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17. L’archivio

Stefano Gardini

Come rilevato da Antonella Rovere nel 2009, all’istituzione della cancelleria del
comune genovese è sotteso il nodo problematico relativo alla tenuta della docu-
mentazione trattata dalla stessa. In termini più semplici si potrebbe dire che la nuo-
va autorità comunale, nel dotarsi di una cancelleria, opta per un sistema di esercizio
dell’autorità basato sulla scrittura: una tecnologia che permette di veicolare nello
spazio e nel tempo il pensiero e la volontà dello scrivente, purché qualcuno si occupi
della trasmissione e della registrazione della parola scritta. Per questa ovvia ragione
sembra improbabile che l’élite cittadina, nel darsi le forme di governo proprie del
comune e nell’affidare a una cancelleria i relativi compiti di scritturazione, non abbia
previsto una qualche forma di conservazione archivistica.

Questa speculazione astratta assume concretezza nella misura in cui possiamo
verificare che, nonostante nei secoli certo non siano mancati momenti di dispersio-
ne, di distruzione e di alterazione degli assetti organizzativi dei documenti prodotti
e conservati, non sono pochi quelli pervenuti sino a noi in originale o in copia. Tale
stato di cose non può essere l’esito di una casuale sopravvivenza, ma pare piuttosto
la conseguenza di una vigile e ininterrotta volontà di custodia, sebbene non sempre
coronata dal successo. Quel che pare meno semplice da appurare è la forma allora
assunta dalle strutture preposte alla conservazione e la fisionomia stessa dei com-
plessi documentari; aspetti che sulla base delle fonti disponibili possono essere in
qualche misura desunti e in larga parte ipotizzati.

Sono in prima battuta gli Annali di Caffaro � 16 a evidenziare, sebbene in modo
non troppo esplicito, il forte nesso che lega l’istituzione della cancelleria a quella
dell’archivio. La sintetica annotazione sotto l’anno 1122 infatti ricorda nell’ordine cla-

varii, scrivani e il cancelliere, stabiliti per la prima volta sotto quel consolato a utilità
della repubblica. Su cosa si debba intendere per cancelliere e scrivani non emergono
dubbi grazie alla continuità di significato che tali parole mantengono tutt’oggi; vice-
versa il significato di clavarii, o clavigeri come più tardi attestato, oggi non suona al-
trettanto familiare. Un’interpretazione etimologica dovrebbe rendere il termine come
custodi o responsabili delle chiavi, mettendoci sulla pista giusta: il termine infatti è ge-
neralmente considerato come sinonimo di tesoriere, o responsabile dell’erario pubbli-
co, ma in senso esteso lo si può intendere come responsabile di ciò che deve essere
tenuto sotto chiave, comprendendo quindi nell’area semantica di ‘tesoro’ anche i
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documenti più preziosi, cioè quelli che costituiscono il fondamento giuridico
dell’esistenza del comune e la sua legittimazione come attore sociale. Fra l’altro lo
slittamento semantico del termine in ambito archivistico è reso esplicito da altre
fonti cronologicamente abbastanza alte, come gli statuti duecenteschi della città di
Marsiglia, e dato per assodato dalla tradizione erudita, come attesta nel 1838 Gio-
vanni Battista Raggio, che nel commentare gli statuta vetustissima del 1143 � 3.1,
identifica senza alcun dubbio, ma senza addurre giustificazioni, i clavarii in « quelli
che avevan le chiavi o la custodia dell’erario e dell’archivio pubblico ».

