
NUOVE RICERCH E INTORNO ALLA MARCA 
DELLA LIGURIA ORIENTALE.

I.
I marchesi liguri e la conquista della Corsica.

È n o t a  s o v r a t u t t o  d a l  M u ra to r i  l’ e p ig r a f e  inscritta  
n e l  s e p o l c r o  d e l  m a r c h e s e  A d a l b e r t o  n e l la  b a d ìa  di Casti-  
ο-Iione m a  è  m e g l i o  r i fe r ir n e  il t e s to  n e l la  corre tta  le z io n e  di 
Ir en eo '  A ffò :  Hectoreos cineres et Achil \ lis busta superi?! cae- 
sarenmq. \ c a p u t  p a r l o  hoc sub mar \ more tectum credere neu \ 
dubites pietate Adalbertus | et armis inclitus Ausoniae \ quon
dam spes fid a  carinae ] quo duce romuleis Cyrnus subieita 
triumphis barbara | gens italaq. procul dispelli \ tur urbe 
marchio dux La 1 tii sacer aedis conditor h u \ uis hac tumula
tur humo melior pars aethere gaudet \ Obiit anno salutis
Λ1ΧΧΧ I V  die VI Januari’ . . .

D o p o  crii s tu d i  d e l  D e s i m o n i *  e  le re ce n t i  r igorose
i n c h i e s t e  g e n e a l o g i c h e  d e l  G a b o t t o * .  n o n  r im a n e  d u b b io

A b b r e v i a z i o n i :  A S I -  A rch ivio  S torico  Italiano. A S L A tti 
della  S ocie tà  L igu re d i  S to r ia  P a tr ia . A M D M - A tti e Me,none 
della  R D ep. d i  S t. P . p e r  le P rovin c ie  M odenesi. B s s b  - Bollet 
tino s to r ico -b ib liogra fico  subalpino. B S S S  - B iblio teca della  Società 
S to rica  Subalpina. C P - C odice Pelavicino all A re. C apii, di Sar 
zana (R g . - R eg esto  d i  M. Lupo G en tile  in A S L, XLIV/ C 0  - Car

• j  R e i (rrnnn in  A S L il - 1. G S L  - G iornale Storicota rio  Genovese, ed. B e lg ra n o  in  a s l ,  π .
della  Lunigiana. S L L - G iorn ale S torico e lett. della  Liguria. Μ Λ 
L - M em orie d e ll' A ccadem ia  Lunigianese d i Scienze G. Capellini. 
R A  - R e g is tro  d e lla  cu ria  arcivesc. d i  Genova, ed. Belgrano in a Si-, 
li - 2. R V  - R egistr im i Vetus comm. Sarzanae, cod. membr. a lt’ A rdi.

Com . d i  Sarzana.
' MURATORI, A . E. I, 102; A f f ò ,  S to n a  di P arm a, il, pp.31 sgg. 

Al v. 5 il M. legge A lbertu s  in luogo di A dalbertu s  identificando, 
sebbene con molte dubbiezze, il personaggio con Alberto Azzo I 
progenitore degli Estensi. Secondo l’Affò il marmo è opera del sec. 
xv i,  dimostrandolo i caratteri e l’arme pallavicina che vi e effigiata. 
N on si esclude però che la inscrizione possa essere stata trascritta 
da monumento più antico. Infatti gli esametri ritmici non sono 
propri dalla epigrafia cinquecentesca, lo stile è quello dei componi
menti poetici medievali celebranti simili imprese contro i Saraceni, 
v. p. es. l’espressione «latie carine· e altre simili nel Liber Maio- 
lichinus (ed. C a l i s s e , in F onti p e r  la S toria  d ' Ita lia , xxix).

8 C. Desim oni, S u i m archesi di M assa in Lunigiana e d i Parodi 
n e ll’o ltreg io g o  lig u re  nei secc. X II e XIII,  A S L.  KXVin, 235 63.

1 F. G a b o t t o ,  /  m archesi O bertenghi fin o  alla  pace d i I nni, OS L. 
ix 1918), 3 -4 7 ;  nuova ediz. in: P e r  la storia  d i Tortona nell’età del 

comune, B S S S .  XCV.
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LA MARCA DELLA LIGURIA ORIENTALE 13

che qu es to  m archese  Ada lbe r to  non  sia il p r o g e n i t o r e  del 
ra m o  o b e r te n g o  che prese  in segu i to  fra gli altri titoli 
quel lo  della Cors ica  ed e b b e  in real tà l u n g a  s ig n o r i a  n e l 
l’i s o l a 1. Ma del gran fatto d ’ armi  ce le b ra to  c o n  tanta  e n 
fasi dall’ i scrizione non a b b i a m o  che  ques ta  t e n u e  m em o r i a ,  
o p p u re  si tratta di un avven im en to  n o to  p e r  al tre n a r r a 
zioni nelle quali p ropr io  il n o m e  del d u c e  vi t to r io so  sia 
r imasto o s c u r o ?  L’ impresa  mar i t t ima e il t e m p o  d i c o n o  
che  la barbara gens di cui par la  l’ep ig ra fe  s o n o  i S a r a 
ceni ;  e po iché  ap p u n to  nel p e r io d o  di attività di A d a lb e r to  
c a d o n o  le incurs ioni  in S a r d e g n a  e sulla cos ta  d ’ Italia del 
re moro  M ugàh id ,  sconf it to nel 1016 dal le a rm a te  i tal iane,  
in i specie di Pisa e di G e n o v a ,  a s s e m b r a t e  d a  P a p a  B e n e 
det to vin, s em b ram i  che  a quest i  avven im en t i  l’ im p r e s a  di 
Adalber to  si d e b b a  riferire.

