identità nazionale: con il ricorso ad uno “stile nazio-
nale” secondo un intento progettuale che si pensava 
analogo a quello già attuato (anche in Età preunita-
ria) in campo letterario. Ma in quel campo era pos-
sibile, facile, trovare un emblematico e condiviso 
riferimento nella presupposta aurorale lingua ita-
liano-toscana di Dante (più che a quella di ogni altra 
figura di poeta o di letterato) e dunque il tentativo 
ha avuto successo. Invece, in ambito urbano, quel 
tentativo è clamorosamente fallito: perché il progetto 
urbano era privo di riferimenti altrettanto condivisi; 
ma suggeriti, invece, da estrinseche e convenzionali 
motivazioni linguistiche di ordine ufficiale. 
La Storia con la ideologica “S” maiuscola non è riu-
scita a trasformarsi nella concreta e stratificata re-
altà della storia con la “s” minuscola. Il tentativo si è 
invece riproposto in altro modo e cioè sul piano 
della cultura localistica (municipalistica) di ciascuno 
dei singoli contesti: perché ideologicamente colle-
gata, quella cultura, all’identitarietà della vincente so-
cietà postunitaria borghese libertaria e laica, e 
perché la si considerava espressione sia delle città 
di Età medievale (e non importa se queste fossero 
rette da regimi comunali, o signorili, o di altra na-
tura), sia anche di altra età e pertanto in rapporto 
ad altri momenti e modelli culturali; anche questi 
ideologicamente pensati in riferimento ad un patri-
ziato cittadino e cioè, per estensione, ancora una 
volta, “borghese”. Di qui i vari progetti urbani intesi a 
selezionare, di ciascuna città, il suo peculiare mo-
mento identitario e, conseguentemente, a “rico-
struirne” i sui segni topici ed emblematici. 

È il criterio cui si è ispirato, da un lato il concetto 
dell’isolamento dei monumenti o, dall’altro alto, e 
più morbidamente, il principio giovannoniano del di-
radamento. Ne sono derivate interessanti varianti 
che qui ricordo brevemente (lasciando però da 
parte, per il momento, lo speciale caso di Roma di 
cui parlerò più avanti). A Firenze si è proceduto ibri-
dando i segni delle fasi medievali (dall’XI secolo fino 
al Due-Trecento) con quelle rinascimentali: in un 
“meticciaggio” culturale ed artistico di matrice bor-
ghese-ottocentesca (tradotta in chiave “popolare” 
se ne hanno echi nelle canzoni di Spadaro: ma anche, 
criticamente ma cripticamente, nei romanzi di Pra-
tolini). A Milano, selezionando i rilevanti segni di Età 
tardoromana e quelli dei momenti dell’iniziale auto-
nomia comunale; ma combinandoli con quelli del 
suo periodo di maggiore splendore: vale a dire con 
l’Età visconteo-sforzesca riassunta nella cattedrale 
e, ovviamente, nel “restaurato” (in molte parti del 
tutto ricostruito da Beltrami) castello Sforzesco. 
E con maggior forza ciò è avvenuto anche nel caso 
del progetto urbano di Venezia: una città i cui segni 
(pur contro l’evidenza delle oggettive diversità) 
sono stati percepiti (e lo sono tuttora) come se-
quenza unitaria almeno nell’arco cronologico esteso 
dal XIII al XVIII secolo. E si potrebbe seguitare con 
gli esempi di Pavia, di Siena, di Bologna, Perugia, Todi, 
e di altri ancora. A Palermo si interviene invece po-
tenziando l’immagine normanno-sveva. E così via. E 
questo medesimo tipo di “progetto urbano identi-
tario” è stato adottato anche in alcuni centri minori. 
È ovviamente impossibile ricordare qui altri esempi. 
Interessa però indicare la valenza culturale di questo 
fenomeno: che è una delle facce dello storicismo lo-
calistico e che, pertanto, si è anche ripetutamente 
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sociali, economici, del tutto differenti da quelli del 
passato. Il fenomeno della ricerca di identitarietà ha 
però ora assunto nuove caratteristiche: sostanzial-
mente riferibili a due diversi ma congruenti filoni. 
Da un lato quella ricerca si è infatti metamorfizzata 
in progetti in chiave di economicistica (consumi-
stica?) attrazione di flussi: particolarmente intensi, 
negli ultimi decenni, quelli del turismo (tanto elita-
rio-culturale, quanto di massa) che hanno dato 
luogo a, loro volta, ad infinite varianti (il concetto 
di città d’arte, la riscoperta di tradizioni folcloriche 
e popolari, quali le varie sagre paesane, e così via) 
ed anche all’insorgere di problematiche relative ai 
rischi di un accelerato consumo (fino anche al de-
grado) dei luoghi che hanno attratto quei flussi. 
Dall’altro lato, invece, sta faticosamente tentando di 
trasformare in risorsa “non consumabile”, o quanto 
meno non “meramente” consumistica, i luoghi e le 
istituzioni di accumulazione e conservazione (mu-
seale, documentaria) di quei segni. Per quanto con-
cerne l’accumulazione di valori di varia natura 
(museale archeologica, archivistica, ecc.) traducen-
dosi in progetti di organizzazione di sistemi e me-
todiche divulgative destinati a finalità (e fruitori) 
altrettanto diversificati. Ne sono interessanti espe-
rimenti da un lato la creazione dei musei di storia 
della città, i musei di storia del territorio e perfino 
i parchi letterari; dall’altro lato, cioè per quanto at-
tiene ad edifici o spazi od infrastrutture, il tentativo 
di rifunzionalizzarli (ma senza snaturarli) in vista 
delle attuali e future finalità. Come si vede, il rap-
porto progetto urbano-storia può divenire una delle 
linee guida di una storiografia urbana finora poco 
frequentata. Qui mi limiterò a segnalare una delle 
principali componenti di ordine ideologico-simbo-

tradotto nelle iniziative dei restauratori del tempo. 
Sottolineo però, e ciò non è stato invece sempre 
messo in evidenza dalla storiografia urbana, che que-
sto tipo di ricerca identitaria è stato ripreso e so-
stenuto anche in nell’epoca fascista. Nella quale 
l’autoritarismo centralistico veniva trasmesso in 
sede locale da un’accorta e diffusa rete di centri di 
controllo di matrice endogena: concretizzandosi 
dunque in un proliferare di “progetti urbani” intesi 
a rafforzarne le peculiari “glorie identitarie”. Il tutto 
pensato anche come scena di speciali e coloriti 
eventi civici (panem et circenses?) appunto finalizzati 
alla medesima ideologia: ad Arezzo la Giostra del Sa-
racino, a Firenze, il gioco del Calcio fiorentino, e così 
via. Da notare, però, che in certi e pochi casi, em-
blematicamente a Siena, questi eventi (soprattutto 
se già presenti nelle ritualità cittadine) sono effetti-
vamente radicati nella storia e nell’immaginario col-
lettivo della città: di cui esprimono dunque i reali, 
autogeni, umori ed intenti. 
Ma, per tornare al tema degli interventi sul tessuto 
urbano, un esempio di questo genere di progetto ur-
bano è, ad Arezzo, la riconfigurazione della piazza 
Grande in chiave medievalizzante (salvo la domi-
nante presenza delle Logge vasariane) mediante 
un’accorta scorticatura delle superfici della stratifi-
cata immagine sei-settecentesca e mediante altri 
omologhi interventi più o meno inventati. Un altro 
emblematico esempio di progetto urbano di matrice 
italico-fascista, è quello della ricostruzione, a Rodi 
(l’isola maggiore del Dodecanneso era allora terri-
torio insulare italiano), del palazzo dei Cavalieri e 
di varie altre parti del nucleo urbano antico. Questi 
progetti urbani hanno prodotto conseguenze leggibili 
anche attualmente: cioè anche in contesti politici, 
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lico di questo filone di ricerche: l’uso politico della 
storia. Leggibile tanto sotto in presenza di regimi 
autoritari (di varia natura a seconda delle epoche), 
quanto anche sotto quello degli attuali regimi de-
mocratici. Per il primo aspetto, oltre a quanto indi-
cato per l’epoca fascista e scegliendo volutamente 
una ben più antica fase della storia italiana, accen-
nerò al caso delle trasformazioni cinque-seicente-
sche di Firenze promosse dal ducato (poi 
granducato) mediceo: la modificazione del contesto 
di piazza della Signoria, di quello di piazza dell’An-
nunziata, la creazione (anche con risignificazione di 
palazzi e di loro elementi decorativi) di privilegiate 
linee di percorso nella città ad uso delle cerimonia-
lità (politiche, religiose o di altra natura) che inte-
ressavano la corte. Ed altro ancora. Per 
esemplificare il secondo aspetto farò invece riferi-
mento a Roma. Dall’Età tardoantica e medievale in 
poi, l’immaginario dell’Urbe è stato sempre carat-
terizzato da una doppia linea di valori: quelli della 
componente cristiana e quelli della romanità impe-
riale. Di entrambi dei quali sono sempre sopravvis-
suti più e stratificati segni: edifici, spazi, altri elementi 
urbani, sia più o meno ampiamente ruderizzati, sia 
incisivamente modificati, sia ancora funzionalmente 
attivi nella loro sostanzialmente integrale originaria 
natura. Com’è noto, dal XV secolo in poi, e fino alla 
formazione dello Stato unitario italiano, la ripresa 
del potere pontificio si è caratterizzata per la felice 
ed accorta combinazione, e reductio ad unum, di en-
trambe le linee dei valori. Prima nell’ambito della 
cultura rinascimentale, poi (superata la crisi del 
1527) in quello della autoritaria configurazione di 
un forte stato pontificio. È inutile ricordare qui 
quanto l’intrecciarsi di questa doppia linea abbia 

contribuito a configurare in modo nuovo lo strati-
ficato tessuto insediativo romano nel XVI secolo ed 
ancor più nel XVII secolo. Il corso di quattro secoli 
di questa vicenda può però essere sinteticamente 
letto come il progressivo dispiegarsi ed attuarsi di 
un unitario progetto urbano: realizzato in più tappe 
ed in relazione a più scelte (talvolta, ovviamente, 
anche con interventi di segno alternante e contrad-
ditorio). Ma salto direttamente al periodo postuni-
tario; e poi, via via, al quadro odierno. Anche il 
progetto urbano che si imposta a Roma a partire 
dalla formazione dello Stato unitario italiano è in 
sostanza leggibile come un ulteriore riproporsi del 
potenziamento delle componenti identitarie tradi-
zionali: centrate, in primo luogo ed ancora una volta, 
sulla romanità imperiale (risultando in sostanza 
quasi escluso ogni interesse sistematico alla pluri-
secolare fase medievale), in secondo luogo sulla 
componente cristiana (però inizialmente, e cioè nei 
primi decenni postunitari, anche con accenti anti-
clericali) e soprattutto sulla pregnante presenza 
(politicamente e civicamente sempre problematiz-
zante: alternatamente respingendone ed accettan-
done l’impatto) della sede vaticana e delle sue 
proiezioni. In questo immaginario, una delle compo-
nenti principali del progetto urbano per Roma sono 
state, e lo sono tuttora, le iniziative collegate con 
l’evolversi, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, delle 
tematiche e tecniche dell’archeologia scientifica (e 
conseguenti scoperte cognitive: spesso sensazionali. 
A Roma, proprio in questi ultimi tempi, nella ricerca 
di una rinnovata radice identitaria, è così ritornato 
ad essere centrale, oltre all’immaginario “imperiale”, 
soprattutto il tema delle origini fondative dell’Urbe: 
così come esso era stato miticamente ed ideologi-
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gliere al concetto di uso politico della storia la sua 
connotazione autoritativa (di qualunque genere essa 
sia) per trasformarlo in radicamento condiviso. Dal 
quale attendersi dunque anche scelte intese ad in-
nescare un percorso virtuoso: una difficile ma affa-
scinante correlazione tra innovazione e memoria 
storica. Sotto questo profilo tutta la cultura urbana 
italiana si sta oggi incamminando lungo il medesimo 
percorso. Ma, a Roma come in altre città (soprat-
tutto straniere, ma anche italiane), già oggi quel per-
corso presenta alcuni rischi: che si passi cioè dalla 
ricerca del radicamento condiviso alla sua manipo-
lazione mediatica; che si riproponga, cioè, sotto altro 
profilo, la componente del consumismo da imma-
gine turistica. 
O, per dirlo in altro modo, che si inneschi ancora 
una volta, e con nuove motivazioni e dinamiche, un 
dannoso cortocircuito tra la complessità delle realtà 
urbane e la loro congelata, contratta, stereotipa, im-
magine: l’ossimoro di una Storia a-storica! 

Note 
1 Conferenza tenuta a Roma il 20 giugno 2008 nell’ambito del 
Master internazionale Architettura | Storia | Progetto, dell’Uni-
versità degli Studi Roma Tre, diretto da Mario Manieri Elia.  

camente proposto (ancora una volta!) nella prima 
Età imperiale. Perché, un nuovo uso ideologico-po-
litico della storia, un uso “condiviso” e radicato 
anche in molte (però non in tutte: ed è questo un 
altro e non secondario problema proprio in termini 
di progetto urbano) delle componenti dell’attuale tes-
suto socio-insediativo può aprire nuove prospettive 
al progetto urbano che si va a poco a poco deline-
ando: una Roma non più soltanto “città” ma anche 
polo di attrazione gravitazionale di più vasti ambiti 
territoriali. 
E sono prospettive, queste, che mi appaiono pren-
dere le distanze da quelle conseguenti al doppio 
cortocircuito che si era sin qui istituito tra il con-
cetto di una Roma prevalentemente intesa in chiave 
di centro della cattolicità cristiana, e quello del-
l’identificazione della romanità augustea con il mo-
dello retorico che di essa aveva proposto, 
ideologicamente appropriandosene, il sistema poli-
tico-culturale fascista. Un progetto urbano, quello che 
(non senza strappi di varia natura ed intensità) si va 
delineando e che tenta di esprimersi nel reale, non 
retorico, rapporto con il divenire della storia (storia 
con la s minuscola) di Roma. E che si propone di to-
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remesse 
“Passato” e “Antico”: i due termini talvolta ven-
gono adoperati come se denotassero concetti 

equivalenti; invece sottendono contestualità di-
verse1. Perché, anche se entrambi di natura “men-
tale”, quei due termini connotano due differenti 
categorie critiche e, di conseguenza, anche due al-
trettanto distinti percorsi di approccio tematico. È 
dunque necessaria, sia per considerazioni metodo-
logiche e, soprattutto, per chiarezza espositiva, una 
breve distinzione preliminare: anche se può apparire 
pedante e noiosa. 
 a) Il termine “passato” denota non un tempo sto-
rico dai precisi confini, ma, piuttosto, un tempo dai 
confini variabili (ieri, ieri l’altro, dieci anni fa, mille 
anni fa ecc.) percepito secondo due differenti mo-
dalità relazionali: o quella di una “distanza” dall’oggi 
di natura essenzialmente cronologica, o, invece, 
quella di una “cesura mentale” rispetto ad un certo 
“ieri”: cesura che, dunque, è evidentemente di na-

tura culturale. In entrambi i casi il “passato” è co-
munque concetto che rinvia ad un orizzonte di rife-
rimento che si sposta continuamente. È utile qualche 
esempio. Nel Medioevo, il passato era l’Età antica 
(un orizzonte unitario perché “atemporale” nel 
senso che non teneva conto del divenire storico di 
quel “passato”); ma questa era percepita, contem-
poraneamente, sia come distanza cronologica, sia 
come cesura mentale. In Età moderna, quando il pas-
sato era invece già percepito nel suo succedersi sto-
rico, con il termine di passato si connotava, 
distinguendone i periodi, sia l’antichità, sia la lunga 
fase dei secoli del Medioevo. Saltando molto in 
avanti nel tempo, e giungendo ai decenni iniziali del 
secolo scorso, il “passato” era tuttociò che aveva 
preceduto sia l’azione delle “avanguardie”, sia i loro 
successivi sviluppi (la polemica del Futurismo contro 
il passatismo; l’azzeramento di ogni figurazione del 
Suprematismo russo come nel caso di “bianco su 
bianco” di Malevič; il ritorno alle origini del parlare 
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uno o ad altro contesto culturale ed artistico, e tra-
scurando od azzerando gli altri.  
Comunque, nell’un caso e nell’altro, il riferimento o 
al passato o all’antico, sottende la cosciente (almeno 
si spera) responsabilità di dare a quei termini il si-
gnificato di un giudizio di valore (negativo o positivo 
a seconda delle convinzioni) che si fa griglia valuta-
tiva dell’intero sistema dei segni, sia fisici (anche in 
senso economicistico ed utilitaristico), sia ideologici 
(nel senso tanto della loro accettata presenza 
quanto anche della loro cancellazione), sottesi ri-
spettivamente al concetto di passato o di antico. 
Posto in questo modo, il problema del rapporto che 
si istituisce tra un certo “oggi” ed un suo passato, op-
pure tra un certo “oggi” e l’antico, sembra relativa-
mente più agevole da analizzare in alcuni settori 
dell’attività culturale: in particolare quello letterario, 
quello pittorico, quello scultoreo, quello decorativo. 
Perché in quei settori si impongono meno vincoli 
all’operatore, rispetto al se e quando egli intende 
compiere coscientemente lo scatto culturale che lo 
invita o ad obliterare criticamente (anche con la di-
struzione fisica: talvolta tradotta nella rilavorazione 
materiale di pezzi antichi ecc.) quanto era stato ela-
borato in precedenti occasioni e contestualità o, in-
vece, a dialogare con il passato/antico (magari 
cercando di identificarsi con alcune sue manifesta-
zioni  come accade nel caso dei vari movimenti “neo-
qualcosa”) assumendone anche le gerarchie di valore. 
Invece, negli interventi di natura edilizia ed urbani-
stica, quel rapporto non dipende né sempre, né sol-
tanto, da una autonoma (o eterodiretta o suggerita) 
scelta di natura culturale dell’operatore. Entra infatti 
spesso in gioco anche la matrice utilitaristica ed eco-
nomicistica: cioè l’interesse a guardare alle presenze 