Questo genere di archivio sarebbe da identificare con una sacristia del Co-
mune, posta nei pressi della chiesa cattedrale, dove trovavano posto i privilegi
concessi alla comunità locale da papi e imperatori, i trattati con le realtà politiche
limitrofe e oltremarine, in originale, su pergamene sciolte, ma anche raccolte in
registro. Sebbene le prime attestazioni documentate siano più tarde di oltre un
secolo, la menzione piuttosto chiara della figura dei clavarii, intesi nell’accezione
che abbiamo visto, permette di far risalire la presenza di questo specifico deposito
archivistico alla prima metà del XII secolo. Del resto non si tratta di un fenomeno
isolato: analoghe sacristie sono attestate nel corso del XIII secolo in altri comuni
dell’Italia settentrionale come nel caso di Asti e Modena. Sulla scorta anche di simili
esempi Filippo Valenti costruisce il paradigma concettuale di archivio-thesaurus da
intendere appunto come specifico modello conservativo di documenti attenta-
mente selezionati per tutelare l’esistenza e l’immagine pubblica del soggetto pro-
duttore. Questa intrinseca esigenza di comunicazione pubblica lascia ritenere che
facesse parte di questo patrimonio documentario anche il codice degli Annali, pro-
dotto della volontà autoriale di Caffaro presto trasferito – attraverso l’escamotage di
una redazione materiale intellettualmente ben connotata – nella sfera di influenza
del personale di cancelleria.

Sempre gli Annali ci aiutano a evidenziare la solidità del rapporto che sussiste tra
l’archivio o sacristia e il personale burocratico della cancelleria. Non è semplice attri-
buire un significato preciso alle parole che presentano Giovanni, scriba del comune

� 13, ottavo e ultimo componente della ambasciata all’imperatore Federico I del
1162, come persona alla quale ogni anno sono assegnate tutte le scritture della repub-
blica. Se da un lato sarebbe ingenuo sopravalutare l’enfasi con cui lo scrittore vuole
sottolineare in questo cruciale frangente la rilevanza del personaggio (e forse estensi-
vamente dell’intera categoria del personale burocratico del comune), dall’altro
non è così chiaro se tale passaggio voglia indicare un’espressa assegnazione di incari-
co in materia di gestione o di conservazione dei documenti, quanto piuttosto alludere
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a una più generica e indefinita competenza in materia. Al di là di questo aspetto di dif-
ficile interpretazione, a riprova della connessione tra l’archivio e il gruppo burocratico
della cancelleria si può semplicemente notare che Guglielmo de Columba � 13 e for-
se Macobrio � 13, prima di Oberto Cancelliere � 12, 16, nell’estensione materiale
del dettato annalistico, inseriscono la menzione o la trascrizione integrale di docu-
menti ricevuti dalle massime autorità, testimoniando un significativo passaggio
dall’oralità alla scrittura nella gestione della memoria collettiva. È menzionato il di-
ploma di Corrado che nel 1138 assegna a Genova il diritto di battere moneta e sono
trascritte integralmente due lettere del pontefice Alessandro III, testi certo copiati da-
gli originali allora presenti in sacristia. Insieme ai documenti ricevuti gli estensori degli
Annali inseriscono il testo di una lettera inviata dai consoli genovesi agli omologhi pi-
sani: segno che la struttura archivistica posta in essere è capace anche di mantenere
memoria delle scritture in uscita, attraverso un’attività di registrazione di cui in realtà
non ci sono giunte testimonianze dirette tali da permettere ulteriori approfondimenti.

Questa sorta di ‘tesoro di carte’, il cui perimetro oggi può essere ricostruito
solo a grandi linee, deve essere la prima forma assunta dagli archivi comunali, certo
dal punto di vista gerarchico, ma non necessariamente sotto il profilo cronologico,
poiché al suo fianco si devono essere sedimentati precocemente altri complessi archi-
vistici di natura differente, costituiti dalla produzione quotidiana di scritture resi-
duali dell’attività amministrativa ordinaria. Del resto già dal 1182 nella vicina Savona
troviamo attestato in modo esplicito l’incarico di conservare i registri del comune al
notaio Giovanni de Donato. Il lettore più avvertito, per analogia, potrebbe identifi-
care questo genere di archivio nei notissimi protocolli notarili genovesi che con la
loro mole, dalla metà del secolo, testimoniano in modo evidente un aumento signi-
ficativo della produzione e della capacità conservativa da parte della collettività ge-
novese. In realtà essi, in ragione della fitta intersezione di interessi pubblici e privati
che li caratterizza, non paiono un esempio convincente quanto l’eloquente natura di
alcune scritture che devono essere esistite ma che non sono pervenute. Il comune
infatti, in qualità di organizzazione complessa, non può aver fatto a meno neppure
nella sua fase iniziale di scritture di carattere contabile di una qualche complessità.
Una complessità che trova conferma nella presenza di una cultura ragionieristica
piuttosto sofisticata che si desume dalla precocissima comparsa del debito pubblico:
in ambito genovese il fenomeno risale a un decennio prima, quando nel 1149, il
Comune per ripianare il disavanzo generato dalla spedizione contro la città spagnola
di Tortosa, ricorre a un prestito da parte di privati, compensato grazie alla possibilità
di percepire pubbliche entrate fino alla estinzione del credito.
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Come fossero fatti, dove fossero conservati e sotto quale autorità fossero ge-
stiti tali archivi di carattere spiccatamente sedimentario non lo si può affermare con
precisione, ma sembra ragionevole ipotizzare una conservazione piuttosto diffusa in
ambito cittadino, a riproporre la mappa delle scribanie dei diversi officia attivi.