N o n  è il ca so  di r i esamina re  le am p l i s s im e  t e s t im o
nianze ,  sia no s t ra ne  che di fonte m ore sca ,  s to r i che  e l e g 
gend ar ie ,  in torno alle im pres e  t i r reniche  di M u g à h i d  ; ne  
h a n n o  trattato,  fra gli ultimi, co n  crit ica r igo ro sa ,  G i o v a n n i  
Sforza in una  pu bb l i caz io ne  nuzia le edita nel 1917, c o m p i 
men to  d ’altro suo più  ant ico lavoro2, e il Besta nei suo i  vo lumi  
sulla S a r d e g n a  m e d i e v a l e C h e  le ver s ion i  dei  cronist i  
arabi s iano da tenere  c o m e  fonte  s to r ica  pr incipal i  dei  fatti 
non  è d u b b i o ;  le l e g g en d e  p i sane  e g e n o v e s i  ci in t e re s 
sano  sovra  tutto per  q u an to  le favole,  le ampl i f icazioni ,  gli 
anac roni smi  pales ino il mot ivo  s eg r e to  dei  na r ra to r i  nel

1 Adalberto (II) figlio di Oberto (il) della linea adalbertina, pro
nipote di Oberto conte di Luni e primo march, della Liguria Orien
tale, nato c. 980, morto, come ricorda Γ epigrafe trascritta nel testo, 
il 6 gennaio 1034. È uno dei soggetti della nota quadripartizione del 
patrimonio obertengo, da cui discendono i marchesi che s’intitolarono 
poi da Parodi, da Massa, dalla Corsica.

a (Nelle nozze Buraggi - Oalleani d’ Agliano) M u gàhid  (il re M a - 
getto  de i cronisti ita lian i) e la sua scorreria  contro la  c i ttà  d i Luni, 
nuovi studi di G io v a n n i  S f o r z a , Torino, Bona, 1917; M u gàhid  e le 
scorrerie contro la Sardegna  in: G iornale L igustico , 1893, pp. 134-156.

1 E. B e s t a , La Sardegna m edievale , I, Palermo, Reber, 1908, 
pp. 56-67.
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14 UBALD O  FORMENTINI

d a r e  u n  c o l o r e  o d  u n  a l t ro agli  avvenimenti .  Ma è per il 
n o s t r o  a s s u n t o  di capi ta le  i m p o r t an z a  la vers ione  del con
t e m p o r a n e o  T h i e t m a r u s  c h e  inser isce  nel ra cconto  dei cro
nisti  a r a b i  l’ e p i s o d i o  di u n a  incurs ione  moresca  sopra 
L un i  d a  quell i  tac iu ta ,  e a t t r i bu isce  ques ta  precisa occa
s i o n e  alla c r o c i a t a  b a n d i t a  d a  Benedet to  v i l i 1. Se l’ epi
s o d i o  è v e r o ,  e la s u a  a t tendibi l i tà  è avvalorata dalla cir
c o s t a n z a  g ià  n o t a t a  dal  J u n g  che  Th ie t m aro  pot re bbe  averne 
u d i to  il r a c c o n t o  dal lo  s t e s so  pre su le  lu nen se  q u an d o  questi 
nel  1019 si t r o v a v a  a S t r a s b u r g o  2, la co n c o rd a n z a  del rac
c o n t o  s to r i co  del l a  g e s t a  di M u g à h id  con  l’ epica  novella 
del l ’ e p i g r a f e  ca s t i g l io n es e  a s s u m e  valore probator io  per 
l’ i d en t i f i caz io n e  del  m a r c h e s e  Ada lbe r to  co m e  capo delle 
f o r ze  cr is t i ane .

R i s p o n d e  in nan zi  tut to  il con cet to  dell’ epigrafe al fatto 
c h e  la s p e d i z i o n e  e ra  s tata  i m p re s a  federale italiana: Adal- 
bertas . .  . Ausoniae spes fid a  carinae, mentre  il dux Latii 
s e m b r a  a c c e n n a r e  c o n  suff ic iente  chiarezza  alla guida del 
p a p a ;  c o n c o r d a  u g u a l m e n t e  l’ esp ress ione ,  barbara gens 
itala procul dispellitur urbe, col  mov en te  indiscusso della 
s p e d i z i o n e ,  que l lo  c ioè  di a l lon tan ar e  dal l’ Italia la minaccia 
c h e  a v e v a  a v u t o  tang ib i le  s e g n o  con  l’anzidetta incursione 
s o p r a  la ci t tà di Luni .  Si noti  o r a  eh ?  il m a rc h e s e  Adalberto era

1 M G  H .  S cr ip t. / / / ,  850 sg.; A n n . S a x o , ivi, vi,  670. Sulla 
fede di Thietmarus il MURATORI (Ann. 1016-1017) ritiene che le 
spedizioni italiane contro Mugàhid siano state due, la prima delle 
quali di pura iniziativa papale avrebbe dato luogo ad una batta
glia navale davanti a Luni, la seconda l’anno successivo condotta in 
Sardegna da forze comunali pisane e genovesi.  Sul rapporto fra I in
cursione in Luni e le vicende sarde di Mugàhid vedi le contradittorie 
opinioni del G r e g o r o v i u s , G u g l i e l m o t t i , A m a r i  ecc. nitidamente rias
sunte e vagliate dallo S f o r z a  (op. cit. 25 sgg.), secondo il quale una 
sola fra la spedizione italiana contro i Mori e questa avvenuta I anno 
1016. La nostra dimostrazione si giova di questo assunto e insieme lo 
conforta, sotto il riguardo che al capitano dell’ impresa da noi iden
tificato apparteneva in pari tempo la vendetta della devastazione di
Luni e il com ando legittimo delle forze navali impiegate nella spedi
zione punitiva.