come nel movimento Dada, il “movimento mo-
derno” in architettura ecc.). Da lì si doveva ricomin-
ciare senza aver rapporti con quanto era accaduto 
prima: o, al massimo, cercando rapporti o con il con-
testo “primitivo” di civiltà pensate come aurorali (ad 
esempio “l’Art nègre”), oppure con le strutture pri-
migenie ed archetipiche della forma, come nel corso 
basico del Bauhaus tenuto da Paul Klee. Ed oggi le 
nuove ricerche di architettura, abbandonando anche 
i dettati del Movimento moderno, anche questi a 
loro volta ormai considerati “passato”, si muovono 
lungo percorsi finora solo ipotizzabili in una dimen-
sione mentale, giovandosi delle suggestioni e delle 
inedite possibilità offerte dalla progettazione su base 
digitale. Come si vede, il confine tra “oggi” e “pas-
sato” è, e continua ad essere, una linea mobile. 
b) Il termine “antico” denota invece, per consolidata 
convenzione, una ben individuata fase storica: quel 
“Mondo antico” della Grecità arcaica e classica, 
dell’Ellenismo e della Romanità, che, secondo l’ottica 
euro-occidentale, si considera concludersi tra V e VI 
secolo d.C. (ma talvolta viene protratto ai primi anni 
del VII). Ed, ovviamente, quanto al contesto edilizio 
ed urbano, questo “antico” si materializza nelle parti 
superstiti (frammentarie o più o meno estese), e via 
via ritrovate fino ai nostri giorni, delle strutture ur-
bane ed edilizie di queste differenti fasi storiche. Il 
che, a sua volta, propone la “presenza” fisica e men-
tale (Brandi parlava di “astanza”) di queste strutture: 
guardata nel primo caso come risorsa di matrice uti-
litaristica ed economica, nel secondo caso come re-
ferente mentale (in senso ideologico-culturale: 
stanno qui i concetti brandiani di “astanza” e di “au-
tenticità”) cioè come un insieme di segni che, a se-
conda delle epoche, rimandano selettivamente ad 
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del passato sotto il profilo della loro qualità di “og-
getti/risorsa” e non sotto quello di “presenza” (te-
stimonianza/documento) qualificante e identitaria. 
Negli interventi di natura urbanistica ed edilizia, il 
passato assume così spesso il significato di sola di-
stanza cronologica dall’oggi (in questi casi perdendo 
quindi quello di rottura ed alterità) e, conseguente-
mente, la relazione tra passato ed attualità diviene 
in sostanza un rapporto di continuità: di tipo diretto 
nei casi di ininterrotta (dal passato all’oggi) utilizza-
zione delle preesistenze, o di tipo indiretto, quando, 
dopo una fase di abbandono, si recuperano, riutiliz-
zandoli in chiave pragmatica e materiale (secondo la 
prassi che, in tema di produzione industriale, si con-
viene definire come “cannibalizzazione”), i segni del 
passato, cioè i manufatti od i loro frammenti, per uti-
lizzarli adattandoli alle nuove esigenze funzionali.  
Così impostato il tema è certamente molto ampio 
e, dunque, necessiterebbe di una trattazione ben più 
articolata di quanto è possibile in questo nostro in-
contro: è infatti un tema che ritorna più volte, e con 
più modi e sfumature, nella cultura urbana ed archi-
tettonica di varie epoche e di altrettanto vari con-
testi geostorici. Né si può dimenticare che, per 
quanto attiene all’Età moderna e contemporanea 
(estesa questa sino ai nostri giorni), questo tema im-
plica anche il rapporto tra l’oggi e le pregnanti pre-
senze archeologiche (qui torna in ballo anche un 
recentissimo saggio di Andreina Ricci). 
Ma per necessaria brevità, e pur riferendomi a pa-
radigmi tematici ed a griglie di analisi concettuale 
che a mio parere sono validi in generale, in questa 
circostanza analizzerò soltanto alcuni esempi colti 
un pò a caso in alcune speciali segmenti cronologici 
e geoculturali della cultura architettonica ed urba-

nistica europea. E dividerò il mio intervento in due 
parti: il tema della continuità fisica diretta ed indi-
retta con un certo preesistente contesto urbani-
stico ed edilizio, e il tema della discontinuità con uno 
od altro contesto, e delle correlate implicazioni re-
lazionali di natura simbolica ed identitaria con l’im-
maginario urbano.  
 
Parte prima - Il tema della continuità: 
di tipo diretto ed indiretto 
a) Alla scala urbana 
Uno dei temi storiografici più frequentemente pre-
senti nelle analisi dei tracciati urbani di Età medie-
vale è quello della persistenza, nella fase di ripresa 
del ruolo propulsivo delle città (in genere dopo la 
metà del secolo XI), del reticolo ortogonale dell’im-
pianto romano originario (naturalmente nei casi in 
cui esso era stato adottato: cioè in genere nelle “co-
lonie”). A tale proposito sono sempre citati, e con-
siderati paradigmatici, almeno i casi di Pavia, di 
Torino, di Aosta, di Firenze ecc.: perché essi sono ap-
punto esempi di una continuità insediativa plurise-
colare. Ma, ad una analisi più approfondita, in 
ciascuno di quei casi, anche nella fase medievale della 
vita di quelle città, la continuità nell’uso dell’impianto 
reticolare originario mette invece in evidenza talune 
significative diversità. Perché, ferma restando, nell’in-
sieme, la suggestione storiografica a riscoprire la 
persistenza della configurazione reticolare dell’im-
pianto antico, invece quell’impianto non è poi di 
fatto né sempre rispettato (ad esempio durante i 
secoli dal VIII all’XI parte dell’impianto antico viene 
abbandonato), né, soprattutto, pur risultando pre-
sente, sottende poi un tipo di città analogo a quello 
antico. La continuità nell’uso del passato si legge 
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da più documenti e descrizioni topologiche (ed 
anche nella toponomastica) o dagli statuti, o dalle 
delibere degli organi pubblici, o dagli atti notariali 
del tempo. 
Vi sono inoltre esempi (in verità poco numerosi) 
della persistenza d’uso di impianti portuali: come, 
per citare un caso italiano non molto noto, è avve-
nuto per il porto dell’isola di Ventotene. Più com-
plesso da leggere, e da interpretare, è invece il 
fenomeno sì del persistere, nei tessuti urbani di più 
tarda Età, della configurazione degli impianti antichi, 
però a livelli d’uso la cui quota topografica risulta in 
genere più elevata di quella originaria (fa eccezione 
il caso delle quote di accesso ai ponti superstiti): è 
il fenomeno, che viene talora definito «persistenza 
del piano urbanistico». Richiamo, senza illustrarli, 
esempi relativi a Roma: piazza Navona che riproduce 
in parte l’assetto dello stadio di Domiziano; l’asse 
della via del Corso che ripropone la romana via Lata 
(le cui vie ortogonali richiamano a loro volta aspetti 
dell’urbanizzazione di Adriano); o il tracciato semi-
circolare della piazza della Repubblica (dell’Esedra) 
che ripete quello della grande esedra delle terme 
dioclezianee, e così via. Ma vi sono esempi analoghi 
in molte altre città: italiane e no.  
 
b) Alla scala edilizia 
A questa scala, il tema della continuità nell’uso del 
passato si propone in forma di continuità sia di tipo 
diretto, sia di tipo indiretto. Dando comunque luogo, 
in ciascuno dei due casi, a due differenti modalità di 
intervento: l’una relativa a edifici originariamente a 
destinazione civile o celebrativa poi modificati per 
adattarli ad altre finalità; l’altra relativa ad edifici fin 
dall’inizio a carattere religioso e che hanno mante-

dunque come un processo metamorfico: che spesso, 
localmente, finisce per sconvolgere l’impianto antico. 
E ciò sotto più aspetti: ne cito alcuni. 
Nella Pavia medievale la doppia cattedrale cancella 
il tracciato antico in quanto vi si sovrappone auto-
ritativamente per permettere la realizzazione dei 
nuovi corpi di fabbrica. In molte città italiane la 
nuova tipologia edilizia modifica l’immagine e gli as-
setti precedenti ed inoltre dà luogo, a Genova (con 
le corti), a Bologna (con la società delle torri), a 
Siena (con i castellari), e via di seguito, ad una “pri-
vatizzazione” magnatizio-feudale di talune porzioni 
del tessuto urbano. Infine, la circostanza che anche 
l’area centrale, in origine destinata in genere alla pre-
senza fisica ed ideologica del Campidoglio, ha sem-
pre subito profonde modifiche sia configurative, sia 
di destinazione funzionale: l’area diviene infatti in ge-
nere luogo di un mercato anche conservando, tal-
volta, il toponimo “Campidoglio” (ad esempio, a 
Firenze, a Colonia ecc.). 
Un altro aspetto del fenomeno di continuità diretta 
nell’uso del passato si coglie in alcune infrastrutture 
urbane. Come nel caso di alcuni ponti, o di strutture 
edilizie di alimentazione idrica o fognaria oppure, e 
più spesso, di tratti di mura o di porte urbiche (ad 
esempio la porta Nigra di Treviri, la porta Palatina 
di Torino, la porta di Augusto, cosiddetta etrusca, di 
Perugia ecc.). Ed è da notare che quest’ultimo caso, 
cioè la persistenza di cerchie murarie o di porte, si 
verifica o quando l’antico insediamento non si era 
sostanzialmente ampliato (e dunque era ovvio uti-
lizzarne i segni) o, viceversa, quando, anche ampliato, 
le mura o le porte urbiche servivano a marcare una 
qualche suddivisione gerarchico-topografica tra le 
varie parti della città medievale: come infatti risulta 

328 



nuto tale carattere pur nel passaggio dalle cultualità 
pagane a quelle di altri sistemi religiosi. È facile por-
tare esempi di continuità di tipo indiretto. In questo 
ambito, nella prima delle due modalità indicate, al-
cune tra le principali strutture edilizie del passato 
(in genere quelle dei primi secoli dell’Età imperiale) 
sono state spesso trasformate, in Età medievale, in 
complessi più o meno fortificati. Al di là della oppor-
tunità della loro localizzazione nel tessuto urbano, 
giocava a favore di questa scelta anche la buona qua-
lità costruttiva dei resti degli edifici antichi: appunto 
considerati utilizzabili se ed in quanto risultavano 
complessivamente in buono stato di conservazione. 
Sono fin troppo noti gli esempi romani: il mausoleo 
di Adriano trasformato in fortezza (con più e so-
vrapposti interventi di varie epoche) o il Teatro di 
Marcello, anch’esso trasformato in dimora fortificata, 
oppure, esternamente alla città, la tomba di Cecilia 
Metella. Ma vi sono esempi di uso dell’antico anche 
per altre finalità. A Roma, il vestibolo di un palazzo 
imperiale del Palatino è stato trasformato (nel VI se-
colo) nella chiesa di Santa Maria Antiqua. Ancora a 
Roma, una antica domus di Età imperiale è stata tra-
sformata prima in domus ecclesiae cristiana poi in una 
parte del complesso conventuale dei SS. Quattro 
Coronati, ed a sua volta questo ha oggi assunto an-
cora altre e diverse caratterizzazioni. A Treviri vi è il 
caso della già citata della porta Nigra che in Età me-
dievale è stata parzialmente adattata a chiesa.  
Nel secondo caso, quello di edifici della religiosità 
“pagana” modificati per renderli atti ai nuovi culti, 
Roma, ancora una volta, ne offre più esempi. Tra i 
quali cito qui, paradigmaticamente, soltanto il com-
plesso dei tre antichi templi del Foro Boario parzial-
mente utilizzati (IX secolo ma forse anche prima) 

per la chiesa di San Nicola in Carcere. Ma vi sono 
esempi importanti anche altrove. Ad Atene vi è 
quello clamoroso del Partenone: in parte adattato 
prima a chiesa, poi a moschea, e, ancora più tardi, a 
deposito di munizioni (e poi, dal XIX secolo via via 
riportato, nei limiti del possibile, ad una condizione 
considerata “originaria”). Altrettanto interessante (è 
uno dei casi che mi hanno dato più emozione) è la 
vicenda del duomo di Siracusa: che utilizza ed in-
globa parte della peristasi con colonne doriche 
dell’antico tempio di Atena. Come detto sono 
esempi scelti un po’ a caso. Ma emerge comunque 
un dato costante: che cioè all’uso dei manufatti del 
passato non veniva riconosciuto il valore di segni 
culturalmente significanti; e che, dunque, essi pote-
vano essere tranquillamente modificati e recuperati 
se e quando venivano considerati consonanti (in 
senso statico-costruttivo così come di organizza-
zione e distribuzione degli spazi) con le nuove esi-
genze. Insomma, in questi casi il rapporto tra il 
passato e l’oggi era evidentemente avvertito non 
tanto come “cesura” mentale, ma, invece, come “ri-
presa” di contatto con la oggettualità fisica delle ri-
manenze di quel passato: era cioè un fenomeno di 
“continuità indiretta”. 
Sostanzialmene diverso è il fenomeno della conti-
nuità diretta. Ho già fatto riferimento al riuso di 
strutture edilizie di natura non religiosa (dalle torri 
di guardia, ai ponti ecc.) della città antica. Però più 
significativo, perché intessuto di elementi di ordine 
culturale, è il fenomeno del riuso di edifici religiosi 
originariamente dedicati a divinità pagane e succes-
sivamente adattati nella loro integrità edilizia (salvo 
poche modifiche molto puntuali) a farne luoghi de-
stinati alle nuove cultualità. 
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E rientra in questo quadro anche il sistema decora-
tivo dei Cosmati e dei loro seguaci. 
 
Parte seconda - Il tema della discontinuità e 
sue corrispettive implicazioni relazionali, 
simboliche ed identitarie, con l’immaginario 
urbano 
Questo aspetto del rapporto con il passato presup-
pone una distanza con l’oggi che è invece di natura 
non soltanto cronologica, ma, soprattutto, mentale. 
Quel rapporto presuppone infatti la percezione del 
passato come un “valore” che, essendosi decisa-
mente interrotto il flusso della continuità, è possibile 
recuperare, e poi conservare, solo con il medium di 
una scelta culturale che è tanto di natura ideologica 
(in chiave politica o religiosa o simbolica o anche nel 
coacervo di tutte queste chiavi interpretative) 
quanto anche, ed inoltre, di natura critica: nel senso 
che di quel passato (analizzato con attenta acribia) 
si riconoscono le affinità o le differenze con le pro-
pensioni e le problematiche dell’oggi. Si innesta qui 
l’altrettanto poco definito concetto di “compatibi-
lità” dell’uso attuale (e degli eventuali progetti di in-
tervento) nei confronti di un edificio preesistente; 
concetto che è sostanzialmente diverso da quello 
che ho definito come “continuità di tipo indiretto” 
perché la “compatibilità” sottende il riconoscimento 
del “valore” (artistico? di documento storico? o di 
altro?) di quell’edificio, o di sue parti significative, a 
seconda dei parametri critici che, volta a volta, e 
quindi anche epoca per epoca, sono stati adottati 
(sempre, si spera, responsabilmente!). Nel tema della 
discontinuità con il passato rientra così anche il fe-
nomeno sociologico della ricerca di “identità”: cioè 
la pulsione a trovare un proprio (di un individuo o 

