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1. Le ‘origini’ del Comune

Luca Filangieri

Il problema delle ‘origini’ del Comune medievale è tuttora dibattuto in sede
storiografica. In sostanza, gli storici si interrogano, con risposte non sempre con-
cordi, sia sul momento in cui, davvero, si possa parlare di Comune, sia sulla natura
stessa della nuova istituzione e sulle sue basi sociali.

Per quanto riguarda il primo punto, il quesito discende dalla difficoltà di indivi-
duare una data di nascita dei vari comuni dell’Italia centro-settentrionale. Essi nascono
con la prima attestazione dei consoli? Oppure esistono solo quando sono in grado di
riconoscere un diritto proprio e amministrare la giustizia? Oppure, ancora, quando
controllano un territorio e possono organizzare un esercito? O forse quando loro
stessi si accorgono di esistere e si definiscono, nella documentazione da loro prodotta,
con il sostantivo comune? Tutte queste domande – e ve ne sarebbero molte altre –
hanno naturalmente risposte diverse, che spostano avanti o indietro il momento
dell’origine degli ordinamenti comunali a seconda del punto di vista scelto.

A Genova la prima compagna retta da consoli è istituita prima dell’agosto 1100.
Si tratta di un’associazione giurata in cui la società urbana – o meglio, quel gruppo
di cavalieri che è in possesso della forza militare per imporre e sostenere il proprio
impegno politico – organizza il governo autonomo della città. Abbiamo tuttavia
notizie certe sull’esistenza di un regime consolare già prima di quella data, sicura-
mente due anni prima, nel maggio 1098, quando in maniera piuttosto casuale un do-
cumento di natura privata ci informa della presenza di un console della città.

Possiamo allora inferire che il comune di Genova sia nato alla fine del secolo
XI? Forse no, o almeno possiamo dirci sicuri del fatto che, se anche fosse nato in
quella data, non ha avuto da subito piena consapevolezza della propria identità.
Dobbiamo infatti pensare alle ‘origini’ come a un tempo, durato ben più di qualche
decennio, durante il quale le città dell’Italia centro-settentrionale, inserite in una
ormai debolissima (per non dire assente) cornice istituzionale pubblica, hanno spe-
rimentato, in forme diverse e con esiti cronologicamente e strutturalmente diffe-
renti, il valore collettivo della politica.

Le tracce più evidenti di tale sperimentazione sono proprio quelle concrete ‘spie’
dell’esistenza del Comune che stanno alla base delle domande cui facevo riferimento
poco sopra. Per Genova, oltre all’istituzione della prima compagna nel 1100, abbiamo
notizia della formazione di una cancelleria nel 1122, della concessione imperiale del
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diritto di battere moneta nel 1138 e, già dai primi decenni del secolo XII, possiamo
osservare i consoli nell’atto di amministrare la giustizia e, negli stessi anni, l’inizio
del percorso di espansione territoriale avviato dal Comune sia nelle Riviere, sia
nell’Oltregiogo. Tutto questo percorso ha un punto finale ben definito: il ricono-
scimento del regime comunale da parte di Federico I Barbarossa, nel 1162.

Molto più difficile è individuare il punto di inizio del percorso. Il diploma di
Berengario e Adalberto del 958 e il giuramento del marchese obertengo Alberto del
1056 ci introducono al problema della lunga definizione di una personalità giuridica
della città nel suo complesso e del rapporto tra la collettività e il potere pubblico:
rapporto che si gioca solo sul piano patrimoniale nel 958 e che si estende invece al
più ampio livello della giuridicità nel 1056, rappresentando una situazione in cui le
sperimentazioni politiche sono già orientate verso l’autonomia di governo. Il terzo
documento, infine, testimonia la capacità del nuovo regime di individuare dei sim-
boli identitari – nella fattispecie la cattedrale urbana – per rappresentare se stesso
agli occhi del mondo.

Bibliografia: BORDONE 2002; DARTMANN 2012; FAINI 2021; Genova. Tesori 2016; GUGLIELMOTTI

2011; MAYER 1999; MAYER - FAVREAU 1976; POLONIO 2003; ROVERE 1990; ROVERE 1996; WICKHAM 2017.

1.1

958 luglio, Actum Papie

ASGe, Archivio Segreto 2720, n. 1.

Edizione: Libri Iurium, I/1, n. 1; Registro, pp. 310-311.

Attraverso questo documento, scritto a Pavia nel luglio 958, i re d’Italia Beren-
gario II e Adalberto confermano a un gruppo di Genovesi, politicamente schierati a
favore dei due sovrani, i patrimoni detenuti in proprietà o a titolo precario, e le con-
suetudini con cui essi amministrano i loro possessi. Proprio il richiamo a queste
consuetudini – unitamente all’assenza del vescovo, che non è nominato nel docu-
mento – sono stati intesi a lungo come precoci riferimenti a forme di autonoma or-
ganizzazione politica della società cittadina.