3 A M D M, Se. V*., Voi li. p. 276.
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u n o  dei consor t i  del comitato  di Luni e in s ieme del la  m a rc a  
della Ligur ia  or ientale il cui pr incipale  ufficio po l i t ico-mil i 
tare era la di fesa mari tt ima co n t ro  i Saraceni ;  tut to p r o v a  d u n 
que  che ,  se I’ epigrafe  di Cast ig l ione  n o n  men te ,  Γ i m p r e s a  
militare d ’ Adalderto  non  p u ò  ave r  avu to  altra d a ta  ed  altra 
occas ione  fuori di que l l e  stabilite dal la c o n c o r d i a  del le fonti  
per  la spediz ione i taliana con t ro  M u g à h i d .  V e d r e m o  poi,  
d ’ altra parte,  che  par lare  d ’u n ’ i m p re s a  nava le  d ’ iniziat iva 
pu ra m e n te  cit tadina,  cioè p re sc in d e re  dai poter i  militari  
della marca  è, per  il tempo,  p re m a tu ro ,  a lm e n o  s i c u r a m e n t e  
pe r  quan to  r igu ar da  le forze che  G e n o v a  aveva  po r t a te  
nella spediz ione,  l’ inizio del l’ attività mili tare a u t o n o m a  del la 
compagna e s se n d o  ce r tamen te  più tardo.

Pu ò  tuttavia recare  meravigl ia  che  il n o m e  di Ada l 
ber to non sia regist ra to nè  dalle fonti a r ab e ,  nè  d a  quel le  
i tal iane;  ma, q u an to  alle pr ime,  o s s e rv i a m o  e h ’ es se  p a r l a n o  
in gene re  di forze venute  dall ’ Italia o n o m i n a n o  gli a v 
versari  di M ugàh id  sem pl icem en te  c o m e  i « Rum »; q u a n t o  
ai cronisti  e ai rapsòdi  municipal i  p isani  e g e n o v e s i ,  i qual i  
int itolavano da  quel la sped iz ione le pre te se  dei rispettivi 
com un i  sulla Cors ica ,  d im en t ic an o  p e r s in o  la pa r te  ch e  vi 
aveva avuto  il papa ,  tanto  più a v e v an o  r a g io n e  di lasciar  
nell’o m b r a  il mer i to dei marches i  i cui diritti e r a n o  a n c o r a  
in fiera con tes taz io ne nel m o m e n t o  in cui si r e g i s t r a v a n o  
i primi fasti del C o m u n e .

Più g rave  obi ez ione  è che  le fonti a r a b e  e in g e n e 
rale anc he le no s t r ane  r i fer iscano l ' a v v e n tu r a  di M u g à h i d  
sol tanto alla Sa rd eg n a ,  t acendo  ch e  nelle s tesse c i r co s ta n ze  
le armi  dei confedera t i  s iano state por ta te  a n c h e  nel la C o r 
sica. N o n  m a n c a n o  tuttavia versioni  p is ane  le qual i  a c c e n 
n an o  alla o cc u p az io n e  della C o rs i c a  co n  r i fe r im en to  alla 
sped iz ion e con t ro  M ugàh id ,  p u r  i n d i c an d o  date  p iù  tarde ,  
ad esempio  quel la del 1050, stile p i s a n o 1. De ves i  d u n q u e

1 RlNlERI Sardo, Cronaca P isana a lla rm o  962 sino a l 1400 , 
in A SI. vi, p. il, pp. 76*79: « ...li pisani con lorb isforzo e con loro 
r ovili intronno in mare per passare in Sardegna e la fortuna li porlo
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16 UBALDO F0RMENT1NI

- re t t i f icare q u es t a  data,  o cancellare  dal racconto il nome 
t r o p p o  f a m o s o  del re di De nia ,  o rigettare senz’altro il tutto 
c o m e  f a v o l a ?

10 p e n s o  che  quest i  anacroni smi  pisani siano tutt’altro 
c h e  i n n o c en t i ,  nel  s e n s o  che  i cronisti ,  do vendo storica
m e n t e  r i sp e t t a r e  la c i rc os ta nza  nota e innegabi le che la 
c o n q u i s t a  de l l a  C o r s i c a  da  par te di forze continentali era 
s tata  c o n s e g u e n z a  del la sconfit ta di Mugàhid,  abbiano 
c e r c a to  in quals ias i  m o d o  di mescolare  ques to nome in 
a l t re  i m p r e s e  mar i t t ime poster iori ,  la cui iniziativa fosse 
s ta t a  v e r a m e n t e  p i san a  e municipale.  Si noti a questo pro
p o s i t o  la l e g g e n d a  riferita da  Pietro Cirneo  del plebeo 
i m p r o v v i s a t o  am m irag l io  che  vendica  la sconfitta patita dal 
c o n d o t t i e r o  p i san o  Lucio  Alliata; l’impresa  è riferita all’anno 
1055,  e, c o m e  nelle redaz ioni  avanti citate, questo avveni
m e n t o  è ind icato  qua le  occas ione  dello stabilimento dei 
P i sa n i  nel la  C o r s i c a 1.