L’esempio più significativo è, a Roma, quello del Pan-
theon: che nei primi anni del VII secolo, cristianiz-
zandolo, viene trasformato nella chiesa di Santa 
Maria ad Martyres. Ma tutta l’Europa (e non solo) è 
costellata di casi simili. Né va dimenticato che que-
sto sovrapporsi in un medesimo edificio di cultualità 
riferite a diversi sistemi religiosi ha marcato il pas-
saggio, spesso nei due sensi, di chiese cristiane 
(anche cattedrali) in moschee (nel caso delle catte-
drali queste sono state trasformate nelle moschee 
maggiori) e viceversa (ne sono noti esempi S. Sofia 
a Costantinopoli, le cattedrali di Palermo, di Siviglia, 
di Cordova), oppure di sinagoghe in chiese cristiane 
(ve ne sono più casi nella Penisola iberica) e via 
esemplificando. È interessante, semmai, sottolineare 
che questo fenomeno è presente in più epoche ed 
in più contesti. Basti citare, nel tardo Cinquecento, 
l’esempio clamoroso della celeberrima trasforma-
zione in chiesa (con intervento di Michelangelo) del 
tepidario e di qualche altro ambiente delle terme di 
Diocleziano a Roma. Vi sono inoltre anche casi di 
effettiva persistenza nei modelli tipologici d’uso. 
Come nel caso di porticati antichi, o riproducenti 
quelli antichi, oppure nel caso della replica di forme 
architettoniche antiche “lette” o proposte in chiave 
attualizzata. 
In questo ordine di considerazioni, rientra anche, 
direi, il recupero di frammenti architettonici del pas-
sato e cioè il cosiddetto ricorso all’impiego di ma-
teriale di spoglio (è il fenomeno già ricordato della 
“cannibalizzazione”): in genere fusti di colonne, ca-
pitelli, tratti di trabeazioni marmoree, o porzioni di 
lapidi impiegate per realizzare superfici o tratti mu-
rari di varia natura, oppure anche frammenti informi 
utilizzati nelle murature in elevato o di fondazione. 
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di un intero corpo e sistema sociale) radicamento 
in un passato sconosciuto che però si vorrebbe co-
noscere (o ri-conoscere). 
A seconda dei momenti questa ricerca si è mossa, e 
si muove tuttora, seguendo due differenti vie. La 
prima è quella del ricorso a miti, leggende, e sistemi 
ideologici riferiti spesso ad un sistema che guarda al 
passato come medium per trasmettere messaggi di 
natura retorico-convenzionale; dunque, anche al di 
là delle risultanze scientifiche. La seconda è quella 
della elaborazione di un vero e proprio progetto 
che guidi verso la conoscenza del passato su base 
scientifico-documentaria (ne è strumento anche l’in-
dagine archeologica estesa dalla preistoria fino al-
l’Età moderna: come nel caso della cosiddetta 
archeologia industriale) e che, correlatamente, per-
metta di operare la difficile e selettiva distinzione 
(che è a sua volta una variabile dipendente dalla cul-
tura del tempo: per questo oggi si parla spesso di 
reversibilità dell’intervento) tra conservazione e 
scarto. Nel divenire storico appare evidente che la 
ricerca di identità ha seguito, contemporaneamente 
od alternativamente, entrambe le vie. Mi sembra di 
poterlo dimostrare in base alle considerazioni che 
seguono. Durante la fase medievale della ripresa di 
spinta propulsiva delle città italiane (qui conviene ri-
ferirsi al secolo XIII), le società urbane di ciascuna 
delle principali di esse ha cercato una propria legit-
timazione in chiave ideologico-mitica attingendo a 
piene mani alle leggende fondative. Così, ad esempio, 
l’origine “romana” è stata più volte proposta per ri-
marcare un valore politico. Firenze, nella Cronaca del 
Villani, si dichiara fondata, in contrapposizione a Fie-
sole, per iniziativa di Cesare: e la fondazione cesa-
riana della colonia (poi Firenze) è effettivamente un 

dato storico accertato. Ma poi lo stesso Villani rac-
conta come alla fondazione della colonia abbiano 
contribuito altri quattro personaggi, tra i quali Igneo 
Pompeo, che entrano in urto con Cesare per il 
nome da dare alla città (lui, dice il cronista, avrebbe 
voluto richiamare il proprio nome, ma il Senato ro-
mano non era d’accordo!), e come uno di loro abbia 
costruito un tempio dedicato a Marte la cui statua 
(in forma di cavaliere) ha dominato (in senso fisico 
ma anche nell’immaginario civico) per lungo tempo 
il tessuto cittadino di Firenze. Dunque, anche nella 
precisa Cronaca del Villani, l’origine identitaria di que-
sta città (anche se poi distrutta da Totila) veniva pro-
posta come realtà radicata nel sistema religioso e 
simbolico antico. 
Perugia invece si rifà, ancora in pieno Cinquecento, 
ad un mitico Euliste per convalidare la sua antica 
identità. Siena, seguendo un racconto leggendario, si 
dichiara discendente dai figli di Remo (che avreb-
bero rubato la Lupa romana nel momento in cui essi 
si sottraevano alle ire dello zio Romolo); e, in un in-
teressante parallelismo (competizione?) con Roma, 
assume anch’essa lo stemma araldico della Lupa con 
i due gemelli. A sua volta, Roma si presenta contem-
poraneamente sotto la veste di oggettiva erede sia 
della “romanità”, sia della cristianità “universale”: per 
la fisica e simbolica compresenza dei corpi dei mar-
tiri, e soprattutto, tra questi, quelli di S. Pietro e S. 
Paolo, sia della sede apostolica. 
Ed è sintomatico che la doppia valenza di questi va-
lori sia stata percepita anche al di fuori del mondo 
cristiano: antichi cronachisti arabi confondono in 
Roma la sede apostolica con gli antichi palazzi im-
periali. Perfino arrivando a scambiare Roma con Co-
stantinopoli e viceversa (le due Rome divengono, in 
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in un morfema di tipo umano (È una sua abitudine 
figurativa). Per restare ancora sul ruolo ideologico 
e simbolico di Roma ne sono espressione le imma-
gini di “piante” altomedievali che ne simboleggiano 
l’identità o come una città in forma di leone, perché 
il leone simboleggiava la forza ed il dominio, o come 
porta cittadina da cui fluisce un corso d’acqua, o 
quella di Matteo Paris ecc., oppure ancora come 
luogo e finalità di percorsi e pellegrinaggi come nella 
medievale descrizione degli Itinerari di Einsiedeln. 
Oppure, passando al Trecento, come città fatta di 
edifici simbolicamente identitari, come nella pianta 
disegnata da Paolino da Venezia od anche, som-
mando immagini a concetti letterari come nella bolla 
aurea di Ludovico il Bavaro, che rappresenta i prin-
cipali edifici simbolici della città circondati dalla fa-
mosa dizione Roma caput mundi regit orbis frena 
rotundi. Ed è interessante constatare che questi con-
cetti figurativi ed identitari si tramandano anche 
nelle numerose vedute di Roma di Età rinascimen-
tale – di Pietro del Massaio, di Taddeo di Bartolo, dei 
Limbourg, di Alessandro Strozzi ecc. –, a loro volta 
consonanti con l’atteggiamento umanistico di scon-
solata percezione della decadenza del mondo antico 
nel fluire del tempo: Roma quanta fuit ipsa ruina docet; 
e di ciò si fanno eco molti letterati e poeti (a partire 
da Petrarca per giungere a scrittori del Quattro-
cento ed oltre). 
L’interesse di queste immagini sta nel fatto che la 
città di Roma è proposta, come nella forma lettera-
ria della sineddoche (la parte per il tutto), solo mar-
cando alcuni tra i suoi principali luoghi ed edifici 
assunti come emblematici dell’intera città; ma situati 
in un area urbana che, per il resto, è presentata 
come se fosse priva di un tessuto insediativo capace 

chiave mitica, una sola ed unica Roma). Della imma-
gine ideologica di Roma (di cui peraltro ancora esi-
stevano molte testimonianze architettoniche) si 
serve anche Belisario, racconta Procopio, per difen-
derne la sopravvivenza contro la volontà distruttiva 
di Totila: «Roma [...] non è stata fatta dal genio di un 
solo uomo [...] una quantità di imperatori e schiere 
di uomini di valore [...] costruirono la città quale tu 
la vedi, lasciando tali memorie della genialità di tutti, 
che un oltraggio recato ad esse sarebbe giusta-
mente da considerare un delitto contro l’umanità 
di ogni tempo». 
L’importanza del richiamo all’antico assunto come 
valore identitatrio dei gruppi dominanti è ben evi-
denziata, nel XII secolo, nel caso della Casa dei Cre-
scenzi. Non soltanto perché questo valore 
identitario è orgogliosamente dichiarato nell’epi-
grafe impressa sopra un marmo antico che fa da in-
segna all’ingresso della residenza, ma anche per la 
insistita presenza di spolia (trabeazioni ed altro) in-
serite nell’edificio, e perfino (nell’allusione ai lin-
guaggi architettonici antichi) anche nei casi della 
realizzazione di nuovi elementi architettonici. È stato 
infatti dimostrato da Pensabene che, all’epoca della 
costruzione della Casa dei Crescenzi, nei cantieri 
romani sarebbe stato molto più economicamente 
conveniente l’impiego di elementi nuovi. Più tardi 
anche Cola di Rienzo richiamerà, con appositi sten-
dardi-immagine, l’idea unificatrice di Roma per trac-
ciare il disegno politico che intendeva contrapporre 
al particolarismo dei potenti arroccati nelle resi-
denze fortificate distribuite in varie parti del terri-
torio cittadino. Ma le simbologie seguono anche i 
percorsi di un immaginario che si fa figura. Opicino 
de Canistris disegna una pianta di Pavia inserendola 
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di trasformarsi in “valore identitario”. A questo im-
maginario fa invece eccezione la parte di Roma che 
si riferisce al borgo vaticano cioè la cosiddetta Città 
leoniana: che infatti viene raffigurata piena di edifici 
veri e simbolici. Certo perché, nell’immaginario del 
tempo, questa parte della città era meta di afflusso 
di molti e luogo nel quale erano situate numerose 
istituzioni di accoglienza caritatevole e commerciale. 
Era cioè una parte della città che si percepiva come 
assai densa e vivacizzata. Che, nell’un caso e nell’al-
tro, è un modo di presentare la città del tutto diffe-
rente da quello adottato nelle vedute di molte altre 
città del tempo: da Firenze, a Pavia, a Bologna ecc. 
Passando alla prima Età moderna, quando (in genere 
nel pieno Cinquecento) in Italia si formano i primi 
grandi stati a dimensione almeno regionale, il tema 
dell’identità politica e della legittimazione delle di-
nastie al potere è in prima linea nel quadro delle 
norme intese a salvaguardare i segni del passato. 
A Firenze, Cosimo I, e poi i suoi due figli Francesco 
e Ferdinando, emanano leggi per impedire la rimo-
zione di iscrizioni o stemmi gentilizi ed antichi pur 
in un momento di grande fervore di riconnotazione 
in chiave medicea dell’immagine dei luoghi che face-
vano parte dei percorsi cerimoniali della loro capi-
tale. E, a suo modo, la Chiesa, prima nell’immaginario 
pontificale promosso da Bonifacio VIII agli inizi del 
Trecento (che è proprio quanto poi gli è stato ad-
debitato nel processo a suo carico: ed anche da 
Dante) e poi continuamente dal XV secolo in avanti, 
che insiste nel presentare, anche in architettura, i 
simboli del pontefice come espressione del doppio 
potere e della continuità con Pietro. 
Infine, con un salto nel contemporaneo, la ricerca di 
“identità” delle singole città italiane dopo la forma-

zione dello Stato unitario, si traduce nell’opzione 
della riscoperta e valorizzazione delle loro radici 
municipalistiche: cui conseguono interventi (spesso 
pesanti ed irreversibili) di “restauro” architettonico 
tesi alla messa in valore delle componenti “medie-
valistiche” dei principali luoghi ed edifici: a Milano, 
ad Arezzo, a Siena, a San Gimignano, a Bologna, in 
Sardegna, e così via. Mentre a Roma si valorizza il 
rapporto con la sua realtà cinquecentesca rifacen-
dosi alle scelte tipologiche e linguistiche di matrice 
neo rinascmentale (ne è espressione la ricerca ar-
chitettonica di cui si fa interprete autorevole Koch). 
In queste versioni, la ricerca di identità si trasforma 
però presto anche in astratta ideologia: ne è una evi-
dente espressione l’insieme delle scelte di “roma-
nizzazione imperiale” promossa dal fascismo. Scelte 
che, anche trascendendo le opzioni localistiche, mi-
ravano, e non a caso proprio a Roma, a proporsi 
come modello imitativo, e reiterativo, dei miti di 
fasto, di prestigio e di pacificata equità della romanità 
imperiale di marca augustea. Vale a dire che il rap-
porto con il passato si attua, e vi si identifica, con un 
“antico” non storicamente precisato ma proposto 
come astratto orizzonte simbolico: filtrato conven-
zionalmente ed acriticamente per trarne, enfatizzan-
dole, alcune suggestioni formalistiche. 
Un effetto di questo ideologico “progetto” di rap-
porto tra l’antico e l’immaginario urbano che il fa-
scismo aveva elaborato, si coglie anche nella 
complessa vicenda della trasposizione e ricostru-
zione dell’Ara Pacis augustea correlatamente alla 
creazione (con la distruzione del tessuto urbano 
preesistente) della piazza dedicata ad Augusto Im-
peratore: piazza appunto proposta ed attuata per 
valorizzare quanto restava, e resta, del mausoleo di 
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In architettura, e tanto più nel fare urbanistico, l’uso 
del passato/dell’antico non produce risultati positivi 
(non produce cioè “valori”) se procede per stereo-
tipi proposti in modo acritico; dà invece luogo a “va-
lori” vivificanti se e quando i referenti (passato/ 
antico) non sono proposti come stereotipi, ma 
come “idola” (non idoli!) criticamente prescelti ed 
accolti per stimolare un confronto con l’oggi. E que-
sto, a mio parere, vale anche, e tanto più, quando il 
dialogo con un fare attuale, anche polemico e di rot-
tura, nasce dalla coscienza e conoscenza dei valori 
pregressi: cioè da un progetto cosciente e colto (ne 
parla attualmente, per esempio, un architetto di 
punta come il francese Jean Nouvel). 
E che ciò sia alla portata delle nostre attuali propen-
sioni, consce od inconsce (e perfino indotte: magari 
anche per fini commerciali), lo dimostrano sia il riac-
cendersi dell’interesse pluridisciplinare verso l’ar-
cheologia (anche alla luce “mediatica” delle molte 
sensazionali scoperte di questi ultimi decenni), sia i 
dibattiti che ne conseguono: che sono proiettati ap-
punto a definire (o ridefinire) i confini e le prospet-
tive progettuali che, per delineare un altro e futuro 
“oggi”, possono e debbono scaturire dall’uso critico 
e cosciente del passato (nella doppia direzione della 
selezione e dello scarto) recente o più o meno re-
moto: ma non dalla sua ripetizione agnostica o, peg-
gio, strumentalizzata. 

Note 
1 Conferenza tenuta il 13 aprile 2007 nell’ambito del Master 
Architettura | Storia | Progetto, dell’Università degli Studi Roma 
Tre, diretto da Mario Manieri Elia.

Augusto; e per tentare di re-istituire mentalmente 
(politicamente) un dialogo tra la ricostituita Ara 
Pacis, però collocata in un luogo differente da quello 
originario (ecco qui il tema del delicato rapporto 
tra “luogo” ed architettura) e, appunto, il mausoleo. 
Ma questo dialogo non si è instaurato nemmeno in 
quella chiave “metafisica” tante volte utilizzata da 
De Chirico. 
Perché la fisicità delle opere, ed ancor più la com-
ponente di coinvolgimento percettivo degli spazi ur-
banistici, non consente che si inneschi quel sottile 
gioco mentale dei rinvii alle suggestioni che è invece 
possibile nella pittura o nella letteratura: l’antico, 
così come l’oggi, sono entrambi due realtà il cui ri-
spettivo e peculiare valore si oggettiva materializ-
zandosi nell’opera architettonica e nella sua 
contestualità urbana soltanto se, e quando, questa 
contestualità consegue ad un fare progettuale che 
non si serve della retorica intesa come bagaglio pu-
ramente acritico e convenzionale (spesso dunque 
percepito solo come bagaglio che incombe) ed uti-
lizzato soltanto come mezzo anziché come valore. 
È infatti grande la differenza tra scenità urbana e sce-
nicità teatrale: anche se l’illusività della scenicità tea-
trale può talvolta farsi architettura e perfino città 
(come nella cultura del tardoantico e del barocco). 
Ma ciò è possibile solo se la gestualità teatrale (e gli 
spazi entro i quali essa si manifesta) si fa gestualità 
coscientemente e criticamente partecipata a scala 
urbana; e non se, come è accaduto invece nel caso 
della piazza Augusto Imperatore, quella scenicità ap-
pare del tutto estrinseca ed artificiosa. 
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ell’ambito di una discussione sul restauro ar-
chitettonico le domande che si pongono 
sono sostanzialmente: 

a) cosa e perché restaurare; 
b) come restaurare; 
c) a quali fonti far riferimento. 
Procederò dunque nelle mie riflessioni tentando di 
rispondere a ciascuno di questi interrogativi1. 
 