In realtà, una contestualizzazione del momento storico in cui è inserito il do-
cumento impone una lettura più cauta e meno anacronistica. Berengario, figlio del
marchese di Ivrea Adalberto, assunse il titolo di re d’Italia nel 950 assieme con il fi-
glio Adalberto, succedendo a Lotario II che era morto improvvisamente quell’anno
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in circostanze poco chiare. L’instabilità della situazione politica nel regno, caratte-
rizzata da un sistema di relazioni vassallatiche molto precarie, generò ben presto al-
leanze tra i grandi signori del nord Italia nemici dei due re, che richiesero in più cir-
costanze un intervento del re di Germania Ottone I. Il futuro imperatore scese in
Italia due volte, nel 951 e nel 961, per contenere le ambizioni dei due re e consolida-
re il proprio potere sul territorio.

In questo contesto si colloca la donazione di Berengario e Adalberto, avvenuta
in un momento in cui già Ottone preparava la sua seconda discesa in Italia, che
avrebbe visto i due re definitivamente sconfitti. È possibile che la precaria posizione
politica abbia suggerito loro di cercare nuovi punti di appoggio anche all’interno
delle città. In tal senso, certamente la Genova di metà secolo X – priva di un potere
politico affermato, ma senz’altro vivace economicamente e militarmente – rappre-
sentava un centro di cruciale importanza per gli equilibri dell’Italia centro-setten-
trionale.

Berengario e Adalberto si rivolsero ai propri fedeli in città e pertanto circo-
scrissero un ambito di appartenenza politica non sappiamo quanto ampio. Per que-
sto motivo, la conferma dei patrimoni tenuti da costoro e condotti secondo un si-
stema di consuetudines, che i due re richiamarono senza specificarne la natura, non
può essere considerato una sanzione della presunta autonomia cittadina. Il docu-
mento ci conferma piuttosto la presenza nella Genova del tempo di un gruppo di
possessori fondiari dotato di una sua identità politica contrapposta a quella del ve-
scovo filo-ottoniano Teodolfo, e capace di uniformare i propri usi in materia di
amministrazione dei patrimoni rendendoli fonte di diritto.

Il diploma è tramandato attraverso una copia su pergamena di primo XII secolo
e nei più antichi libri iurium della sede episcopale � 2 e del Comune � 7. Proprio
la sua collocazione ad apertura della raccolta comunale sembra sottolinearne la rile-
vanza percepita dai redattori e dal contesto politico.

1.2

1056 maggio

ASGe, Archivio Segreto 2720, n. 1.

Edizione: Libri Iurium, I/1, n. 2; Registro, pp. 311-314.

Nel maggio 1056 il marchese Alberto, discendente da quell’Oberto cui il re
d’Italia Berengario II aveva affidato, un secolo prima, il governo di una marca in cui
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era compreso il territorio di Genova, incarica tre boni homines di giurare solenne-
mente il rispetto delle consuetudini che i Genovesi osservano da almeno una gene-
razione. Questo documento – tramandato sulla stessa pergamena di 1.1 e trascritto
come secondo nel più antico liber iurium comunale –, indirizzato a ‘tutti gli abitanti
nella città di Genova’, rappresenta il testo di quel giuramento, che si inserisce nel
contesto di un generale riconoscimento delle consuetudini locali da parte del potere
pubblico nell’Italia centro-settentrionale dei secoli X e XI.

Nel caso genovese, il perimetro del diritto consuetudinario riconosciuto dal
marchese è particolarmente ampio e ben dettagliato. Alberto infatti giura di rispetta-
re gli usi degli abitanti di Genova in materia di prassi documentarie – con particolare
riferimento alla valutazione di autenticità delle carte notarili –, titoli di proprietà,
servizi di guardia, esenzione da imposte quali il fodro e l’albergaria, risoluzione in-
cruenta delle liti civilistiche con i forestieri, deroga da istituti di diritto longobardo
che limitavano la capacità contrattualistica delle donne, prerogative dei cittadini re-
lativamente all’amministrazione della giustizia in ambito urbano. Oltre a questo tipo
di riconoscimenti, che rientrano pienamente nel campo della contrattualistica politi-
ca tra il potere pubblico e le comunità locali, il giuramento comprende nel diritto
consuetudinario elaborato dai Genovesi anche una serie di norme che circoscrivono
le prerogative della Chiesa vescovile in materia di trasferimento e concessione preca-
ria dei patrimoni.