11 s o s p e t to  di qu es t a  intenzionale falsificazione pisana 
è c o n f e r m a t o l a  p a r e r  mio,  da un s ingolare  caso analogo. 
P r e t e s e  sul la C o r s i ca  si col t ivano anche dai discendenti 
de i  co n t i  di P r o v e n z a ;  pe r  esempio,  si ha  notizia che nel 
1280 C a r l o  D ’A ng iò  d i s p o n e v a  della contea  di Corsica a 
f a v o r e  di G u g l i e l m o  v iscon te  di Mèlun.  O r a  uno scrittore 
p r o v e n z a l e  del sec .  xvi,  Alfonso De lbène,  narrando la 
p a r t e  c h e  i suoi  cont i a v r e b b e r o  avuto  nella liberazione 
del la  C o r s i c a ,  a n c h ’egli t ira in ballo il re Mugàhid;  ma 
gli c o n v i e n e  ant ic ipare  e n o n  r i tardare il fatto : quindi la 
s p e d i z i o n e  co n t ro  il re m o r o  è da  lui riallacciata alla cac-

in Corsica......e li pisani presero allora l’ izola di Corsica e la dienno
al vescovo...». Conforme è il racconto di una cronaca lucchese inedita 
dal seco lo  x iv  scoperta dallo S forza ,  op. cit, 19 sg. ; cfr. SlGONlO, 
D e R egn o  Italico V i l i ,  ad  ann. 1051. Altre cronache pisane fissano 
intorno alla stessa data lo sbarco dei Pisani in Corsica senza però 
riferirlo a spedizioni contro i Mori (TRONCI, H ist. Pi's. I, 158; 
R oncioni,  Istorie  p isan e , in A S I. VI, 82).

1 C .  D e  CESARI-ROCCA, O rigine de la riva lité  des Pisans et des 
G én ois en C orse , 1014-1117 , Genova, 1901 pp. 23 sgg,
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ciata dei Saraceni  da  Frass ineto  (nella qu a l e  e b b e r o  pa r te  
in realtà i conti  di Provenza) ,  quegl i  che  r i un i sce  G e n o v e s i  
e Pisani nel ra cconto  del D e lb è n e  n o n  è il p a p a ,  m a  G u 
glielmo di P rovenza ,  e la vit toria nava le  e la c o n q u i s t a  
delle isole av v e n g o n o  nel 999, in u n a  dat a  c ioè  nel l a  q u a le  
Gug l i e lmo era g ià  morto  e n e s s u n a  c r o n a c a  a r a b a  par la  
anco ra  di M ugàh id .  Il ra ccon to  del D e lb è n e ,  cfie aveva  
dato ad un m o d e rn o  s tor iografo  del la C o rs i ca ,  il Poli ,  
qualche  indizio della fondatezza  dei  diritti p r o v e n za l i  n e l 
l’isola, venn e dimostr a to  fantas tico  dal P o u p a r d i n ,  i cui 
rilievi furono  accettati  dal p re ced e n te  a u t o r e 1.

Ma l’ins ieme di questi  falsi co n f e r m a  che  v e r a m e n t e  l’ i m 
presa  contro  Mug àh id  fu il pr incip io  del le s i g n o r i e  c o n t i 
nentali  nell’isola e la sua  data quel la  del la l ib e ra z io n e  di 
questa  dai Saraceni;  co sa  oramai  r i tenuta  p e r  ce r t a  dagl i  
i storiografi  più recenti  della C o r s i c a 2.

S en o n ch è  il prec isare m a g g i o r m e n t e  le c i r c o s ta n z e  
nelle quali ques ta  invas ione di forze  cont inenta l i  p u ò  e s se re  
avvenuta  ci i l luminerà anche  sul p u n to  f o n d a m e n t a l e  del 
principio della s ignor ia  m arch ional e  nell ’isola.

È in pr imo luog o da d o m a n d a r e ,  da to  ch e  i c o n f e d e 
rati d ’Italia e il loro  capi tano  s i ano  ent ra ti  in C o r s i c a  in 
segui to o c o m u n q u e  in re lazione co n  la sconf i t ta  d e ’ M aur i  
in Sardegna,  cont ro  quali avversar i  essi a b b i a n o  av u to  d a  
combat tere .  C h e  la du ra ta  e l’am p iez za  del la d o m i n a z i o n e  
sar acena nell’isola s iano state mol te  ing ra nd i t e  dal la t ra d i 
zione e dalle c r o n ach e  è da  c r e d e r e 3 ; forse  a n c h e  nel 
per iodo  della loro incontras ta ta  l as socrazia  nel T i r r e n o  i 
Saraceni non  e b b e r o  il p o s se s so  in tero  del la C o rs i ca ;  m a  
certo vi eb b e ro  dei post i  militari,  organ izzat i  c o m e  centr i

1 X a v ie r  P o l i , La Corse dans V antiquité' e t dans le haut M oyen  
A g e , Paris, Fontemoing, 1907 pp. 174 sgg. In appendice (pp. 200 sgg).  
riproducendo il brano di Alphonse Delbène (D e R egno B u rgu n diae , 
Lyon 1602, pp. 148-158) ΓΑ. prende atto delle osservazioni del Poupardin.