a) Cosa e perché restaurare 
Tema della discussione odierna è il “restauro del mo-
derno”; nell’accezione, indica la lettera di invito ai 
partecipanti, di restauro e conservazione di “opere 
importanti” di quella fase che, sempre nella lettera 
di invito, viene definita “stagione modernista”. Detto 
in altre parole, oggetto della discussione odierna è 
quell’insieme di opere di architettura che sono state 
realizzate nell’arco cronologico che va dagli ultimi 
due decenni del secolo scorso fino ad oggi. Però, 
malgrado l’apparentemente chiara delimitazione di 

campo, l’ambito della discussione non è certo scevro 
da ambiguità interpretative; le quali, anzi, mi sem-
brano addirittura legate alla natura stessa dell’argo-
mento: come cercherò di far apparire. 
Le più note e diffuse sistemazioni storiografiche in 
materia, a firma sia di autori stranieri, sia di autori 
italiani – Pevsner, Giedion, Zevi, Benevolo, Frampton 
ecc. –, ed anche i più recenti e recentissimi saggi di 
studios italiani – De Fusco, Ciucci, Dal Co, Muntoni, 
ed ora Fanelli e Gargiani – hanno di fatto contri-
buito a costruire una sorta di tradizione convenzio-
nale di quanto si dovrebbe intendere come 
“architettura moderna” o, con qualche sfumatura di 
diversità, di quanto si dovrebbe intendere come “ar-
chitettura contemporanea”. 
È infatti facile constatare che, pur tenendo conto dei 
diversi intendimenti metodologico-critici che distin-
guono l’uno dall’altro i lavori dei diversi autori, 
l’elenco degli architetti e l’insieme delle loro opere 
architettoniche presentati ed analizzati nei loro vo-
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piamo anche che negli scritti di quei “maestri” il con-
cetto di “moderno” ha finito per essere proposto 
come un vero e proprio “valore”; aggettivato, so-
stanziato e giustificato da componenti di ordine 
etico-politico e quindi anche tradotto in precetti 
(norme dotate di una loro cogenza non solo prag-
matica ma anche moralistica) di ordine metodolo-
gico e linguistico-formale. Di qui la griglia critica “ad 
excludendum” cui ho fatto cenno più sopra: che 
quanto (e quanti) non rientra o non corrisponde a 
questi precetti è, e deve restare, “fuori” dalla storia 
dell’architettura moderna. Tesi, questa, che del resto 
fu fatta propria, e drasticamente assunta, da Reyner 
Banham quando, nel 1957, ha giudicato l’architettura 
italiana degli anni Cinquanta (tesa a ricercare tema-
tiche di “ambientamento” linguistico) come una vera 
e propria “regressione infantile” rispetto a quello 
che gli sembrava un evento epocale irreversibile: la 
diffusione a scala internazionale ed intercontinentale 
dei dettati, appunto, dell’architettura moderna. 
Quella, cioè, di matrice funzionalistico razionalista, 
che a quell’epoca si era già anche ulteriormente ar-
ricchita di connotazioni “organiche” (assorbendo 
istanze in fondo non strettamente razionaliste), e 
che aveva anche lasciato in ombra, o comunque col-
locato in posizione marginale, quasi si trattasse di 
un capitolo a sé ormai esaurito, quelle opere e quei 
“maestri”, alcuni dei quali ancora operanti sino al 
terzo decennio del nostro secolo, che costituivano 
i punti di riferimento delle componenti espressioni-
ste della cultura europea fra XIX e XX secolo. 
Atteggiamento critico, quello della storiografia del 
moderno, tanto più radicale e preclusivo di altre linee 
di ricerca storiografica, quanto più, nei fatti e nella 
medesima “stagione modernista”, il lessico e la pro-

lumi risulta sostanzialmente sempre il medesimo. 
Con una altrettanto sostanzialmente omologa “con-
ventio ad excludendum” che azzera molte altre opere 
ed architetti che appartengono allo stesso arco cro-
nologico. È stata cioè costruita una vera e propria 
ideologia di ciò che è, e che deve essere considerato, 
“architettura moderna”. Nulla di nuovo. Viene quin-
ndi adottato ancora una volta un procedimento di 
sistematizzazione critica che la storiografia dell’ar-
chitettura ha più volte praticato in altri tempi e per 
la produzione architettonica di altre epoche o, come 
qui si dice, di altre “stagioni” artistico-culturali. 
Basti pensare alle tematiche del Gotico o del Rina-
scimento, con le correlative esclusioni od inclusioni: 
Gotico e non Gotico, Rinascimento ed antirinasci-
mento ecc. Nel caso del quale ci occupiamo in que-
sta occasione, cioè nel caso della costruzione di una 
(una per ciascuno degli storiografi) Storia della “Ar-
chitettura moderna”, ciascuno degli studiosi, per 
l’appunto con approccio critico ideologizzante, ha 
sempre ipostatizzato, come linea guida e come con-
notato principale dell’indagine storiografica, la stessa 
intenzionalità degli architetti “moderni” di porsi a 
valle di un “taglio” rispetto ad un cosiddetto “pas-
sato” (molto spesso era in realtà un presente paral-
lelo), fortemente connotato in senso negativo. 
Un taglio che presupponeva in quegli architetti un 
atteggiamento volutamente “antistorico”, come ave-
vano del resto già notato e messo in evidenza, sia 
pure da fronti differenti e per finalità saggistiche al-
trettanto diverse, tanto Tafuri quanto Portoghesi. 
Sappiamo bene che propugnatori di quel “taglio” 
sono stati proprio quegli architetti che nelle scuole 
di architettura vengono ormai di consueto definiti 
come i “maestri” dell’architettura moderna, e sap-
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pensione ad una sintassi paratattica, diversa dalla sin-
tatticità razionalista, che sono elementi propri delle 
architetture espressioniste, affiorano invece in molta 
parte dell’edilizia (elitaria o consueta) delle città eu-
ropee del nostro secolo. 
È bene riflettere su tutto ciò. Perché a differenza di 
altri campi della storiografia architettonica, cioè 
quella praticata negli ultimi decenni da studiosi che 
nei loro lavori propongono metafore o paradigmi 
operativi senza intenzione di proporre exempla per 
chi deve operare, la storiografia dell’architettura 
moderna tende invece a rivolgersi a quanti, soprat-
tutto studenti, intendono operare nel campo della 
progettualità; ponendosi dunque, di fatto, la storia 
dell’architettura moderna, come necessario ambito 
di riferimento per intervenire progettualmente nel 
contesto attuale. Fornendo così agli operator attuali 
una “memoria del passato prossimo” che possa essere 
loro di conforto e di sostegno nel loro auspicabile 
tentativo di intraprendere e perseguire un cammino 
operativo “virtuoso”. 
Si tratta, però, non va dimenticato, di una “memoria 
di un passato prossimo” fortemente carica di compo-
nenti ideologiche, che è selettivamente discriminate 
nei confronti di una realtà storica ovviamente assai 
più articolata e sfaccettata. Infatti le complesse, e tal-
volta contraddittorie, componenti di tale realtà sto-
rica, e soprattutto quelle obliterate dal processo 
storiografico più sopra indicato, da circa un trenten-
nio e per 1’Italia (pensando. alle anticipate tematiche 
del cosiddetto “ambientamento”: un dato di filtrata 
conservazione di “memoria”) forse anche da un qua-
rantennio, conducono a ricerche e realizzazioni che 
sembrano aver superato d’un balzo tutti gli steccati 
a suo tempo posti dal Movimento Moderno. 

Perché anche tralasciando il tema, forse solo italiano, 
dell’ambientamento, comunque sia dal Post-Moderno, 
al Decostruttivismo, fino alle più recenti realizzazioni 
di Gehry, ciò che domina il panorama attuale del-
l’architettura moderna si basa su posizioni e principi 
via via più distanti dai presupposti di quello che Por-
toghesi chiamava lo “statuto funzionalista” ed il suo 
conseguente “star-system” degli anni Trenta-Qua-
ranta e del primo dopoguerra. Non per niente, in 
controtendenza con la tradizione del moderno, nella 
vis della polemica a favore del cosiddetto Post-Mo-
derno, lo stesso Portoghesi indica che la tradizione 
del moderno deve essere usata come la scala di 
Wittgenstein: che, dopo essersene serviti per salire 
in alto e da lì guardare a ciò che ci sta intorno, si 
butta via perché divenuta inutile. 
Dunque, rientrando nel nostro tema, per quanto at-
tiene alle problematiche del “restauro” delle opere 
architettoniche che dovrebbero costituire il sup-
porto della “memoria del passato prossimo”, cioè per 
quanto attiene alla risposta alla domanda “cosa e per-
ché restaurare”, il quadro teorico non è sempre fa-
cilmente delineabile e circoscrivibile. 
Sono perciò condotto a proporre qualche ulteriore 
considerazione sull’ideologia stessa dell’architettura 
della “stagione del modernismo”, e dunque sul quadro 
di riferimento generale entro il quale possono essere 
individuati e collocati gli episodi salienti, cioè le opere 
idonee a costruire coerentemente la “memoria del 
passato prossimo”, che desideriamo conservare. 
Lasciando da parte la posizione estrema polemica-
mente sostenuta da Portoghesi (che del resto lui 
stesso sembra oggi aver abbandonato), resta il fatto 
che, se si accetta l’equazione “architettura moderna 
(o contemporanea) = architettura del Movimento 
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opere la cui qualità elitaria potesse da un lato ren-
dere simbolicamente evidente, rispetto all’epoca 
della loro realizzazione, l’originalità inventiva che 
aveva presieduto alla loro realizzazione e, dall’altro 
lato, lo status e la caratterizzazione del committente; 
sia se detentore diretto del potere, sia se operante 
in una condizione di potere in quanto appartenente 
ad una élite o in quanto istituzione e magistratura 
connessa con il potere. I maestri dell’architettura 
moderna puntavano infatti, generosamente, ad affer-
mare il principio che la qualità doveva tradursi nella 
quantità diffondibile. 
Operando così, in sede teorica, un drastico passag-
gio dal piano della ricerca morfologica (scelta del 
linguaggio, articolazioni della sintassi ecc.) sulla sin-
gola opera architettonica, a quello della più generica 
e generale individuazione di una tipologia architetto-
nica, di cui la singola opera diveniva la subordinata 
ed oggettivata manifestazione. Perché, in un quadro 
socialistico (socialdemocratico o marxistico-comu-
nista), il fine della nuova architettura doveva essere 
la realizzazione di una nuova città per una nova so-
cietà, e perché il vero committente dell’architetto 
era l’intera, nuova, società urbanizzata. 
Nella stessa impostazione ideologica tutte le funzioni 
del vivere associato, dall’alloggio, al quartiere, all’in-
tera città, ad una intera porzione di territorio, dove-
vano quindi essere autonomamente indagate allo 
scopo di dare a ciascuna di esse, distintamente, una 
propria specifica risposta in termini di architettura. 
Insomma la complessità dell’organismo architetto-
nico, urbano, territoriale, nella chiave razionalistico 
funzionalista assunta, doveva risolversi ed articolarsi 
in elementi semplici e distinti: secondo un metodo 
di ideazione e verifica progettuale che doveva spa-

Moderno”, stante l’impianto ideologico di tale ipo-
tesi storiografica, il punto di partenza da assumere 
per precisare, attraverso opportuni interventi di re-
stauro, quale dei suoi episodi deve contribuire a sta-
bilizzarne la memoria, tale punto di partenza non 
può non essere omologo ai presupposti di quella 
ideologia. Con un comportamento concettualmente 
analogo a quello per il quale la conservazione della 
memoria della cultura “rinascimentale”, o “gotica”, 
e così via, non può prescindere dal riconoscimento 
di quali dei suoi prodotti ne emblematizza ed in-
carna meglio i contenuti. Sappiamo però tutti che 
non basta conservare gli elementi di ordine formale 
di opere considerate tipiche, magari forzandone la 
verità (alla Viollet-le-Duc o alla Beltrami, ed in parte 
anche alla Giovannoni, tanto per citare alcuni im-
portanti ed intelligenti restauratori), ma che occorre 
anche percepire i valori spaziali e funzionali di quelle 
opere; nonché, se del caso, le loro componenti sim-
boliche od utopiche. 
Ed è qui che mi sembra affiorino le prime difficoltà 
concettuali in ordine appunto alla costruzione e 
conservazione di una storicamente accreditabile 
“memoria del passato prossimo”. Perché, nella loro 
foga didattico-programmatica, i “maestri dell’archi-
tettura moderna”, ed i loro immediati seguaci fino 
ai primi anni Trenta del nostro secolo, hanno in certa 
misura decretato la fine dell’architettura come pro-
cesso inteso alla realizzazione di single opere (edifici 
o insiemi complessi) che, proprio perché diverse 
dalla quotidianità, fossero in qualche misura esem-
plari (emblematiche, simboliche: in una parola “mo-
numenti”) del loro tempo. 
Sostenevano, cioè, quei “maestri”, la fine della con-
cezione di architettura quale ambito produttivo di 
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ziare dalla ricerca sulla cellula abitativa di base, al 
quartiere residenziale, all’edilizia terziaria o indu-
striale, all’intero tessuto urbano, fino alla più ampia 
scala della pianificazione di una intera, omogenea, ma 
articolata, entità territoriale. Il tutto secondo un pro-
cesso di semplificazione riduttivistica di cui il cosid-
detto zoning, inteso in senso lato, costituiva lo 
strumento metodologico principale. 
Se è valido questo ragionamento, ciò che sarebbe 
da conservare sarebbe dunque unicamente un tes-
suto insediativo unitario rimasto immobile nel tra-
scorrere del tempo. Che è invece un oggetto di 
interventi di conservazione e restauro di solito assai 
difficile da individuare. Anche se, soprattutto, in varie 
città e luoghi d’Europa ma anche nel continente 
americano, ne resta qua e là qualche singolo caso 
emblematico che dunque va conservato. 
Mi riferisco ad alcuni quartieri che hanno mantenuto 
ad oggi una loro riconoscibile identità, ad alcune si-
stemazioni urbanistiche ed a pochi altri casi che an-
drebbero forse individuati: e che spesso, per proprio 
conto, la letteratura ed il cinema hanno in genere 
già saputo riconoscere. Si tratta comunque di pochi 
esempi. Perché, invece, per quanto attiene alla co-
struzione di una “nuova” città, gli stessi “maestri”, di 
fronte al dilagante e destrutturante processo di non 
controllata (e forse non controllabile) proliferazione 
dei sistemi urbani, hanno dovuto costatare il falli-
mento delle loro illusioni demiurgiche, ed anche 
l’inutilità del conseguente loro programmatico at-
teggiamento da cupio dissolvi quali architetti. Ma è 
proprio a partire da qui che si apre un secondo e 
più ricco spazio per interventi di restauro su singole 
opere architettoniche. Si deve infatti osservare che 
proprio quei maestri, dopo aver appunto constatato 

che la città contemporanea aveva completamente 
disatteso le loro speranze di rinnovamento, nel loro 
fare architettura hanno ripreso sotto altra forma 
quel ruolo che essi avevano coraggiosamente pro-
vato ad annullare: cioè il ruolo di proporsi come 
ideatori e realizzatori di episodi architettonici la cui 
qualità ritornava ad essere eccezionale. 
Cosicché in genere, e sempre fatta eccezione per la 
componente espressionista, a partire dagli anni 
Trenta le loro opere architettoniche, che rientrano 
di fatto in un ambito oggi del tutto storicizzabile, pur 
testimoniando di un importante diverso tentativo 
culturale, hanno di fatto assunto, per noi ed i nostri 
discendenti, la condizione di “monumenti” di quel 
tentativo. E, del resto, a ben riflettere, questa condi-
zione era peraltro già stata sotterraneamente presa 
in considerazione da alcuni storiografi, in particolare 
da Pevsner e da Giedion. 1 quali, nel proporre la tesi 
dell’esistenza di “precursori” del Movimento Mo-
derno (entro un arco cronologico che va dagli ultimi 
due decenni dell’Ottocento fino alla prima guerra 
mondiale), avevano indicato quali, a loro giudizio, ne 
costituissero le singole opere sintomatiche ed em-
blematiche: intese proprio come tappe di una futura 
affermazione dell’architettura “moderna” oggettiva-
bile in speciali ed eccezionali opere che di quella 
erano proposte come paradigmatiche. 
E, non per niente, nella medesima ottica, si era quindi 
anche guardato alle esperienze americane tanto 
sotto il profilo della ricerca di nuove tipologie e re-
lative nuove tecniche (le costruzioni a gabbia dei 
grattacieli della cosiddetta “Scuola di Chicago”) 
quanto sotto l’angolo visuale di quel modo di fare 
architettura (in una chiave moralistica che talvolta 
era espressione di contenuti di una civiltà preurbana 

339 

La memoria del passato prossimo



anche quegli altri episodi della memoria del passato 
prossimo che proprio quella tradizione ha condan-
nato al silenzio ed all’ostracismo storiografico. E 
non sorprende constatare che, sia pure in forma si-
lenziosa e direi quasi strisciante, ciò stia già acca-
dendo nelle aule universitarie e nella mente delle 
più giovani generazioni di architetti e studenti di ar-
chitettura. 
 