Bibliografia: Annali, I; Codice diplomatico; COSTAMAGNA 1970; GIORGI - MOSCADELLI 2009; Libri

iurium, Introduzione; ROVERE 2009b; VALENTI 1981.

17.1

1159 (il manoscritto però è della fine del secolo XIII)

ASGe, Manoscritti restituiti dalla Francia 3, f. 17v.

Annali, I, p. 54.

Nel 1159, in occasione del completamento della nuova cinta muraria – uno
sforzo collettivo ampiamente celebrato e durato appena 53 giorni – a Giovanni,
scriba del Comune � 13, è affidata la tenuta della contabilità relativa alle spettanze
dei lavoratori computate sulla base delle giornate e delle ore effettivamente prestate
alla collettività. Di Giovanni ci è pervenuto un meraviglioso registro di imbreviature
notarili, che però non può essere identificato in alcun modo con la scrittura di ca-
rattere contabile indicata dagli Annali e redatta secondo tecniche e criteri che, per
mancanza assoluta di analoghe fonti, non è possibile neppure immaginare. Questa
breve annotazione tuttavia dimostra come a fianco di un archivio-thesaurus vadano
precocemente sedimentandosi le scritture prodotte dell’attività amministrativa cor-
rente, destinate ad altre e meno efficaci forme di conservazione.
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17.2

1172, novembre, in capitulo Ianue (l’annotazione di Iacopo Doria è successiva al 1280)

ASGe, Manoscritti VII, f. 37 v.

Edizione: Libri Iurium I/1, n. 231.

A margine della copia di una convenzione stipulata nel 1172 tra i consoli geno-
vesi e i signori di Lagneto, circa un secolo più tardi, Iacopo Doria annota che di una
simile convenzione, fatta dagli stessi il 27 agosto del 1176, si conserva il testo re-
datto su carta all’interno della sacristia dei privilegi del comune. L’ultimo della serie
di annalisti genovesi inaugurata da Caffaro è infatti anche il « custos pro comuni tam
privilegiorum quam etiam registrorum et aliarum scripturarum communis ». In qua-
lità di responsabile della sacristia intraprende una ricognizione sistematica dei do-
cumenti conservati in quel luogo che ormai assolve a funzioni conservative da oltre
un secolo, tracciando una densa rete di richiami tra il liber iurium Settimo � 7.5, il
codice degli Annali, e le pergamene conservate nei diversi armaria dell’archivio.
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17.3

1248 febbraio 26, in domo Fornariorum qua tenentur cartularia

ASGe, Notai antichi 31.1, f. 61v.

Alcune notizie dell’esistenza di luoghi deputati alla conservazione istituzio-
nale di documenti pubblici, o comunque dotati di rilevanza per la collettività,
emergono talvolta in modo pressoché casuale: in questo caso il notaio Matteo de
Predono, nel datare un normale atto di donazione di beni immobili, indica di
averlo ricevuto « in domo Fornariorum, qua tenentur cartularia ». In questo modo
abbiamo conferma che la domus Fornariorum, già nota come sede della curia dei
podestà cittadini, si qualifica anche, almeno in alcune sue parti, come luogo per la
conservazione di cartularia che verosimilmente accoglievano la documentazione
prodotta dall’attività della rispettiva curia.
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