2 Cfr. DE CESARI-ROCCA op. cit. p, 8; in. et L. VILLAT, H isto ire  
de Corse, Paris 1916 p. 36.

3 Ibid .
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a m m in is t r a t iv i  e g iudiz iar i ,  sovra tutto nella regione cos tiera1, 
e f o r se  ques t i  s tabi l iment i  coloniali  r imasero debolmente uniti 
ai g o v e r n i  met ropol i t ani  di S pagna  o d ’Africa, o a lungo 
a n d a r e  d i v e n n e r o  au t o n o m i .  Fatalmente quindi  la lotta che le 
a r m i  i ta l iane c o n d u s s e r o  in Cors ica  prese il carattere d’una 
c o n q u i s t a ;  a  d i f fe renza  di quel  che avvenne in Sardegna dove i 
c ro cia t i  a p p a r v e r o  c o m e  liberator i  e alleati delle forze isolane. 
E la c o n q u i s t a  fu parziale.  La si tuazione geografica de’ feudi 
m a r c h i o n a l i ,  qu ale  risulta dalle più antiche notizie, conferma 
q u e s t a  ipotes i .  Infatti ch e  il più antico dominio  dei marchesi 
p r e p o n d e r a s s e  s o p ra  quel lo  di ogni altro feudatario, che a 
m o l te  anzi  di q u e s t ’altre s igno r ie  laiche ed ecclesiastiche esso 
a b b i a  d a t o  vita e titolo, è p ro v a to ;  ma può essere richiamato 
al la s t e s s a  o r i g ine  la do m in az io n e  comitale,  così influente 
ne l l ’i so l a  a par t i re  dal sec.  xm quando  il titolo viene as
s u n t o  dai  C ina rc hes i?  Lo esc lu dono  in pr imo luogo i risultati 
de l le  r i c e rch e  o n o m a s t i c h e  del De C esa r i - Rocca  sulla 
p r o b a b i l e  d e r iv az ione  del titolo di «Cinarca» da giudici 
local i  il cui  po te re  fosse  t radizionalmente disceso da magi
s t r a t u r e  b i san t ine ,  da  ques te  magist rature in progresso di 
t e m p o ,  s e g u e n d o  l’evoluz ione  feudale,  un gruppo  signorile 
(a cui  poi  nel  sec.  xm,  di ragione o di pretesa,  i conti di 
C i n a r c a  si r ia l lacciarono)  av rebbe  ripetuto titolo di dominio 
s o p r a  u n a  par te  del paese ,  ver is imi lmente quella che non era 
c a d u t a  in m a n o  dei pr imi  conquistatori .  Infatti nessuna prova 
a b b i a m o  c h e  il d o m i n io  feudale dei marchesi  abbia superato 
il di q u a  dei  m o n t i 2 ; e d ’ altro lato le più antiche lotte fra i 
m a r c h e s i  e il c o n so r z io  comitale,  r iccheggiant i  nei racconti

1 P o l i ,  op. c it., pp. 182 sgg.
2 D e  Ce s a r i  r o c c a , op. cit. p. 61 : « Si l’ on ne peut prouver 

d'un façon absolue que les Obertenghi furent à une époque donnée, 
les  maîtres de Γ île tout éntiere, l’ état de leurs domaines au trezième 
s iècle  établit qu’ ils possédèrent primitivement tout PEn-deça-des-  
Monts».
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leggendar i  di Giov ann i  Della G r o s s a 1 non r e c a n o  s e g n o  di 
una  rivolta di antichi vassalli così  c o m e  le egual i  lotte dei  
visconti  e di altri g ruppi  di feudatar i  c o n t r o  i m a rc h es i .

Per conc lude re ,  d u n q u e ,  la C o rs i ca  s a r e b b e  s tata in 
vasa  nel 1016 dai vincitori d e ’ Maur i  in S a r d e g n a  co n  
la ragione o il pre tes to  di cacciarne  i pres id i  s a r ace n i  ivi 
stabiliti da t em po  remoto  e i n d i p e n d e n t e m e n t e  dal le 
avventure  t i rreniche di Mug àh id  (e q u e s to  s p i e g a  il s i lenzio  
delle fonti a r abe  sui fatti della Cor s ica)  ; la lotta s a r e b b e  
stata poi prosegu i ta  cont ro  forze in d ig en e  d a n d o  l u o g o  ad 
una  conquis ta  che t rovò i suoi  limiti nel la r e s is t en z a  di 
ques te forze stesse.