b) Come restaurare 
Dopo aver tentato di dare una risposta alla prima 
delle due domande che interessano l’argomento del 
nostro incontro odierno, passo a riflettere sulla se-
conda. Che, non meno della prima, richiede an-
ch’essa alcune preliminari considerazioni di ordine 
generale. Infatti, l’interrogativo su come intervenire 
con operazioni di restauro propone l’analisi dei cri-
teri di congruità ed opportunità di tali interventi. 
Ora, uno degli elementi della ricerca di congruità è 
quello della individuazione della compatibilità delle 
funzioni, intese queste in senso lato, cui sarà desti-
nata l’opera dopo l’intervento restaurativo. 
In quanto, a restauro avenuto, l’opera deve comun-
que essere rimessa nel circuito culturale attuale. 
Senza di che l’operazione di restauro non avrebbe 
alcuna giustificazione. Uno iato tra progetto di re-
stauro di un’opera architettonica o urbana, e pro-
getto di fruizione di quell’opera, è pericoloso e 
potenzialmente vanificante dello stesso intervento 
restaurativo: come balza in tutta evidenza proprio 
in questi giorni nella vicenda del restauro di piazza 
del Popolo a Roma. Ma, d’altra parte, è anche chiaro 
a tutti noi che il concetto di restauro sottende un 
tipo di intervento che si attua dopo che, per ragioni 
le più diverse, sia andata persa la continuità funzio-

ed anche antiurbana e “pioneristica”) di cui si era 
fatto tramite ed espressione il F. L. Wright di fine Ot-
tocento e dei primi anni del nostro secolo. E queste 
tesi, bene o male, sono state poi assunte come pa-
rametri cronologici e concettuali di una situazione 
ante quem anche da quanti altri tra gli storiografi si 
sono in seguito mossi sulla traccia indicata appunto 
da Pevsner e Giedion. 
Proprio perché ciò è accaduto, e dunque proprio 
perché non può essere accettata la posizione 
estrema dell’azzeramento dell’eredità del Movi-
mento Moderno, appare oggi non solo possibile, ma 
necessario recuperare, con attenti interventi di re-
stauro quelle opere (singole architetture o com-
plessi edilizi o parti di tessuto insediativo) che, 
testimoniando del generoso tentativo di azzera-
mento del ruolo dei monumenti, si pongono invece, 
contraddittoriamente, proprio come “monumenti” 
di quel tentativo. Perché era parte integrante di quel 
tentativo la ricerca di nuovi linguaggi architettonici 
(con l’introduzione di nuovi lessici e di nuove leggi 
o concezioni sintattiche liberate da stilemi pree-
sistenti), l’accettazione programmatica di nuovi ma-
teriali e di nuove tecniche costruttive, la 
individuazione dei nuovi valori che lo spazio archi-
tettonico era andato assumendo nella cultura del 
nostro tempo. 
Che è appunto la “tradizione” del Movimento Mo-
derno che deve essere storicizzata e, dunque, con-
servata. Essa si pone infatti come ineliminabile 
elemento di costruzione, e trasmissione, di una 
parte importante della nostra memoria del passato 
prossimo. Ma ciò non toglie che, accanto a quella 
tradizione, debbano essere ripresi in esame, e messi 
in valore, e quindi se del caso anche restaurati, 
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nale e conservativa dell’opera sulla quale intervenire. 
Ed è è proprio in rapporto a questo tema che la par-
ticolare ideologia in base alla quale sono state con-
cepite e realizzate le opere architettoniche del 
Movimento Moderno, propone, rispetto ad inter-
venti su altre opere architettoniche, alcune proble-
matiche che, a mio parere, sono appunto 
strettamente connesse con il peculiare quadro ideo-
logico entro il quale quelle opere sono state conce-
pite e realizzate. 
E non solo in riferimento a quel modello culturale 
da cupio dissolvi della prima fase dell’azione dei 
“maestri” di cui ho parlato prima, cioè un modello 
per il quale l’opera architettonica si può conside-
rare come il numeratore di una frazione che, 
avendo un denominatore uguale ad infinito, ha per-
tanto valore indefinito, ma in riferimento anche a 
molti altri più specifici motivi. In particolare, oc-
corre riflettere che un dato peculiare della cultura 
del Movimento Moderno, cioè (con Portoghesi) il 
suo “statuto funzionalista”, era il dichiarato intento 
programmatico di far corrispondere a ciascuna 
parte dell’opera una, ed una sola, funzione; certo 
entro un più complesso insieme funzionale per il 
quale l’opera stessa veniva progettata. 
Che è come dire che la complessità di un’opera ar-
chitettonica veniva sezionata ed articolata in unità 
semplici, anzi, per meglio dire, semplificate. Secondo 
questo metodo progettuale, scaturito dal dettato “la 
forma segue la funzione”, si è anzi spesso giunti a 
dare alla “forma” un contenuto rappresentativo, quasi 
simbolico, della funzione. Il che, per l’avvenire, e cioè 
quando quella funzione non risultasse più utilizzabile, 
costituisce un grado di rigidità più o meno grande ri-
spetto ad altre possibili, congrue, utilizzazioni delle 

single componenti di quell’opera. Mentre, come av-
viene nella grande maggioranza dei casi di opere rea-
lizzate in base a diversi principi progettuali, la minore 
coincidenza tra la forma di una parte di un’opera ar-
chitettonica e la funzione cui originalmente essa era 
destinata, permette una assai più vasta gamma di pos-
sibili utilizzazioni, cioè una maggiore flessibilità di frui-
zione. Come del resto accade per la gran parte delle 
architetture concepite o in altre epoche o anche in 
tempi a noi molto prossimi e quasi contemporanei, 
ma, comunque, riferite a “statuti” concettuali diffe-
renti da quelli della componente ideologicamente 
funzionalista del Movimento Moderno. 
Un esempio, che ritengo emblematico di queste dif-
ficoltà, è lo stato attuale di visita della villa Tugen-
dhat a Brno; celeberrima opera di Mies van der 
Rohe e, almeno per quelli della mia generazione, 
quasi “mostro sacro” della “architettura moderna”. 
Dopo la destinazione originale, quella di villa resi-
denziale di una ricchissima familia imprenditoriale 
e dopo essere divenuta in seguito, fino a pochi anni 
fa, sede di rappresentanza dello stato cecoslovacco 
(nel quadro sovietico), mutata la situazione politica 
e statuale (Brno fa attualmente parte dello stato 
ceco ma la città ha visto diminuirsi l’incidenza del 
suo rango territoriale), è divenuta oggi un luogo di 
visita museale. 
Ma nella villa, privata di parte dei suoi arredi, tutti 
gli ambienti caratterizzati in senso monofunzionale 
(camere da letto, cucine, altri locali di servizio) ap-
paiono oggi privi di vita e di significato. In una astra-
zione e sospensione temporale che a me è apparsa 
ancora più struggente di quella che tutti noi pro-
viamo entrando nelle abitazioni di siti di città morte: 
come Pompei o Ercolano o come le abbandonate 
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ture industriali, della “stagione del modernismo”. Il 
che, salvo eccezioni, propone a noi, quando inten-
diamo restaurare opere di questo periodo, un pro-
blema di ordine generale: cioè la difficoltà di trovare, 
alle architetture di quella “stagione”, destinazioni 
funzionali diverse da quelle originarie o, all’estremo 
opposto, la necessità di proporle solo come veri e 
propri “oggetti museali” a scala edilizia. 
Il cui valore emblematico e simbolico, conseguente-
mente, trascende ogni ulteriore finalità d’uso pratico. 
Ci troveremmo dunque, viene da riflettere, nella me-
desima ottica culturale secondo la quale “monu-
menti” dell’antichità vengono oggi proposti come 
“monumenti di sé stessi”. 
Ma nel caso delle opere del Movimento Moderno 
questo modo di intenderne il messaggio culturale ci 
farebbe correre il rischio di tradire l’impegno ideo-
logico in base al quale quelle opere erano state con-
cepite: di essere cioè “prototipi” di una possibile e 
diffondibile serie tipologica all’interno di una società 
di tipo industriale avanzato. I materiali e le tecniche 
innovative, anche sperimentali, che quasi sempre vi 
compaiono (acciai od ottoni speciali, materiali ve-
trosi altrettanto speciali per dimensione e qualità, 
alluminio, materiali di sintesi ecc.), nonché la serie 
di accorgimenti di una raffinata meccanicità (anche 
sotto il profilo degli impianti tecnologici) che in tali 
opere vengono impiegati, parlano infatti proprio di 
una sorta di profezia industrialistica ed industrializ-
zante: che, però, oggi, già appare obsoleta. 
Questa considerazione preliminare mi sembra possa 
offrire spunti e suggerimenti per le tematiche del 
come restaurare. Anche se poi non è sempre facile 
dare riposte adeguate. Perché malgrado la relativa 
vicinanza cronologica di quelle opere con le realtà 

città rupestri della Cappadocia. Perché la configura-
zione planimetrica spaziale dei vani ed ambienti di 
villa Tugendhat, attentamente e strettamente studiati 
in funzione degli arredi specificamente loro destinati 
e della loro non modificabile disposizione, non è in 
grado di suggerire, per quegli ambienti, alcun altro 
diverso valore funzionale. 
Mentre ciò risulta meglio possibile per le zone di 
soggiorno: che infatti sono state pensate e proget-
tate per rispondere a più ed intercambiabili funzioni. 
Questa parte della villa costituisce infatti, fin dall’ini-
zio, un insieme articolato di spazi non univocamente 
definiti dall’equazione spazio = funzione o, recipro-
camente, funzione = spazio. 
Negli ambienti destinati al soggiorno si può sia con-
templare dall’alto un giardino ed un paesaggio pen-
sati come variabili scene predispose, sia svolgere 
tutte le altre attività di “leisure” o, all’antica, di otia, 
e della socializzazione familiar ed extra-familiare 
(leggere, far musica o ascoltarla, riposarsi, conver-
sare). Sono dunque ambienti che continuano a svol-
gere una funzione che può essere di stimolo anche 
nei confronti di un visitatore non “specialista”; e 
che, inoltre, possono essere utilizzati per molte 
altre “congrue” finalità attuali e future. 
Perché la mancanza di una univoca “specificità” fun-
zionale si traduce in “valore”, e va quindi incontro 
al variable futuro delle complessità di una società 
post-industriale (come quella in cui viviamo in Eu-
ropa) e dei nuovi “simboli” che da questa continua-
mente scaturiscono. 
L’esempio della villa di Brno mi sembra significativo. 
Problematiche della medesima natura, mi consta, 
sono state incontrate, infatti, nel restauro e nel con-
seguente riuso di impianti urbanistici e di architet-
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dei nostri giorni (prendiamo atto però che dal mo-
mento della loro comparsa ci divide un arco crono-
logico di circa un secolo o di tre quarti di secolo), il 
rapidissimo evolversi del sistema produttivo indu-
striale e post-industriale, ha spesso già obliterato sa-
peri realizzativi, ed in certi casi anche i materiali, 
della “stagione del modemismo”. Materiali e saperi 
che, pur essendo di stampo avanguardistico, erano 
però allora di impiego concretamente possible o co-
munque suscettibili di divenire di largo impiego. Né 
va dimenticato, inoltre, che anche la struttura socie-
taria attuale non solo è profondamente diversa da 
quella allora esistente, ma che essa è anche diffe-
rente da quella allora ipotizzata come futuribile. Il 
che è elemento di ulteriore, anche se meno visibile, 
distanza concettuale tra quelle opere e noi. 
Se non si vole che il restauro delle opere del “mo-
derno” si riduca alla riproposizione di semplici pa-
radigmi formalistici e spaziali, limitandosi a leggerli 
secondo un’ottica critica in fondo solo visibilista o, 
tutt’al più, formalistica (come è per esempio la ve-
rifica della corrispondenza e presenza di una sin-
tassi progettuale quale quella dei “cinque punti” 
lecorbusierani, o quale è la constatazione dell’ade-
sione o meno ad una poetica nella quale, per l’uso 
di vetrate ed introspezioni si possa ipotizzare una 
ricerca tesa ad accettare la “quarta dimensione” 
spazio-temporale, di matrice cubista o altro), credo 
che gli spunti di riflessione ora suggeriti non pos-
sano essere trascurati. 
Anche perché, sul piano concettuale, non mi sembra 
che principi ed i metodi di intervento oggi usual-
mente adottati dai restauratori delle architetture di 
altri tempi, debbano essere considerati differenti da 
quelli che occorre prevedere per il restauro delle 

architetture del “moderno”. Al fondo, ciò che ogni 
volta, e per ogni epoca, muta e deve mutare, è il re-
ferente del quadro storico, e quello della cultura ma-
teriale, cui la singola opera appartiene. Il che ci porta 
a considerare che le tematiche del restauro archi-
tettonico non devono e non possono mutare se non 
per considerazioni di ordine tecnico, a seconda 
dell’epoca cui appartengono le opere oggetto del-
l’intervento restaurativo: se non, ovviamente, sotto 
il profilo delle questioni di ordine tecnico. 
 
c) Le fonti 
Quanto sono andato esponendo nei due punti pre-
cedenti, mi consente di essere estremamente sinte-
tico, quasi telegraficamente breve, nei confronti del 
tema delle fonti cui fare riferimento per la proposi-
zione di un valido e metodologicamente corretto 
programma di intervento restaurativo. Queste fonti, 
è ovvio, non possono che essere le medesime (com-
preso il rilievo critico ed altre indagini non distrut-
tive) utilizzate in tutti gli altri settori del restauro di 
opere architettoniche. Con il vantaggio, per le opere 
del “moderno” cioè del “passato prossimo”, di poter 
spesso contare, oltreché su una maggiore integrità 
dell’opera, anche su una accessibilità ai documenti, 
anche sul versante dei disegni di progetto, molto più 
ampia di quanto di solito non accade per le opere 
del “passato remoto”; o, peggio, dell’antichità. Ma 
anche con la possibilità di cadere in qualche più sub-
dolo trabocchetto. 
Perché l’apparente oggettività e concretezza della 
documentazione amministrativa e progettistica 
delle opere del “moderno” potrebbe nascondere 
differenze e difformità non secondarie rispetto a 
quanto è stato poi fatto in sede di realizzazione. Vi 
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prossimo” non si deve prescindere da opportune 
operazioni di verifiche dirette ed indirette e dalla 
contestualizzazione. Per uno storico, la critica delle 
fonti è un dato metodologico ineliminabile. Una ne-
cessaria e complessa opera di sistemazione archivi-
stica e documentaria, ancora solo parzialmente 
avviata da alcuni storiografi più attenti, dovrà dunque 
essere resa disponibile ai “restauratori” delle opere 
architettoniche del “moderno” che, costituendo la 
nostra “memoria del passato prossimo” sono anche 
i fondamenti della nostra attuale “identità culturale”: 
tanto che questa sia il frutto di una buona o di una 
cattiva coscienza verso i nostri immediati o quasi 
immediati predecessori; nella dialettica generazio-
nale che sempre oppone le generazioni più giovani 
quelle dei loro padri, nonni, bisnonni.  

Note 
1 Pubblicato in M. DE VITA (a cura di), Il patrimonio del XX secolo 
fra documentazone e restauro, Firenze 2006, pp. 14-21.

è il rischio, un rischio che per la consolidata meto-
dica di analisi storica non si corre ormai più (o quasi 
più) per le opere del passato, di credere alla “verità” 
dei progetti. 
Soprattutto quando questi sono stati pubblicati in 
occasioni editoriali particolari (riviste, saggi mono-
grafici ecc.), i disegni dei progetti sono stati frequen-
temente manipolati dallo stesso progettista: al fine 
di renderli “ideologicamente” più “veri” e proponibili: 
come del resto avevano già fatto taluni dei trattatisti 
del nostro Cinquecento. Ma, tornando all’architet-
tura del “moderno”, sappiamo bene che la manipo-
lazione può accadere con relativa frequenza anche 
per ragioni di ordine tecnico-amministrativo: per ra-
gioni, cioè, di rilascio di licenze od altro. 
Occorre dunque essere vigili ed attenti anche ai 
contesti (appunto anche in senso tecnico-ammini-
strativo) entro il quale quelle opere sono state rea-
lizzate. Dunque, così come accade per le opere del 
“passato remoto”, anche per le opere del “passato 
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 opportuno stabilire bene il quadro di riferi-
mento che sta a monte di questo nostro 
odierno incontro perché è solo così che, ri-

tengo, possono risultare utili le considerazioni che 
vi andrò esponendo1.  
A partire dal 1919-20 si vanno formando in Italia le 
facoltà di architettura. Si deve sostanzialmente a Gu-
stavo Giovannoni (che riassumeva e concludeva un 
lungo dibattito in materia) se criterio distintivo e fon-
damentale di queste nuove facoltà fosse stabilire uno 
stretto rapporto tra la Storia dell’architettura e dell’Arte 
(l’insegnamento disciplinare era anzi definito come 
Storia dell’Arte e dell’Architettura) ed il fare progettuale: 
e ne era parte l’ambito specialistico del restauro ar-
chitettonico anche per legge dichiarato campo esclu-
sivo degli architetti. Quanto alle discipline 
urbanistiche, queste, all’inizio, non facevano esplicita-
mente parte del nuovo corso di laurea; verranno tut-
tavia introdotte qualche decennio più tardi: ma o 
come appendice della disciplina Arte dei Giardini, o 

come appendice tecnica di altri insegnamenti. Ed 
anche nelle facoltà di ingegneria (ramo civile) la te-
matica urbanistica rientrava nel più ampio (o limitato) 
quadro delle normative del fare edilizio (erano infatti 
parte della disciplina “ingegneria tecnica”). E tutto ciò 
anche se la disciplina urbanistica era esplicitamente 
regolata dalle complesse ed articolate normative sui 
piani regolatori promossi dalle amministrazioni co-
munali ma poi obbligatoriamente controllati ed ap-
provati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Ed anche se 
il tema del divenire delle città era tema anche allora 
ampiamente dibattuto nella pubblicistica, nella saggi-
stica e nella trattatistica (tecnica e concettuale) del 
tempo. È soltanto molto più avanti, in pratica bisogna 
arrivare alla metà del XX secolo ed in ispecie agli 
anni immediatamente successivi alla fine della se-
conda guerra mondiale (dopo il 1945), se tanto nelle 
facoltà di architettura quanto in quelle di ingegneria 
la disciplina urbanistica riesce a decollare non sol-
tanto come corpo disciplinare autonomo, ma anche 
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quegli anni, da una concezione etico-politica per la 
quale l’architettura, nel fare progettuale ma anche nel 
fare delle istituzioni pubbliche (di varia scala: locale, 
regionale, nazionale, ecc.), si doveva proiettare a pro-
porre e definire ambienti e spazi idonei a corrispon-
dere alle istanze attuali e futuribili delle singole 
società. Però questa duplice impostazione concet-
tuale del ruolo e della specificità delle discipline sto-
riche, che nelle facoltà di architettura italiane (e si 
cominciava ad averne riflessi anche in ambito inter-
nazionale) si rifletteva anche nelle differenziazioni 
metodologiche degli insegnamenti accademici (e cor-
relate strutture istituzionali) delle varie facoltà di ar-
chitettura italiane (fino agli anni Sessanta-Settanta 
erano una decina: oggi sono molte di più). E tracce di 
questa duplicità concettuale e metodologica sono 
tuttora presenti nei corsi di laurea delle facoltà di ar-
chitettura e di ingegneria italiane. Nelle facoltà ita-
liane si è anzi giunti alla quasi paradossale situazione 
che da un lato le discipline storiche, nel pretendere 
la giusta autonomia di campo (e relative metodologie 
e finalità di ricerca) hanno in più casi posto in crisi, di 
fatto, l’ipotesi di una cultura storica direttamente fi-
nalizzata al fare progettuale, e che, dall’altro lato, le 
discipline, per così dire, di formazione “professionali-
stica” hanno riproposto o la necessità di fare ricorso 
alla cultura storica (nuovamente percepita, però, sol-
tanto come “deposito” accertato e più o meno ras-
sicurante!), o, al contrario, la volontà di azzeramento 
della formazione culturale su base storica in vista di 
una cultura della “creatività” ed “inventività” pensata 
in chiave decisamente a-storica ed anche a-conte-
stualizzante. Nel primo dei casi pervenendo dunque 
ad una sorta di nuovo conformismo di base. Nel se-
condo caso proponendo una “gestualità” concettuale 