Il documento si chiude con un’indicazione molto interessante: il riconosci-
mento, da parte del marchese obertengo, di questo complesso di regole dovrà es-
sere confermato da un ‘giudice dei Genovesi’, figura che rimane alquanto miste-
riosa nella sua singolarità, ma che rimanda comunque al ruolo di giudici e notai
nella definizione di un’autonoma identità politica delle città. Anche grazie
all’apporto dei tecnici del diritto e della scrittura, si delinea così uno spazio giuri-
dico proprio degli abitanti di Genova – o almeno di coloro che sono socialmente
abbastanza affermati per sostenere il confronto pattizio con il marchese – che di-
venta la base di un nuovo concetto di cittadinanza, inteso ora come patrimonio da
difendere e amministrare.
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1.3

1104 <- settembre 24>

ASGe, Archivio Segreto 2720, n. 5.

Edizione: Libri Iurium, I/1, n. 61.

Fin dai primi decenni del secolo XI i Genovesi sono impegnati nella lotta con-
tro le forze islamiche nel Mediterraneo occidentale. La fama delle loro capacità nel
campo della navigazione e della guerra sul mare è così diffusa che papa Urbano II ri-
chiede espressamente la loro partecipazione alla prima crociata, indirizzando a Ge-
nova lettere di sollecito e addirittura inviando nel 1096 due emissari affinché predi-
chino in città la guerra contro gli infedeli. A causa di pesanti dispute politiche inter-
ne che impediscono un’azione collettiva, i Genovesi reagiscono a queste richieste
con iniziative private: nel luglio 1097 dodici galee salpano verso Oriente, parteci-
pando all’assedio vittorioso di Antiochia; due anni dopo, gli equipaggi di due imbar-
cazioni sono impiegati nella conquista di Gerusalemme.

Nel 1100 la situazione politica finalmente trova un punto di ricomposizione,
sancito dal giuramento della compagna: è così possibile organizzare una flotta di 26
galee e alcune navi da trasporto, che parte verso la Terrasanta, dove prende parte
all’assedio e alla conquista di Cesarea. Nel 1102 è la volta di Tortosa, presa sotto la
guida di Raimondo di Saint-Gilles, e due anni dopo, nella primavera del 1104, quella
degli assedi di Gibelletto e Acri.

A seguito di tali imprese, il re Baldovino di Gerusalemme concede ai Genovesi
questo privilegio, scritto nel 1104 dopo la caduta di Acri e pervenutoci. Con il do-
cumento, il sovrano anzitutto conferma alcuni riconoscimenti che derivavano dalle
imprese degli anni precedenti, come una platea a Gerusalemme, una via a Giaffa, la
terza parte di Arsuf e Cesarea, e offre la ricompensa per la partecipazione genovese
alla conquista di Acri, concedendo la terza parte della città e dell’immediato subur-
bio, la terza parte dei suoi redditi anche portuali e una rendita annua pari a 300 bi-
santi. Nello stesso testo, Baldovino promette anche di ripagare con generose con-
cessioni l’aiuto che i Genovesi vorranno concedergli nelle imprese che intende pro-
grammare (tra cui cita espressamente un progetto di conquista di Babilonia, l’attuale
Il Cairo). Inoltre, il re di Gerusalemme concede ai Genovesi alcuni privilegi di natu-
ra non prettamente patrimoniale, a garanzia dell’incolumità fisica e del diritto alla
guerra di corsa, ed esenta da imposte sulle eredità dei defunti e dazi commerciali
non solo i combattenti di Genova, ma anche quelli di Savona, Noli, Albenga e
l’intera parentela di un tale Gandolfo pisano, che ha evidentemente preso parte alle
stesse imprese per cui i milites liguri si sono guadagnati così tanti onori.
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Come accade in altre circostanze, il documento non è indirizzato direttamente
ai Genovesi né tantomeno fa riferimento a istituzioni comunali. Baldovino si rivolge
invece alla ‘chiesa genovese di San Lorenzo’, riconoscendone il valore simbolico in
rappresentanza della collettività. In maniera analoga a quanto accade in molte altre
realtà dell’Italia comunale, anche a Genova il regime consolare trova nel culto del
patrono e nell’immagine della propria cattedrale due emblemi forti della nuova au-
tonomia cittadina.

Il documento ci è pervenuto attraverso una tradizione piuttosto complessa:
due copie autentiche su pergamena, di cui una convalidata solo attraverso l’apposi-
zione del sigillo, e quattro copie semplici nei libri iurium. Alcune discrepanze nel
testo tramandato dai diversi testimoni hanno suscitato un vivace dibattito in merito
alla sua genuinità (messa in dubbio da due studiosi tedeschi (Mayer-Favreau 1976 e
Mayer 1999) che non si è ancora concluso.
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