In tal m o d o  s p i e g h e r e m m o  l’i m p ro n ta  t e n a c e  c h e  la 
storia della Cor s ica  co nse rv a  d ’un d u a l i s m o  i r r im ed iab i l e  
fra e lemento  indigeno  e fores tiero,  e s p r e s s o  in par i  t e m p o  
ed in eguali  termini  nel contra s to  delle t radiz ioni  a u t o n o 
mistiche (nate dal lento dissolvers i  del l ’ a m m in i s t r a z io n e  
bizant ina  onde in certo m o d o  gli o rd in am e n t i  imperial i  
r imasero  co me istituti locali) c on t ro  gli istituti a l logen i  del 
feudo.  Il conf ron to  fra le condiz ioni  nelle qual i  s o n o  v e n u te  
a trovarsi  r i spet t ivamente la S a r d e g n a  e la C o r s i c a  d o p o  
la sconfit ta di M u gàh id  avva lora  in te ram en te  la n o s t r a

1 Ibid. pp. 31 sgg. Cfr. D e c e s a r i - r o c c a  e  l . V i l l a t , op. cit. 
44 sgg. Vero è che i Cinarchesi soppiantarono al di là dei monti 
un’altra casa comitale detta dei Biancolacci (fossero o no i primi u- 
niti a questa e da vincoli di sangue), casa nella quale, attraverso il 
dedalo delle leggende, potrebbe riconoscersi la discendenza di una  
più antica stirpe sovrana venuta dall’ Italia e in questo caso probabil
mente una prima diramazione dei marchesi di Toscana. Per  
contro nessun documento ricorda l’esistenza di una contèa della Cor
sica dipendente dalla antica marca di Toscana. Quindi se anche si 
volesse supporre che dalla spedizione deir antico Bonifacio fosse  
derivata l’esistenza di un comitato della Corsica, converrebbe conclu
dere che questo istituto, anziché subire l’evoluzione continentale, a- 
vrebbe mantenuto il carattere d’ una pura magistratura, a somiglianza  
degli istituti politici lasciati nell’ isola da Bisanzio; di ciò sembrami non 
lieve indizio che il titolo comitale fosse ricevuto per suffragio popolare  
dai Cinarchesi nel secolo xm.
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tes i .  P o i c h é  l’in t ro d u z io n e  del feudo è il documento storico 
p r e c i s o  del l ’inizio dei  rappo r t i  fra gli isolani e il continente, 
o s s e r v e r e m o  a p p u n t o  c o m e  in Sardegna la feudalità si orga
nizzi  d a  p r i m a  c o m e  u n a  fo rma di relazione esterna coi co
m u n i  i t a l i a n i1, m en t re  in C ors ica  è certamente istituto pre
c o m u n a l e ;  ba s t a  a p ro v a r lo  il dominio  feudale dei visconti 
g e n o v e s i  p r e c e d e n te  s e n z a  d u b b io  gli scambi col comune.

L ’ o r ig in e  d u n q u e  del la s ignor ia  marchionale in Cor
s ica ,  p r i n c ip io  e f o n d a m e n t o  del feudal ismo isolano, è da 
r i fer i re  p e r  via di strette induzioni  alla data e ai fatti di 
d i s c o r s o .  V e d r e m o  o ra  c o m e  le prove deducibili  dalla ge
n e a l o g i a  o b e r t e n g a  e dal  codice  d iplomatico di questo gen
ti lizio p o r t i n o  alla s t essa  conclus ione,  sia esc ludendo uiV ori
g i n e  p iù  ant ica ,  sia r e c a n d o  la test imonianza dello stabili
m e n t o  m a r c h i o n a l e  in dat a  così pross ima all’ impresa di 
M u g à h i d  d a  far  r i tenere  ques ta  l’ antefatto necessario di 
q u e l lo .

L e  o p in io n i  degl i  storici sull’ origine del dominio 
m a r c h i o n a l e  s o n o  r imaste  tuttora, incerte e contradditorie. 
D a  u n a  par te ,  sul la b a s e  della nota genealogia  muratoriana, 
si p e n s a v a  c h e  il p o te re  degli O be r t engh i  fosse disceso 
dal  t i tolo  c h e  i m arches i  di To scana avevano sulla Corsica, 
p o t e s s e  c io è  p e r s in o  vantar e  la vene ra nda  antichità della 
s p e d i z i o n e  nava le  di B o n i f ac io 2. D ’ altro lato le prove di
p l o m a t i c h e  di q u es to  dom in io  non  risalivano innanzi alla 
f ine  del l ’ xi  sec olo ,  alle date cioè attestate da  un gruppo di d o 
c u m e n t i  de l l ’ A b b a z i a  del Tino riguardant i  particolarmente 
il m a r c h e s e  Albe r to  Rufo e i suoi d i scenden t i3. Alla stregua 
di q u e s t e  date  era  p e r s in o  quest ione se il dominio degli

1 Cfr. B e s t a , op. cit. il, 145 sgg. e la bibliografia ivi citata 
sull* argomento.

2 E h i n a r d i ,  Ann. a d .  a n n .  828.
3 D e  C E SA R I-RO C C A  (op. cit. p. 21 e passim ) registra come primo 

d ocu m ento  della dominazione dei marchesi in Corsica un atto di Al
berto Rufo del 1086: egli non tien conto di un atto attribuito al 
stesso  Alberto Rufo e datata dal Muratori Tanno 1050, donazione 
della corte di Frasso in Corsica al Mon. di S. Venerio al Tino, giudi

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012



LA MARCA DELLA LIGURIA ORIENTALE 21

Obert engh i  in Cors ica  non  fosse  c o n n e s s o  c o n  le n o te  ri
vendicazioni  di p a p a  O r e g o r io  v i i 1.