come ambito operativo nel quale si tentava di stabi-
lire un rapporto tra la scala edilizia e quella territo-
riale. Ed è in questo stesso periodo e clima culturale 
che nelle facoltà di architettura italiane anche gli in-
segnamenti delle materie storiche sono andati sem-
pre più assumendo un loro statuto disciplinare 
autonomo: in un primo tempo ancora sotto il profilo 
della formazione di base della figura professionale 
dell’architetto, inteso come progettista sia del fare 
architettonico, sia del fare urbanistico; poi sempre più 
distinguendosi da questa originaria proiezione pro-
fessionale e proponendosi come campi storiografici 
a sé stanti, anche nei confronti della storia dell’arte, 
perché fondati su metodologie proprie della forma-
zione di un architetto. Cioè sempre rimanendo nel 
quadro di quella linea formativa della figura, rispetti-
vamente, dell’architetto o dell’urbanista, per la quale 
la cultura di matrice storica era considerata ele-
mento centrale. Ed è proprio questa caratterizza-
zione del processo formativo di architetti ed 
urbanisti, che, in una fase che va dalla fine degli anni 
sessanta agli ultimi decenni del secolo scorso, è stato 
ritenuto possibile, anzi utile, distinguere l’una dall’altra 
le varie anime delle discipline storiche: che dunque 
sono state variamente e rispettivamente etichettate 
Storia dell’Architettura, Storia dell’Urbanistica, Storia della 
Città ed altro ancora. Anche se le linee critico-storio-
grafiche seguite da molti (tra gli stranieri cito qui ad 
esempio Giedion o Mumford e, tra gli italiani, soprat-
tutto Zevi e Benevolo, ma poi via via numerosi altri) 
consideravano che fosse invece necessario superare 
questa parcellizzazione dei saperi storiografici per 
giungere ad una riassuntiva unità concettuale: un fare 
progettuale sostenuto da scelte tipologiche e di lin-
guaggio ed anche, in certi risvolti della storiografia di 
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che non può attuarsi pienamente se non in riferi-
mento a speciali temi tipologici: quelli nei quali l’opera 
architettonica si propone come ideazione e costru-
zione di un “oggetto edilizio” riconoscibile (e di con-
seguenza ne è riconoscibile anche l’autore) proprio 
per la sua eccezionalità rispetto al contesto in cui 
esso viene ad essere inserito: e che da questa ecce-
zionalità pretende, ed ottiene, di trarre il suo valore. 
Ho ritenuto utile premettere questi brevi accenni alla 
mia odierna conversazione perché il più generale ti-
tolo del corso di laurea:  “Strutture del territorio, tes-
suti urbani, tipologie architettoniche, relazioni 
storiche dinamiche in età medievale e moderna” è 
certamente uno dei prodotti più programmatica-
mente chiari del tentativo di superare quegli steccati 
tra discipline storiche di cui vi ho parlato e di supe-
rare anche la situazione, che a me sembra parados-
sale, di un fare che vede la storia non come mero 
“deposito” ma, al contrario, come paradigma per la 
responsabile scelta di un più generalizzato e genera-
lizzabile fare, capace di incidere sul piano della con-
testualità sociale anco prima che territoriale. 
Fermo restando, dunque, che altro è lo strumento 
analitico-conoscitivo delle ricerche storiche, ed altro 
l’impegno al fare progettuale. Perché il processo co-
gnitivo di natura storica fornisce i dati delle dinami-
che che hanno determinato l’attuale modo di essere 
e di funzionare (e dunque anche di presentarsi come 
“paesaggio” fisico e/o mentale) di un tessuto territo-
riale insediativo e no: fornisce cioè i paradigmi del 
loro locale interagire. E perché, invece, il fare proget-
tuale sottende il diverso e preciso impegno profes-
sionale (anche in senso etico e politico) a dare 
risposte e proposte sia per intervenire su quel terri-
torio tanto nel caso che si intenda salvaguardarlo nel 

suo stato attuale (decidendo dunque che il suo “pas-
sato” sia anche il suo “futuro”), quanto nell’altro caso 
cioè quello nel quale si intenda modificarne le attuali 
peculiarità sociali, economiche, infrastrutturali, per 
proporre nuove future realtà. 
È in questo quadro culturale e di assunzione di re-
sponsabilità, che mi sembra si debba, e si possa, riflet-
tere sulle “strutture” di un determinato territorio. 
Sapendo però da un lato che, di per sé, la conoscenza 
storica non fornisce alcuna risposta concreta al fare, 
e che, dall’altro lato, essa non può essere usata né 
come schermo dietro cui ripararsi né come alibi del 
proprio agire professionale. 
Sapendo però che la conoscenza del perché dell’at-
tuale sedimentazione di quel territorio è strumento 
indispensabile per definirne, con un “progetto”, il 
suo prossimo divenire: ed essendo consci che l’ela-
borato grafico e normativo di quel “progetto” altro 
non è, e non deve essere, se non l’approdo opera-
tivo di un maturato, responsabile (eventualmente 
anche “coraggioso”) e compiuto processo culturale 
e concettuale. Sotto questo profilo quanto ora cer-
cherò brevemente e schematicamente di raccon-
tare, cioè i tratti principali e schematici del tessuto 
a rete delle città medievali italiane, deve essere ac-
colto come esempio di uno dei possibili percorsi di 
conoscenza (un percorso che rifugge, dunque, dai 
sempre pericolosi stereotipi mentali) di una certa 
realtà storica che è, ovviamente e come sempre, 
assai vasta e complessa e dinamica. 
Ciò premesso mi accingo ora a tracciare le linee 
principali dell’evolversi dei principali soggetti degli 
assetti urbani medievali. Assumo come punto di os-
servazione soprattutto l’Italia ma, talvolta, allargherò 
anche i confini del mio schematico disegno storio-
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l’incirca nei primi decenni del Cinquecento. Ad ogni 
modo la città è sempre un’entità complessa e com-
posita nella quale convivono in genere fattori inno-
vativi e fattori di vischiosità e conservazione: cioè 
elementi (ambientali, sociali, istituzionali, economici, 
politici, di costume, ecc.) di collegamento con il pas-
sato recente e remoto che interagiscono tra di loro. 
Così non è sempre facile dire in quale momento ed 
in ragione di quali cause una città, nella sua doppia 
valenza di urbs e civitas, diviene entità insediativa di-
versa da prima. Resta comunque vero che nel dive-
nire delle città medievali sono distinguibili almeno 
due grandi e diverse fasi: la prima che va da dall’XI 
al XIV secolo, la seconda che si prolunga sino agli 
inizi del XVI secolo. 
Qui, però, parlerò soltanto della prima. Occorre co-
munque una premessa: indicare cioè le grandi linee 
della situazione preesistente alla metà del secolo XI 
e cioè al rifiorire delle città europee d’Occidente. 
Tra la fine del V secolo e gli inizi del VI le città del-
l’Europa occidentale (molto più di quelle dell’Europa 
orientale) entrano in crisi in conseguenza dell’inte-
ragire negativo di fattori di varia natura: diminuisce 
drasticamente la popolazione, si contraggono gli 
scambi commerciali (e con queste anche la circola-
zione monetaria), decadono molte tra le reti della 
antica viabilità terrestre a medio e lungo raggio 
anche se ne sopravvivono altre (tra le principali, per 
quanto concerne l’Italia, o quelle di attraversamento 
della catena delle Alpi quali la direttrice della via 
Francigena che favorisce, per esempio, la Lunigiana, 
la Valdelsa, l’alto Lazio e così via, o le direttrici dei 
percorsi di penetrazioni dall’area germanica, o quella 
proveniente dall’area europea orientale, o la via 
Appia-Traiana tra Roma e la Puglia), si spopolano 

grafico anche ad altre aree europee quando, ed in 
quanto, esse possono fungere da utile parametro di 
confronto. 
 
La città italiana dal pieno al tardo medioevo: 
secoli XI-XV 
Il concetto di Medio Evo è frutto di convenzioni sto-
riografiche: dunque l’arco cronologico sotteso dalla 
definizione varia a seconda delle diverse interpreta-
zioni cronologiche prescelte. Una delle più note è 
quella che, ma in chiave solo euro-occidentale, ne in-
dividua l’inizio, cioè la fine dell’età antica, assumendo 
la data della deposizione di Romolo Augustolo (476 
d. C.): poco significativo imperatore d’occidente. Ma 
la durata di questo Medio Evo occidentale è poi de-
finita imprecisamente. 
Vi è chi considera che finisca al momento stesso della 
conquista musulmana di Costantinopoli (1453 d.C.). 
Altri, facendo riferimento al clima culturale ed arti-
stico ed accogliendo il concetto di civiltà del Rinasci-
mento proposto da Burckhardt, situano la fine del 
Medio Evo ai primi decenni del XV secolo: con ciò 
accettando la contrapposizione (metodologicamente 
discutibile) tra un parametro di natura e durata sto-
rica ed un parametro che, invece, appare essere piut-
tosto di natura culturale ed artistica. 
Durante lo scorso XX secolo vi è stato poi chi, ed 
in particolare Le Goff, ha proposto il concetto di un 
lungo Medio Evo che, saltando appunto il concetto 
di Rinascimento, giunge fino alle soglie dell’età mo-
derna. Per quanto mi riguarda mi dichiaro propenso 
a condividere questa ultima partizione cronologica; 
precisando che, per quanto attiene al tema storio-
grafico della città e del territorio, l’avvio a questa 
Età moderna debba collocarsi, almeno per l’Italia, al-
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anche le aree rurali ecc. Per queste ed altre ragioni 
i tessuti insediativi di molte città risultano troppo 
ampi per le esigenze del tempo e, conseguente-
mente, ne viene usata ed abitata solo una piccola 
parte: si parla infatti di “città retratta”: anche se que-
sta definizione andrebbe meglio articolata e spiegata. 
Ma conviene tornare alla tematica delle grandi infra-
strutture territoriali. 
Oltre alle rotte marittime, e soprattutto quelle del 
cabotaggio costiero, resta invece, ed anzi diventa più 
importante localmente e non solo, la viabilità interna 
di tipo idrico: fluviale, lacustre, o basata su canali 
creati più o meno artificialmente. 
Ed intere città (non solo Venezia!) si organizzano 
proprio in rapporto a questo sistema. Ed in conse-
guenza del rifiorire e diffondersi di una nuova reli-
giosità cristiana, si instaura e potenzia, inoltre, il 
flusso dei pellegrinaggi diretti o a Santiago di Com-
postella, o a Roma oppure in Terrasanta: lungo per-
corsi che, pur già precedentemente frequentati, si 
vanno ora ulteriormente attrezzando con luoghi di 
sosta ed accoglienza ed altro (la cui reciproca di-
stanza era ritmata sulla durata giornaliera della tappa 
di viaggio), e che, altresì, innovano sia architettoni-
camente che economicamente gli assetti dei terri-
tori (urbani e rurali) attraversati. 
Di questa nuova religiosità erano promotori da un 
lato gli Ordini benedettini riformati (principalmente 
Cluniacensi e Cistercensi) dall’altro lato gli Ordini 
monastici e monastico-militari (Ospitalieri, Geroso-
limitani, del Santo Sepolcro, Templari, ecc.) che, ancor 
più degli altri, avevano creato una vera e propria rete 
di collegamenti (anche in chiave economicistica) tra 
le loro varie sedi distribuite in più luoghi dell’intero 
bacino mediterraneo. 

Prima fase: la rinascita del ruolo delle città 
(metà secolo XI-inizi secolo XIV secolo) 
In generale il descritto e preesistente quadro nega-
tivo comincia a modificarsi a partire dalla seconda 
metà del secolo XI quando compaiono i primi segnali 
di ripresa. Stime approssimative (Genicot, Cipolla) in-
dicano che se alla fine del secolo X la popolazione 
europea era all’incirca di 30-35 milioni di persone, in-
vece agli inizi del secolo XI il numero degli europei 
andava già rapidamente aumentando. 
E, contemporaneamente, si modificava anche l’as-
setto della feudalità: perché alla feudalità maggiore 
si andava via via affiancando quella minore (sia di ma-
trice “laica” si di matrice “religiosa”) con diritti e po-
teri quasi analoghi (ma localmente forse anche con 
più incisività) a quelli fino ad allora riservati solo alla 
feudalità maggiore. In questo contesto assumono 
molta importanza economica ed anche politica sia i 
grandi complessi monastici retti degli abati e diffusi 
in più aree europee (Italia compresa: Montecassino, 
Farfa ecc.), sia, con speciale riferimento all’Italia, i ve-
scovi che si andavano insediando nelle città da loro 
assunte come poli significativi e centralizzanti (anche 
in questo caso in  senso tanto economico che poli-
tico) del controllo territoriale di matrice diocesana: 
controllo che era esercitato tramite la rete delle 
pievi e quella di altre strutture e forme produttive 
ed insediative. L’immaginario ufficiale ha così in più 
casi (dal secolo undecimo in avanti) proposto la fi-
gura del vescovo sia come “difensor urbis”, tenuto 
conto delle iniziative edilizie (mura ed altro) intra-
prese per il miglioramento dell’assetto edilizio ed 
infrastrutturale (mura ed altro) cittadino, sia (in que-
sto caso si giunge anche ai secoli XIV e XV) come 
“santo” protettore della città. 
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ciati urbani di Età romana; b) al Sud e nelle isole mag-
giori e minori si erano configurati, e succeduti gli uni 
agli altri, potentati  di differente natura (regni. ducati, 
giudicati, ecc.) e provenienza; c) al centro (Roma, il 
Lazio) dominava il papato (un sistema di potere auto-
cratico che però perevedeva la successione di ponte-
fici di varia origine dinastica). 
Per quanto concerne l’area francese ed inglese va te-
nuto conto che oltre al persistere, sia pure in forma 
ridotta, di centri di origine romana (oltre a quelli già 
citati anche Londra, Parigi ecc.) si era andata for-
mando, dalla fine del Duecento, e poi durante tutto il 
XIV secolo, una situazione di fluidità territoriale che 
ha favorito la creazione di centri insediativi a conno-
tazione anche militaresca lunga una sorta di contrap-
posta linea di frontiera cioè la cosiddetta “Guerra di 
bastides». In ambito iberico il problema del ruolo 
delle città, cioè, rispettivamente il loro sviluppo o, in-
vece, il loro relativo decadere, è connesso con la “re-
conquista” alla cristianità, cui ho già fatto cenno, di aree 
già dominate dai potentati musulmani. In ambito ger-
manico, il rifiorire delle città è in genere connesso o 
con la presenza di un importante centro abbaziale e 
monastico, oppure con il formarsi delle cosiddette 
“hanse”: un insieme di centri anche portuali legati tra 
loro da reciproci patti di colleganza. Dunque, la con-
figurazione di queste nuove città dipende da un pro-
cesso differente da quello italiano. Inoltre, sia in Italia, 
che in Francia, che in ambito inglese, altre situazioni 
e condizioni hanno dato luogo allo sviluppo di centri 
insediativi preesistenti così come alla creazione di 
nuovi insediamenti di tipo urbano (o quasi urbano). 
Principali, tra queste situazioni e condizioni, sono 
state sia la diffusione delle maggiori e stabili fiere 
commerciali, sia quella di altre formazioni sempre di 

Sempre per quanto concerne l’Italia nella seconda 
metà dell’XI secolo (il fenomeno si riscontra però 
anche in più aree dell’Europa occidentale cristiana: il 
quadro è invece diverso sia nelle aree dell’Europa cri-
stiana orientale dominata da Bisanzio, sia nei territori 
europei islamizzati: che saranno poi gradualmente ri-
cristianizzati) le città sono in piena ripresa. Ridiventano 
infatti, ma in modo nuovo, poli di riferimento delle at-
tività e delle risorse economiche e produttive, ed inol-
tre vi si vanno configurando nuovi gruppi e ceti sociali 
non più prioritariamente connessi con la proprietà 
fondiaria e con l’economia agricola. E che riescono ad 
ottenere dai centri feudali maggiori (religiosi e laici) 
quella sempre più forte autonomia politica che si pre-
cisa e consolida nello statuto di “comune”. Ne conse-
guono però numerosi contrasti di interesse che danno 
luogo al doppio schieramento o guelfo (di parte pa-
pale) o ghibellino (di parte imperiale): non senza che 
mancassero anche ripetuti cambiamento di schiera-
mento o di alleanze. Il fenomeno delle autonomie lo-
cali non è però soltanto italiano: si verifica infatti in 
vario modo, ed a seconda della situazione, in area fran-
cese, in ambito iberico, in ambito britannico. Insomma, 
quando si arriva al XII-XIII secolo il potere economico 
e politico è divenuto di tipo triadico: ne sono i vertici 
la Chiesa, l’Impero, la città. Però poi ciascuno di questi 
centri di potere si articolava e si combinava (anche in 
rapporto alle strutture della feudalità) in modo assai 
più complesso, spesso anche con aspri esiti conflittuali, 
all’interno di ciascuno dei tre gruppi. Non è possibile 
in questa occasione dare un quadro d’insieme: nem-
meno se in modo schematico. Citerò soltanto qualche 
esempio più significativo. Per quanto concerne le città 
italiane deve essere ricordato che: a) in molti casi, e 
soprattutto al Nord ed al centro, persistevano i trac-
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natura commerciale che davano luogo a configura-
zioni urbane di carattere lineare (ad esempio, in Italia, 
Bolzano), sia alcune speciali normative ed opportunità 
relative a peculiari prodotti o al diritto di passo (in 
Toscana è caso emblematico il centro di S. Gimi-
gnano). Ed è infine di primaria importanza, quanto allo 
sviluppo urbano, il nuovo fenomeno della costituzione 
delle università in varie parti d’Europa: a sua volta 
conseguenza o causa di un diverso trend di sviluppo 
delle città interessate. Da tutto quanto sin qui indi-
cato risulta evidente che le città medievali erano en-
tità del tutto differenti da quelli dell’Età antica. Si 
pongono così due diversi ordini di problemi interpre-
tativi sulla loro maturata configurazione a partire dal 
XIII secolo. Quando cioè, e non secondariamente, le 
popolazioni cittadine si erano ormai enormemente 
accresciute: nel XIII secolo Parigi ha oltre 200.000 
abitanti, Firenze supera forse i 120.000 e via di seguito. 
Ma per tornare al rapporto tra città antica e città me-
dievale non si può trascurare di dire che soprattutto 
in Italia (ma non solo), si pone spesso anche il tema 
della persistenza dei tracciati ortogonali degli impianti 
romani. La storiografia urbanistica tende spesso a 
considerare questa persistenza come dato connota-
tivo della corrispettiva città medievale. Ma a me sem-
bra che le cose stiano in modo alquanto diverso. 
Perché quei tracciati, anche quando rispettano le di-
rezionalità antiche non si svolgono sempre alla quota 
originaria (si svolgono cioè a quote più alte dovute a 
stratificazioni di varia natura ed origine); perché, inol-
tre, la rigida ortogonalità di quei tracciati ortogonali 
non risulta sempre ed integralmente rispettata (nel 
tempo vi sono state apportate varianti ed oblitera-
zioni più o meno significative); perché il tessuto ur-
bano era divenuto differente da prima essendo in 

esso state introdotte tipologie edilizie del tutto 
nuove: basti pensare alle torri e, più tardi ai vari palazzi 
delle istituzioni pubbliche o di associazioni corpora-
tive ecc. Ma anche, e ciò con maggiori conseguenze 
insediative, perché il tessuto urbano nel corso dei se-
coli aveva comunque subito notevoli variazioni: prima 
di contrazione o di vero e proprio spostamento 
(come nel già ricordato caso di Arezzo ma anche nel 
caso di Firenze in Età carolingia e via seguitando), poi 
di accrescimenti per effetto della formazione dei bor-
ghi all’esterno della cerchia muraria antica e conse-
guente costruzione di nuove cerchie murarie. 
Ulteriore e primario elemento di differenziazione, e 
ciò riguarda soprattutto il caso italiano, è stato poi il 
diffondersi degli insediamenti degli Ordini mendicanti: 
che, con la loro presenza, hanno innescato ulteriori 
ed essenziali ampliamenti dell’intero tessuto insedia-
tivo urbano di riferimento. Ed infatti, per definire la 
propria identità urbana, l’immaginario urbano del 
tempo (sia quello letterario, sia quello iconografico) 
si affidava proprio all’immagine dei luoghi e del tes-
suto attualmente significativo. Fa però eccezione 
Roma. Che, a differenza delle altre città italiane, non 
produce né promuove (salvo due sporadiche ecce-
zioni) un autonomo immaginario urbano. Dell’imma-
ginario di Roma si fanno invece carico gli “altri”. Le 
fonti arabe descrivendone gli elementi connotativi ma 
confondendo i palazzi papali con quelli della romanità 
imperiale e perfino mescolando Roma con Costanti-
nopoli (cioè unificando l’immaginario delle due 
Rome), le fonti cristiane descrivendo soltanto i resti 
dell’antichità romana e le emergenze edilizie di ma-
trice religiosa (la basilica vaticana, le altre basiliche le 
altre chiese principali, ecc.). Roma, dicevano gli autori 
delle fonti cristiane (dai vari Mirabilia urbis agli “itine-
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maggior parte del XX secolo (secondo Hobsbawm il 
periodo tra il 1918, data di avvio della cosiddetta 
Grande guerra, ed il 1991, data del crollo del sistema 
sovietico, costituisce “il secolo breve” unitariamente 
inteso) e che ci porta fino ai nostri giorni. Ed infatti, 
giustamente, nella giornata di studi del 2006, di cui 
sono stati pubblicati gli atti, compaiono le differen-
ziate tipologie delle fonti disponibili per delineare i 
tratti principali della storia dell’architettura, della città, 
del territorio. Occorre però porre l’attenzione al 
fatto che mentre il più ampio concetto di territorio 
sembra poter superare, nei suoi contenuti epistemo-
logici, i confini cronologici che convenzionalmente (e 
anche, lo ripeto, accademicamente) distinguono le 
varie “età”, non altrettanto può dirsi per il concetto 
di architettura; né, ancora meno, per quello di città.  
Vi sono infatti economisti ed urbanisti che, preoccu-
pandosene, stanno recentemente paventando la pos-
sibile fine della città moderna; e, con essa, del ruolo 
stesso dell’architettura se intesa come struttura so-
ciale e non soltanto come disciplina di natura imma-
ginifica (magari in senso commercialmente 
“meraviglioso”: una nuova pulsione culturale di ma-
trice seicentistico-barocca?). Ed è invece proprio sui 
differenti significati che questi due ultimi termini 
hanno assunto (e continuano ad assumere) al variare 
dei contesti volta a volta, ed epoca per epoca, impli-
cati (oggi anche ulteriormente ampliati nel quadro 
della globalizzazione e delle tecnologie a rete) che si 
deve concentrare un ricerca intesa, come risulta dal 
senso implicito di questo corso, a formare quanti sa-
ranno chiamati ad operare responsabilmente per un 
ulteriore, e di segno positivo, divenire del territorio.
Note 
1 Testo inedito

rari” per i pellegrini), valeva per la sua grandezza pas-
sata: ora era decaduta e ne restavano, come dati si-
gnificativi ed identitari, soltanto da un lato la centralità 
della sede apostolica, dall’altro le tracce ed i resti 
dell’antichità. Ed è quest’ultimo (i resti dell’antichità) 
il tema preferito e quasi esclusivo degli umanisti tre-
centeschi e poi quattrocenteschi. Concludo con qual-
che ulteriore brevissima considerazione. Il titolo del 
corso fa riferimento a più tematiche, che a loro volta 
sottendono differenziati approcci academico-discipli-
nari, e che richiedono ricerche e procedimenti di ana-
lisi distinte a seconda che l’attenzione sia posta 
sull’Età medievale o su quella moderna. Ma, aggiungo, 
sia del primo che del secondo degli ambiti storico-
cronologici indicati, sarebbe utile indicare le ulteriori 
partizioni geostoriche. E se, per la maggiore distanza 
di tempo dai nostri giorni, il concetto pur ambiguo di 
Medioevo può forse essere ancora utilizzato, mi pare 
difficile, invece, non tener conto del fatto che nel con-
venzionale concetto di “Età moderna” sono com-
prese meno le tre fasi essenziali del divenire 
territoriale europeo (e non soltanto) che ora indico. 
Una prima fase che a me sembra debba essere defi-
nita età protomoderna (in altri contesti o conven-
zioni, si parla di Ancien Régime o di Società di antico 
regime: ma si danno anche altre definizioni) che dal 
XVI o XVII secolo (a seconda delle aree) si prolunga 
sino alla metà circa del XVIII; una Età moderna avan-
zata nella quale è contenuta anche la prima fase del-
l’industrializzazione (la cosiddetta prima “rivoluzione 
industriale” e che si estende dalla metà del XVIII se-
colo sino (all’incirca) al terzo quarto del XIX (o se si 
vuole sino al primo conflitto mondiale del XX se-
colo); infine una Età contemporanea che, a partendo 
dalle fasi ora indicate, si estende a comprendere la 
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l tema che mi è stato proposto, e che ho avuto 
l’ardire di accettare, è di tale ampiezza che po-
trebbe essere il soggetto di una ricerca di dotto-

rato e, conseguentemente, il titolo di un ponderoso 
libro1. O, forse, un nuovo percorso critico attra-
verso la storia dell’architettura. 
Dunque, qui mi limiterò a segnalare, anche sce-
gliendo opportuni esempi, alcuni degli argomenti 
che sottostanno al tema generale. Vale la pena di 
sottolineare, in primo luogo, che il rapporto luogo-
architettura (o, secondo una lectio latina, “natura na-
turans-natura naturata”) costituisce da sempre un 
dato essenziale del progetto architettonico: tanto 
nel quadro della cultura occidentale quanto in 
quello della cultura orientale. 
Per ovvie ragioni di opportunità e brevità, mi limi-
terò in questa occasione a tratteggiare soltanto 
qualche linea di quel rapporto per quanto attiene 
al quadro della cultura occidentale. È però neces-
saria qualche osservazione preliminare. 

Nel corso dei secoli, il concetto di architettura ha 
avuto molte e non sempre coincidenti interpreta-
zioni. Vitruvio, che scrive negli ultimi decenni del I 
secolo a.C. e che riassume concetti e teorie di età 
ellenistica, dà dell’architettura una definizione com-
plessa; entro certi termini riassumibile nella famosa 
triade utilitas, firmitas, venustas, che molti (non certo 
tutti) considerano tuttora valida. 
Sul finire del XIX secolo l’inglese, William Morris 
ha poi esteso il concetto di architettura a compren-
dere l’insieme delle modifiche introdotte dall’uomo 
sull’intero pianeta terra (eccettuato, egli dice in 
forma un po’ retorica, il puro deserto). 
Che è la tesi secondo la quale l’architetto non è 
soltanto un tecnico di settore ma anche figura inti-
mamente connessa con il divenire ed il progredire 
dell’intera realtà sociale: cioè figura caricata di re-
sponsabilità di ordine etico e politico (l’americano 
Wright parlerà di “architettura e democrazia”) e 
questo concetto sarà alla base dell’intero cosid-
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apparire un tipico “non luogo”, non è affatto un 
“non luogo”: è invece ambiente dotato di forti va-
lenze identitarie. 
Riconoscibili, queste valenze, non solo sotto il pro-
filo di connotati struggenti ed emotivamente coin-
volgenti (i colori delle sabbie, la natura aspra delle 
petraie, la luminosità dei notturni cieli stellati) pro-
pri di paesaggi per altro verso inospitali: come, per 
fare qualche esempio, il deserto del Sahara (che, 
tra parentesi, in arabo il termine Sahara indica pro-
prio il nulla, il non luogo) o quello dello Yemen me-
ridionale. Ma riconoscibili anche quali fattori di 
innesco di valori e suggestioni di ordine simbolico 
o spirituale. 
Più in generale, per quanto concerne la sacralità in-
sita e promanante da un luogo, in molti casi essa si 
trasmette attraversando tempi e civiltà volta a 
volta aggettivandosi dei culti e delle religioni che 
se ne appropriano. Nel susseguirsi del magico, del 
misterico, del pagano, del cristiano e via via di altre 
forme della religiosità tipiche del bacino europeo-
mediterraneo. Cito, tra i molteplici altri esempi di 
forme metamorfiche del sacro, la collina parigina 
di Sainte Geneviève o il sito dove, ad Orvieto, dalla 
fine del Duecento sorgerà la splendida cattedrale 
che tutti ammiriamo. 
In età altomedievale, a questo concetto di sacralità 
si sono ispirati i primi insediamenti del monache-
simo ascetico e rupestre. Secoli più tardi, cioè nel 
pieno fiorire degli Ordini religiosi riformati medie-
vali, i monaci cistercensi hanno esteso (almeno in 
una prima fase) il concetto di “deserto” ad ogni 
luogo (foreste o campi da dissodare ed irrigare) 
lontano dal “mondo” cioè dal consesso urbanizzato: 
il deserto, divenuto simbolo ed occasione di reli-

detto “movimento moderno” soprattutto nella sua 
versione razionalista. Comunque entrambe le defi-
nizioni che ho richiamato (ma ve ne sono molte 
altre) sottendono anche il ruolo che l’architetto è 
chiamato a svolgere: quello di un esperto di più di-
scipline che debbono confluire in un fare proget-
tuale mirato alla “creazione” di nuove realtà: edilizie, 
insediative, sociali. 
Ma tornando al rapporto luogo-architettura (o ar-
chitettura-luogo) mi sembra di dover porre l’ac-
cento sul termine “luogo”: perché esso sottende un 
concetto molto meno ovvio e molto meno chiara-
mente definito di quanto si è portati a ritenere a 
prima vista. Recentemente, l’antropologo francese 
Marc Augé vi ha per esempio contrapposto quello 
di “non luogo”: entità insediativa sulla quale molti 
urbanisti contemporanei vanno infatti ora riflet-
tendo con insistenza. 
Perché il “non luogo”, realtà tipica di tempi come 
quelli attuali anche indicati come “post-moderni”, è 
una entità insediativa indefinita ed amorfa in quanto 
non connotata da riconoscibili, specifici e percepibili 
valori identitari. “Non luogo” sono, ad esempio, gli 
anonimi grandi interporti o poli commerciali, alcune 
frange abitative che è difficile definire porzioni di 
città, oppure un qualcosa che città o non è ancora 
o non è più. In questa accezione il luogo, ed il suo 
contrapposto, il non luogo, risultano categorie piut-
tosto di ordine antropologico e culturale che di or-
dine fisico. Essendo entrambi – luogo e non luogo 
– il frutto di una proiezione mentale, cioè tappe 
evolutive – dunque storiche e quindi sempre varia-
bili – del rapporto uomo-contesto ambientale. 
Ma, d’altra parte, contrariamente a quanto ne di-
ceva Morris, il “deserto”, che a prima vista potrebbe 
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giosità, veniva appunto proposto come dato men-
tale molto più che come realtà fisica. 
E nel mondo antico, e poi anche in quello premo-
derno e moderno, si incontrano numerosi altri 
esempi del rapporto interattivo che si intesse tra 
contesto ambientale “originario” e sua trasforma-
zione in elemento ambientale progettato dall’uomo. 
Propongo qualche esempio. Una realtà che si situa 
a cavallo tra i due elementi di quel rapporto può 
essere quella del maggiore valore simbolico attri-
buito ai luoghi “alti” rispetto a quelli “bassi”. Gli dei 
Greci abitavano la montagna dell’Olimpo e le deità 
indù abitavano le impervie vette dell’Himalaya.  Ana-
loga la concezione cristiana: Dio, l’Essere “su-
premo”, abita nel più alto dei cieli e la città più 
perfetta è la Gerusalemme celeste. 
Tornando alla civiltà greco-arcaica, nella Atene dei 
“Wanax” (ϝάναξ) la reggia era situata sulla “acro-
poli”, e più tardi, cioè dall’età dei Pisistratidi all’età 
classica ed oltre nel tempo, l’acropoli ateniese, sa-
rebbe divenuta il luogo (per questo anche difeso da 
propria cerchia muraria solo varcabile da idonei 
“propilei”) del sacro, come anche traspare dal mito 
fondativo della città di Atene. 
Nella contesa con Atena, risultata vincitrice, Posei-
done (Nettuno) aveva rabbiosamente scagliato sulla 
roccia dell’acropoli, e ne rimaneva il segno, il suo 
tridente, mentre Atena vi aveva fatto fiorire l’ulivo. 
E vi sono ulteriori affascinanti e sollecitanti sviluppi 
di questo mito sui quali non posso qui soffermarmi. 
Del resto, anche i miti fondativi di Roma sono ric-
chi di spunti che legano il “luogo” al divenire del-
l’Urbe: dal “quadrato” di Romolo, ai gemelli salvati 
dal fiume (forse il termine Roma nasconde proprio 
antichi etimi che indicano il fiume), al serpente 