Sul pr imo punto ,  a p re sc in d e re  a n c h e  dal la t eor ia  del 
Baudi  di Vesme,  il quale n e g a  il r a p p o r t o  di s a n g u e  fra i 
d iscendent i  di O b e r to  e gli ant ichi  m arc hes i  di T o s c a n a  e 
r iunisce i primi al g r u p p o  s u p p o n i d e 2, v’ è u n a  p r o v a  pa-  
rentor ia  per esc ludere  che pos ses s i  e g iur isd iz ioni  in C o r 
sica (alPinfuori,  se mai, del n u d o  ti tolo di d i fens or i  del -  
I’ isola in partibus infidelium) s iano stati t ra sm ess i  dai  tosch i  
ai liguri marchesi .  Infatti, se ciò fosse  av venu to ,  t r o v e r e m m o  
nei feudi marchionali  della C o r s i ca  le t raccie  del la  q u a d r i -  
par tizione d o cu m en ta ta  per  tutti i predii  e i feudi  v e 
nuti ai quat t ro  rami  o b e r te n g h i  dal l’ au to re  c o m u n e ,  p a r t i 
colarmente  an ch e  pe r  quei  fondi  che  s i c u r a m e n t e  p r o v e n 
g o n o  dall’ eredità t o s c a n a 3. Invece  le r i co rda te  p r o v e  g e 
nea logiche  del De  Simoni ,  pe r fez iona te  dal B audi  e dal 
Oabot to ,  s tabi l i scono senza  ec cez io n e  ch e  tutti i d o c u m e n t i  
conosciut i  dei secoli  xi e xn  riferentisi  al d o m i n i o  dei

candolo falsificato. Si sa ormai che la data dell’ edizione muratoriana 
è errata e deve essere rettificata con Panno 1080 (B S S S, cxi ,  
doc. 26); a prescindere pertanto dalla presunta falsificazione, il 
doc. non ha importanza per la cronologia del dominio dei marchesi in 
Corsica, tanto più dopo la scoperta dei più antichi documenti di cui 
nel testo.

1 Che nell’epistola di Gregorio vii del 1077 (Ep. v, 4), quando  
si parla di conti e signori della Tuscia pronti ad appoggiare le ri
vendicazioni papali, si alluda agli Obertenghi non mi pare; a quel 
tempo, a prescindere anche dalla questione genealogica, nessuno li 
avrebbe chiamati « toscan i»;  i membri delle varie famiglie ober- 
tenghe si qualificavano esclusivamente dai comitati delPAlta Italia, par
ticolarmente della Liguria; infatti m archisius L igu riae  chiama Orderico  
Vitale Alberto - Azzo il e ligures germ an i i suoi figli, contemporanei 
di papa Gregorio v i i . (Cfr. M u r a t o r i , A . E . i. 268 sg).

2 B a u d i  di  V e s m e , D a i S upponidi a g li  O berten gh i, in B sbs , 
XXII, p p .  201 sg g . ;  Cfr .  H o f m e i s t e r , M arkgra fen  und M a rh g ra fsch a jten  
p p .  74 s g . ;  P i v a n o , S tato  e Chiesa da  B erengario  I a d  A rduino, pp. 
140 s g . ;  G a b o t t o , o p .  cit. p p .  4-5.

3 Senza volere discutere qui la teoria geneologica  muratoriana 
è un fatto che un gruppo di fondi appartenenti alla casa toscana 
passò agli Obertenghi, sia nelPAretino (v. docc. in P a s q u i ,  D o c c . p .  la
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m a r c h e s i  l iguri  in C o r s i c a  s o n o  da attribuire all’ unico ramo 
d ’A d a l b e r t o  il. Di rag io n i  e diritti degli Estensi e dei Palla
v i c in o  n o n  è t raccia ,  e se più tardi vi compaiono i Mala- 
s p i n a ,  q u e s t o  n o n  ci s tup isce ,  s a p e n d o  che sulla fine del 
xii e l u n g o  il x m  sec .  essi  t rassero largo partito dall’inde
b o l i m e n t o  del la c o n s o r te r i a  Massa-Cors ica  (così come al
t r o v e  e in altre c i rc os ta nze  avevano profittato dell’ as
s e n z a  dei  Pal l avic ino e degli  Estensi) per  sostituirsi a quei 
c o n s a n g u i n e i  nel le pre te ns io n i  e nei diritti che non sape
v a n o  p i ù  d i f en d e re ,  c o n t r o  vassalli ribellati, vescovi e co
m u n i 1. F in a l m e n te  un  d o c u m e n t o  sconosciuto  agli storio

s to rm  (V A rezzo , n. 64 e 104; MURATORI, A. E- I, 217 sgg.), sia in 
Lunigiana. Sono quest’ultimi i beni indicati nell’atto di fondazione, 
da parte del march, di Toscana Adalberto il, dell abbazia delTAulla 
(a. 8 8 4 ,  doc. in MURATORI, A. E. I, 210 sgg.), meglio descritti in un 
altro documento, al quale gli storici regionali hanno posto scarsa 
attenzione, spettante al figliastro del predetto, il re Ugo v12 die. 938, 
donaz. p r o p te r  nuptias  alla regina Berta, in M.h.p. XIII , Cod. dipi. 
L a n g . 9 44) .  Alcune corti e fondi nominati in questi atti ricompaiono 
nei diplomi dei vari rami obertenghi: così I’Aulla, Coniano, Valleplana, 
son o  ricordati nel diploma del 1077 di Enrico IV agli Este, e pari
mente, si noti, p e r  una qu arta  p a rte , nel diploma del 1164 di Fe
derico I ai Malaspina; Valeriana o Valerano in più documenti dei 
Massa-Corsica, oltreché nei ricordati degli Este e dei Malaspina.