sacro di Esculapio che si nasconde nell’Isola Tibe-
rina additandone il perenne ruolo di essere luogo 
della medicina. 
Ma per tornare al concetto di sacralità dei luoghi 
“alti”, il valore del luogo alto di una città è presente 
anche più avanti nel tempo ed in diversi contesti. 
Ne sono esempi assai noti, tra gli altri, sia l’acropoli 
di Priene e di Pergamo, sia molti altri templi e san-
tuari ellenistico-romani: in particolare quelli laziali 
di età repubblicana anch’essi situati in località ele-
vate e duque dotate di pregnante “visibilità”. 
Sempre per restare in ambito antico, ma con rife-
rimento ad un altro modo di intendere il rapporto 
luogo-architettura, ed in questo caso scelgo esempi 
a tutti noti, vi è quello con il quale, agli inizi del IV 
secolo a. C., e poi più avanti, i Greci di età tardo-
classica e preellenistica hanno dato forma stabile 
al “luogo” teatro (cioè all’edificio in cui si svolge-
vano le principali rappresentazioni quali le tragedie 
ed i drammi satireschi) che era elemento conside-
rato indispensabile della vita della polis: al punto 
che oggi esso verrebbe definito una ineludibile in-
frastruttura urbana. 
Sappiamo tutti che, nell’edificio teatrale greco, la 
parte dedicata agli spettatori (kòilon nell’accezione 
greca) era realizzata utilizzando, opportunamente 
modificata, una zona a superficie rocciosa di forma 
declive: come può notarsi nell’emblematico ate-
niese teatro di Dioniso o nel più tardo e perfezio-
nato teatro di Corinto. 
Ma in questo caso la gerarchia dei rapporti tra 
“alto” e “basso” aveva valori opposti a quelli poco 
fa indicati. Perché i posti principali (la proedria) de-
stinati alle autorità religiose e civiche della polis ed 
agli eventuali ospiti ufficiali si trovavano nella prima 
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nalità e necessità umane (sia in chiave abitativa che 
in chiave religiosa) trova puntuale riscontro anche 
in ambito orientale. Mi basta richiamare il caso del 
complesso monastico afghano di Bamiyan oggi pur-
troppo divenuto noto a tutti per la distruzione dei 
due grandi Buddha che ne costituivano il polo ag-
gregante; oppure il caso, forse meno noto, del si-
stema religioso, in chiave buddista, della cinese 
località di Dazù.  
Ma l’epoca che forse più di ogni altra dimostra l’im-
portanza che il luogo ha avuto per l’architettura è 
comunque l’età medievale matura e tarda. 
Mi riferisco soprattutto ai secoli dal X al XIV, cioè 
all’epoca del primo manifestarsi del sistema della 
feudalità ed ai suoi più tardi sviluppi, ed in partico-
lare sia alla strategia di controllo del territorio 
tanto non urbano che urbano od urbanizzato (in 
questo caso prevalentemente dalla metà del X se-
colo sino alla metà del XIII), sia alle tipologie edilizie 
che ne sono derivate. 
È a tutti ben noto il paesaggio di torri, di castelli, 
di luoghi fortificati (in particolare i ponti ma anche 
i monasteri, le chiese, i luoghi della produzione 
agricola e non), che sono appunto gli elementi 
qualificanti e distintivi dell’immaginario più diffuso 
(sia colto, sia, anche, popolare e perfino infantile) 
che contraddistingue generalmente il territorio 
europeo di questi secoli. 
Non vi è chi non capisca come la scelta insediativa 
di ciascuna di queste componenti edilizie ed archi-
tettoniche sia strettamente legata alla natura spe-
cifica dei luoghi; cioè al possesso dei nodi e modi 
di esercizio del potere che ne derivava. Ne è un 
esempio paradigmatico la stessa Lussemburgo: al-
meno per quanto concerne la sua prima fase inse-

fila in basso in quanto più prossimi alla ritualità re-
ligiosa su cui si basava l’azione ritmica del coro e 
quella scenica degli attori.  
Passando a tempi molto meno arcaici, pur se anche 
questi molto lontani da noi, si incontrano casi nei 
quali il rapporto luogo-architettura si presenta 
come una combinazione della coppia critica crea-
zione-scoperta. 
È il caso di Gerusalemme, della Mecca, di Santiago 
de Compostela, ed anche della basilica di San Pietro 
a Roma. Mi riferisco inoltre, emblematicamente, 
anche ai molti sistemi insediativi rupestri presenti 
nell’ambito del bacino mediterraneo e situati lungo 
una fascia che interessa (quale ne sarà la nascosta 
ragione?) e caratterizza le aree meridionali della pe-
nisola iberica, la parte meridionale della penisola 
italiana, l’area settentrionale della Grecia e ancor 
più spettacolarmente l’Anatolia con i grandi com-
plessi della Cappadocia. 
In tutti questi casi la naturale ed originaria situa-
zione di aree rocciose ricche di cavità interne ha 
suggerito stupefacenti soluzioni architettoniche. 
Che riproducono i caratteri e gli stilemi general-
mente riferibili alla categoria del gotico duecente-
sco in quanto ne imitano le coperture con volte a 
crociera o stellate oppure soluzioni cupolate o si-
milcupolate: senza che, ovviamente, a questi mor-
femi architettonici corrisponda in alcun modo il 
funzionamento statico di riferimento, in quanto la 
soluzione formale deriva da un’operazione non di 
ordine costruttivo ma di scavo e riconfigurazione 
di quanto la natura del luogo già prevedeva in ter-
mini di staticità del sistema geologico.  
Una breve notazione è che questo modo di ricon-
figurare l’assetto naturale delle grotte in vista di fi-
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diativa medievale (ma in realtà anche in epoche più 
avanzate). Come meglio di me sa ognuno di voi, la 
fortunata coincidenza della presenza dei fiumi e del-
l’altura da loro circondata è stata l’elemento deci-
sivo ed incisivo relativamente alla scelta insediativa 
promossa dai signori del tempo: alla quale ha poi 
fatto seguito il coagularsi del derivato sistema ur-
bano. Mi sia consentita però un’osservazione. In casi 
come quello ora citato della città di Lussemburgo, 
ed in tutti gli altri casi analoghi, la località “alta” del-
l’insediamento originario non assume, se non indi-
rettamente, valore simbolico qualificante: perché, 
appunto, dipende primariamente da considerazioni 
strategiche e pragmatiche. 
Mi sono intrattenuto troppo a lungo con esempi 
antichi. È ora tempo che parli di temi che ci sono 
più vicini. È tipico della cultura rinascimentale pro-
porre la città e l’architettura come aspetti di un fare 
progettuale tutto centrato sulla razionalità, cioè sul 
progetto come creazione: di cui è fattore centrale 
la riscoperta del sistema degli ordini architettonici 
di tradizione romano-imperiale. 
Nel corso del XV secolo, Leon Battista Alberti ri-
prende, aggiornandoli ai suoi tempi, i temi già pro-
posti da Vitruvio; e sulla stessa linea risultano 
collocati tutti i maggiori e ben noti architetti rina-
scimentali: dall’innovativo precursore Brunelleschi, 
allo sperimentatore Bramante, a quelli del XVI se-
colo, e poi almeno fino al precisarsi delle totalizzanti 
ed ardite scelte sceniche del barocco romano ed al 
tecnicismo geometrizzante del barocco piemontese 
e dei loro vasti echi europei. 
Più sollecitanti, per questa conversazione, mi appa-
iono però le proposte della cultura rinascimentale 
sul tema “città”: anche nelle sue declinazioni ideali 

e perfino utopiche. Mi limiterò a ricordare qualche 
proposta. Quella del Filarete che immagina la città 
di Sforzinda (dunque alludeva ad una futuribile re-
altà milanese) come risultante non solo di un pre-
ciso schema geometrico (due quadrati che si 
intersecano a formare una figura stellare) ma come 
contesto utile a dar vita ad un sistema socio-urbano 
nel quale la formazione dei giovani assumeva con-
notati di tipo collettivistico; o, se si vuole, di ascen-
denza spartana. 
Quella del Dürer che appare come un rigido 
schema di forma quadrilatera. Gli impianti urbani di 
Francesco di Giorgio Martini, che pur tenendo 
conto di diversificate condizioni topografiche ed 
ambientali (città di collina o di pianura, città traver-
sate da fiumi, città portuali) si risolvono anch’essi 
in schemi geometrici poligonali o stellari. La propo-
sta di Leonardo che immagina un sistema urbano 
articolato secondo tre livelli sovrapposti. Di cui, 
quello inferiore, destinato ai flussi della viabilità di 
servizio e di scambio delle merci, mentre quello più 
elevato riservato alle abitazioni ed alla vita associa-
tiva e ricreativa «delli gentili homini». 
Questa proposta è particolarmente interessante 
per il mio ragionamento. Intanto, sorprende accor-
gersi che lo schema leonardesco era già stato adot-
tato nella Roma imperiale: per lo meno nelle grandi 
terme e nelle grandi ville di imperatori come, so-
prattutto, quella adrianea a Tivoli (ma questo lo sap-
piamo soltanto dagli scavi archeologici realizzati 
solo in età moderna e contemporanea; ne poteva 
essere in qualche modo a conoscenza Leonardo?). 
Ma sorprende anche perché anticipa gli schemi dei 
flussi sotterranei delle metropolitane delle maggiori 
città contemporanee europee ed asiatiche. 
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tabolizzata dall’inconscio. Sul finire dell’Ottocento, 
e poi nel corso degli anni Trenta del Novecento, 
Wright fa riaffiorare in più casi il tema della sco-
perta del “luogo” come motore ed innesco del suo 
fare progettuale. Non solo nelle ville ad Oak Park 
(presso Chicago), ma soprattutto nel celebre esem-
pio della casa della Cascata (Falling Water): dove la 
cascata e le stratificazioni delle rocce che ne carat-
terizzano il luogo si fanno direttamente architettura 
attraverso un processo di metabolizzazione formale 
ed il ricorso ad opportune tecniche costruttive. 
In tempi più recenti, ma con altra interpretazione, 
il rapporto dialettico di reciproco scambio luogo-
architettura è stato anche ripreso da architetti 
come Alvar Aalto, Louis Kahn o, più tardi, Alvaro 
Siza e molti altri.  
Resta ora da citare qualche altra variante di quel 
rapporto. Di una scelta orientata nel senso del de-
ciso e rivoluzionante primato assegnato, nel rap-
porto architettura-luogo, al termine “creazione”, 
appaiono emblematici i casi delle stupefacenti, in-
tense, vertiginose, nuove scelte urbanistiche ed ar-
chitettoniche di metropoli come New York, Berlino, 
Tokyo, Hong Kong o di quelle dei recenti nuovi im-
pianti urbani della Penisola arabica e del Sud-Est 
asiatico (penso ai casi cinesi di Shenzen, ed a quelli 
dei più recenti sviluppi di Shanghai e della stessa Pe-
chino, ma anche di Singapore e di molte altre). 
In tutti questi esempi il “luogo”, inteso come con-
testo originario è del tutto cancellato a favore di 
un fare e pensare la città come nuovo artificioso 
ambiente creato dall’uomo e per l’uomo (ma, viene 
da chiedersi, a quale idea di uomo ci si vuole rife-
rire? Quello “ad una dimensione” di Marcuse? 
Quello consumistico e dei marchi delle grandi so-

Procedendo più avanti nei secoli sono la città di 
Amsterdam e la strategia territoriale degli Olandesi 
a creare nuove terre strappandole al mare e lo 
stesso vale per la baia di Tokyo. Con queste propo-
ste, la cultura urbana occidentale sembra aver de-
cisamente assunto il paradigma dell’architettura 
come “creazione”. 
Così l’architettura se ne fa, e se ne è fatta, tramite 
e strumento tanto in chiave filosofico-utopica (se 
ne avranno sviluppi nel tempo che ci portano fino 
agli utopisti ottocenteschi di matrice socialistica 
quali Fourier, Godin e simili, ed oltre), quanto, anche, 
in chiave pragmatica, economicistica, produttivistica 
(ma anche con negativi esiti iperspeculativi). 
Nel XX secolo, un importante punto di riferi-
mento di questa impostazione è, ovviamente Le 
Corbusier. Del quale non occorre certo ricordare 
qui le molte e ben note proposte urbanistiche, in 
questo caso di matrice razionalistica (lui diceva 
anche “cartesiana”), per Parigi, per Marsiglia, per 
Chandigarh. Molte le conseguenze nel medesimo 
contesto razionalista: un esempio paradigmatico 
tra tutti è la città di Brasilia, e più tardi le città degli 
Emirati Arabi. 
Ma, a proposito dell’opera di Le Corbusier, mi in-
teressa però segnalare anche la svolta inventiva ed 
innovativa, questa volta di matrice non razionali-
stico-geometrica perché figurativamente e spazial-
mente più libera e connotata anche in senso 
psicologistico, di edifici quali la cappella di Ron-
champ o il convento della Tourette. Perché in que-
sti due esempi il concetto di architettura come 
creazione sembra sotterraneamente ricollegarsi a 
percezioni spaziali ed a valori luminosi che rinviano 
ad una “natura riscoperta”: però attualizzata e me-
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cietà commerciali come ha messo in risalto la scrit-
trice e giornalista canadese Naomi Klein?). 
Ma proseguo con altri recenti e più emblematici 
esempi: ricordando che, sul versante della “crea-
zione”, si collocano risolutamente e spregiudicata-
mente Frank O. Gehry con il museo Guggenheim 
di Bilbao o, a Valencia, ma anche altrove, le inventive 
soluzioni tecniche che caratterizzano l’opera di 
Santiago Calatrava, tra le altre. 
Restano infine da sottolineare due ulteriori aspetti 
del ruolo attribuito all’architettura in quanto “ri-
scoperta” o “creazione” di un luogo. Il primo è 
quello della circostanza nella quale il valore identi-
tario del “luogo” dipende dalla recuperata presenza 
di importanti tracce e risultanze storicizzate: come 
nel caso di complessi di ruderi ai quali si attribuisce 
uno speciale valore (anche se in molti altri casi è 
stato l’uomo stesso a decretare la distruzione di 
“luoghi” da lui stesso creati).  
Tralasciando tutta la complessa vicenda culturale e 
tecnica (a partire dal XIX secolo sino ad oggi) del 
perché e del come di operazioni di restauro, con-
servazione, o ripristino e delle istituzioni che ne 
sono responsabili, mi interessa sottolineare che in 
circostanze e condizioni di questo genere il con-
cetto di “luogo” varia ancora una volta. 
Perché è proprio la presenza di complessi di ruderi, 
od anche di uno solo ma significativo rudere, a farsi 
elemento di trasmissione della memoria identitaria 
di quel “luogo”: a suo tempo “creato” ma poi di-
menticato ed obliterato nel corso dei secoli e dun-
que divenuto occasione di “riscoperta” di una 
natura naturata; che, dunque, si fa natura naturans. 
Con quel luogo occorre infatti dialogare. Come nel 
caso della grande Area archeologica centrale di 

Roma che dal Palatino si estende all’insieme dei 
complessi dei Fori Imperiali: una vasta porzione di 
città antica che si propone come elemento signifi-
cante della Roma moderna. 
Oppure, sempre per restare a Roma, come nell’al-
tro caso del tuttora accesissimo dibattito sul tipo 
di interventi da progettare per ridare a ciò che 
resta del mausoleo di Augusto e al suo intorno il 
ruolo di presenza coagulante di una realtà urbana 
appunto da “creare”. 
Il secondo aspetto è quello nel quale la “natura” si 
intesse appunto con l’architettura. Manifestandosi 
come forza prorompente, per esempio dei suoi 
elementi vegetali (mi vengono in mente gli straor-
dinari complessi arboreo-architettonici di Angkor 
dove le radici di grandi alberi entrano in simbiosi 
con i ruderi), oppure nell’altro altrettanto incisivo 
fattore di disgregazione ed oblio di differente ori-
gine (terremoti, colate laviche: basti pensare nel 
primo caso ai complessi ellenistico-romani di area 
ionico-anatolica, nel secondo caso a Pompei od Er-
colano). Con ciò dando significato e forma ad un 
“luogo” che ne risulta caratterizzato ed arricchito 
da una duplice fascinosa componente: quella della 
traccia lasciata dall’uomo (natura naturata), e quello 
della prepotente riconquista del primato di ele-
menti naturali sugli interventi “creati” dall’uomo 
(natura naturans). 
Chiudo qui questa conversazione osservando, per 
quanto schematicamente detto, che la risposta al-
l’interrogativo “luogo e architettura: creazione, sco-
perta” non è e non può essere univoca. Perché essa 
dipende dalla fase storica e dal contesto socioeco-
nomico, politico, culturale, in cui di volta in volta 
viene formulata la domanda. 
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bourg Center for Architecture, su invito della Rappresentanza 
diplomatica italiana presso il Principato di Lussemburgo, 2006.
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Scritti di Vittorio Franchetti Pardo 
sulla città e sull’architettura 
La storia della città, organismo pulsante e in continuo divenire, 
è l’argomento centrale di questo volume. Una storia che si 
snoda attraverso percorsi diversificati: da quelli a carattere più 
generale ad altri che affrontano argomenti più specifici. Si parla 
infatti di statuti cittadini e di decoro urbano, ma anche di 
organizzazione del cantiere e di corporazioni artigiane che, sin 
dall’Alto Medioevo, hanno dato vita a grandi cattedrali, a 
palazzi patrizi e nobiliari, a chiese, a castelli, a sedi municipali. 
Particolare attenzione viene altresì dedicata agli aspetti 
simbolici e ai tracciati geometrici sottesi alla progettazione; 
comprese le descrizioni dei riti che precedono la fondazione e 
i cerimoniali che si concludono con la consacrazione degli 
edifici. Non mancano, poi, saggi e articoli incentrati su edifici 
esemplari – le abbazie di Sant’Andrea in flumine o della 
Santissima Trinità di Saccargia, il duomo di Orvieto, palazzo 
Medici, palazzo Strozzi, palazzo Farnese, palazzo Barberini – 
che, con le loro presenze, sconvolgono gli equilibri dei minuti 
tessuti urbani preesistenti. Ai fiumi, in particolare quelli di 
Londra e soprattutto di Roma, vengono dedicate ulteriori 
pagine. Inoltre, la Toscana, l’Umbria, ed il Lazio occupano un 
posto di rilievo insieme alle architetture del Meridione d’Italia 
nelle quali si riflette l’influenza dei Crociati, dei Normanni, 
degli Svevi, degli Aragonesi. L’antologia, suddivisa in due volumi 
– la città e l’architettura –, traccia uno spaccato dell’Italia 
medievale, rinascimentale e barocca svelando strategie 
politiche e religiose, fattori economici, tensioni sociali e, non 
ultimo, i diversi linguaggi che l’architettura ha, di volta in volta, 
adottato con precise, e spesso non apertamente dichiarate, 
intenzioni e finalità.
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	1_04_Città medievali Europa
	1_05_Città portuali meridionali
	1_06_Universitari e città nel Medioevo
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	1_25_Città e paesaggio storico
	1_26_Progetto urbano e storia
	1_27_L'uso del passato antico
	1_28_Memoria passato prossimo
	1_29_Genesi della città moderna e contemporanea
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