1 Sulla fine del secolo xi i marchesi Massa-Corsica si stringono 
ai G en oves i ,  inquietati dalle pretese dei Malaspina, loro congiunti, 
alleati di Pisa. Nel trattato d ’alleanza del 1173 i primi si garanti
sc o n o  da ogni molestia degli avversari anche nella Corsica, ma l’atto 
non accenna per nulla a ragioni e possessi che i Malaspina possano 
vantare nell’isola, come suppone D e  C e s a r i - R 0CCA (op. cit. p. 57), 
soltanto ad una possibile rappresaglia: s i fo r te  pisani aut Malaspina 
p ro  conventione quam nobiscuni fe c it  jan idictus guillielnuis marchio... 
co n tra  eum  hostem  fe c e r in it in Corsicam... (Lib. Jur. I, 277>. Ma la 
guerra, il cui principale obbietto era l’espansione del comune geno
v ese  nella Riviera di Levante, non ebbe alcun episodio navale per 
quanto si può argomentare dagli atti d ’arbitraggio e di pace del 1174 
(Ib id . 282, 288). Soltanto nel 1269 Isnardo Malaspina fece una spedi 
zione  nelTisola, però ad requisitionem quorundam virorum nobilium de 
C o rsica  (Ann. Gen. ad ann.). A possedimenti dei Malaspina in Sar
d egn a  e in Corsica accenna poi Tatto genovese-pisano del 1 288 (il\ 

J u r . lì. ,  118): quanto alla Sardegna nessun Malaspina vi compare
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grafi de ll ’isola1 e messo in luce dal G a b o t to ,  il q u a le  lo ha  
però  ado pe ra to  a p u ro  s copo  g e n e a lo g ic o ,  con t ro l l a  lum i 
no sam en te  la nar raz ione dell’ ep ig ra fe  di C as t ig l i o n e ,  del la  
cui veridicità non  poss iamo più d u n q u e  dub i t ar e .  È un atto 
di donaz ione  fatto da  un m arc h ese  A d a lb e r to  f iglio di 
Ob er t o  (cer tamente il nos tro A da lbe r to  n) al m o n a s t e r o  di 
Frut tuaria,  delle ville di Meso la  e d ’A rc o s a  e del c e n o b i o  
di S. Stefano di Cor segag l i a  in C o r s i ca  l’ a n n o  1029; d o n a 
zione confermata  nel 1056 da  Ada lb e r t o  in f iglio del  p r e 
cedente- .  Se ló s tabil imento del m a r c h e s e  A d a lb e r t o  in 
Cors ica  non fosse d ipeso dalla vi ttoria del 1016 b i s o g n e 
re bbe  su pporr e  fra ques ta  data  e il 1029 la r i pe t i z i one  
d ’ u n ’ uguale spediz ione mari t t ima di tale i m p o r t a n z a  d a  
giustificare il tenore  dell’ epigra fe  di C as t ig l i one ,  di c h e  
tace ogni memoria .

(C on tin ua)  U b a l d o  f o r m e n t i n i

(salvo la legazione imperiale di Obizzo Malaspina nel 1164; Ann. gen. 
ad ann.) prima di Guglielmo che nel 1203 invase la Gallura ma se 
ne ritrasse in seguito alle proteste pontificie ( B e s t a , op. cit. 172); 
tuttavia sembra ch’egli realmente fondasse il dominio malaspiniano  
nell’isola, il che può desumersi anche dalla notizia degli Annali g e 
novesi (ad ann. 1220) della sua morte a Genova cu ni de S a rd in ia  ad  
propria remeasset. Del tutto infine sembrami prova decisiva che 
nessun accenno a diritti malaspiniani nelle isole faccia il citato di
ploma federiciano del 1164 nel quale diploma si riassumono tutte le 
pretensioni dei Malaspina, persino le regalie in Janua e t eius m archia!

1 Veramente già il D e s i m o n i  (op. cit. p. 249) aveva creduto di 
trovare un segno del dominio di Adalberto nell’isola nella sua do
nazione del 1034 al mon. di Castiglione (doc. in M u r a t o r i , A . E. i, 
98); trattasi di una abbazia di Corsisa nella quale avevano parte quei 
monaci secondo risulta da una bolla di Lucio n del 1144: «.. puidquid  
possidetis in comitatu lunensi... et in abatia S. Marie de Corsica que 
appellatur Plaidelì» (ed. M u r a t o r i , A . I. v ,  819). Ma non pare che 
questo luogo risponda all’ altro notato «Palaude» nella anzidetta  
donazione del 1034, dovendosi il secondo identificare con Parodi li
gure, noto capoluogo della consorteria. Così non si può escludere 
che i possessi in S. Maria di Corsica siano venuti al mon, di Casti
glione per donazione posteriore di alcuno dei discendenti di Adalberto.

2 G a b o t t o  op. cit. pp. 16 e 19: comunicazione Baudi di Vesm e  
da F. A. D e l l a  C h i e s a , D escriz. de l P iem onte , iv, ms. nella Biblio
teca di S. M. il Re a Torino.
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