
I diritti di Viterbo sul Castello 
di Polymartium 

Le prime vicende del centro altomedievale di Pdy- 
martium sono avvolte dail'oscurità. Indubbiamente. esso 
raccoglieva l'eredità degli insediamenti un tempo fiorenti 
nella zona, come Monte Casoli, Pianmiano e Pian della 
Colonna, risalenti all'epoca etrusca ( l ) .  

Fu, come appare probabile, l'esigenza di apprestare 
una difesa - che, per riuscire efficace, doveva essere orga- 
nizzata - contro ii pericolo imminente rappresentato dalle 
scorrerie dei barbari, a condurre alla nascita del nuovo 
centro - nuovo senza dubbio in quanto rappresentante 
una fase nuova di urbanizzazione rispetto ai nuclei pree- 
sistenti ( 2 )  -, con il recupero delia posizione arroccata, ti- 
pico della formazione dei centri altomedievali della Tu- 
scia. % 

E verosimile ritenere che la zona fu interessata dalle 
correnti d'invasione dei Visigot i (in particolare nel 4 201, 
e degli Ostrogoti che, con alla testa il re Totila, in spedi- 
zioni successive assediarono e conquistarono Roma nel 
545-546 e nel 548.543, fino alla sconfitta subita nel 552 
a Tagina, in Umbria, ad opera di  Narsete. 

Né è da escludere che Ia zona si sia trovata Iungo le 
direttrici di invasione dei Franchi e degli Memanni, che, 
chiamati in Ioro soccorso dai Goti dopo Ie sconfitte cubi- 

Fq Pcr Rornar~n in cymcr cmrsm-romana e slromdievafe. v .: B4mmm 
M.P., II femfoncr di Bommo, a cum deI Cens. Nt~az. delle Ricerche, Roma, 
1976, pp. 24-64; RHEISLHI A, .  Ln&itetu dr Boma~za e fo vrila &h+, in Quadm- 
nr I!eII'lstrtuto di Storta d e l ~ A & f t ~ ~ w o ,  m. 7-8-9, Roma, 1955, pp. 3- f 8; DFN- 
h*ts G.. Cittrr uwd CemtielTer of Ehuna. London, T 883, ed it COI tit Irbficrmi 
Etrrtrchi, pp. 13 5-138, EGIDI A ., li& dr mn o r l k ~ r v  m5tromu p m o  Bommo, 
ia Vi tAzum,  T 959; K a r ~ i  SFRRA j , Ia TIIS~?~ Romcln@, un t m r m  come W- 
KMZa d'arte: E Z . D I ~ I Z ~ U > P C  urbmrr~tica-8~teffoniCa, Koma, 1972; id., fdrumem-  
n e airubthtà In epoca puloem~irmr~ wII'AIto Lazm, in Atrr' d d  Ri Cnqrrggu hru- 
ztonde dz Archeolqia Gsh:~nu - Antichrt? ALtmdna~rck. AqniIeia, Grado, 
IIdine, Cividale, Trieste. 1972 - Trieste. 1974. pp. 391-405; id. Rrtrwnimmfi 
di wecropb Carhrtche tiei pera di Bommo P dr il'mhia, ertr. dal Rnlleffim 
d'Arte del Min P I . ,  nr. i-2, gmnaio-giugno 1974. pp. 70-78; id., Le drocm 
dell'Alio LAZZO, in Cor j?~~  della smItrrm aftomedmlc, Sporm, 1974, pp. 3 1- 
39, SILG'ETTRFPLI G., Czffà, Ca~te?[~ e Terre delh Rgome Romum, Roma, 1940, 
I. Il, pp. 678-680; V ~ V E I  L,, .Yemane i~heuibgacmrtomk s i rk  ci& di Pofi- 
mmzo oggi Romano, Roma, 1846, pp. 33-105. 
Per la viabilità nella uina di B o m ,  in piIrtbl#Ue i.: ASHBY Th., Ln rere 
&lP m m m  n e I I ' m  r n d t n ~ ~ k  in rehzione II quek &l petiodo esmsco, 
in Studi Etmscbi, vol. IU, Firenze, 1929, pp. 17 1-1 85; ~ A G A  G., &ai J u h  
siabilih4 del h o  dai Merlierliv Eam dh fme d c i i ' ~ ,  in Q d k i  di t i m d  
& o l o ~ a  C mnica pkifrcmbne, Roma, 1957, pp. 30-37; RUIJ o u ~ n  
D A., LA F k n i ~  W& storia de l l 'U~bm,  in A#i &i n1 Comepio di Simidt 
Lraibri, Gubbio, 1965, P+, 1466, pp 2 11-233; CATAI ni G.,  h vinbzhrà 
BelI'Allo kio origtni dlla cna &il'- R o m u n w ~ i  per h leinim 
d r i c u  del iemhlio, in Q& di ti- nrhnoiqyca e kcntm &h pmifica- 
*, Roma, 1957. pp. 3-29; F R W ~ I K S ~  IM. WAUD PFXKINS J., T h  a n d  
m d  q-5 o] tk wiPtral a d  n o h  ager bbw, in P a m  Df &e BriMb 
S c h l  at Rome, vol. XXV. 1957. pp. 67-203; ~ P E S   HA M., h e m  h- 
iise, in S d i  h b i ,  vol. XXi (1950-5 l), pp. 407-442. vol. XXII (1952-5 3) 
pp 381-410. 
(Il Cfr. B-KE, op. m., p. 73. 

Castello Orsini 

te ad opera di Narsete, si spinsero fino alle porte di Roma 
nel 554. D'altronde, la verosirnigliarrza della direzione di 
taG bvasioni discende dall'esame del tracciate delle prin- 
cipali arterie di comunicazione. Riguardo a ciò, ne1 V se- 
colo la situazione può. dirci non mutata rispetto all'epoca 
precedente. I1 territorio di quella che sarh la provincia del 
Pairimonitrm 6. h t r i  in Suscia si presenta attraversato da 
quattro grandi arterie: IIAurelia, la Clodia, la Cassia e la 
Flaminia, alle quali occorre aggiungere, oltre l a  via natu- 
rale rappresentata dal fiume Tevere - usaio fin dall'epcca 
etrusca -, I'Amerina che, mtrata già in funzione nella se- 
conda metà del 111 secolo, aveva portalo ad un notevole 
potenziamenta del porte fluviale di Orte. 

È verosimile pensare che proprio le vie interne di 
comunicazione, quali 1'Amerina e la Cassia, siano servite 
da percorsi obbIigati per gli eserciti barbarici, piir che la 
Clodia e 1'Aurelia I>). L'invasione longoharda (5681, tro- 
vò d q u e  un centro già sorto: per una frtqrrcntsziooe 
del luogo in epoca precedente fa propendere, infatti, 01- 
tre l'esistenza di reperti in si& (4), la considerazione che 
la conquista longobardica ebbe di fronte un abitato costi- 
tuente @a una posizione àifensiva cospicua e di notevole 
importanza strategica. Tale si configura l'abitato di Poiy- 

(3 Cfr. F a r i & a i ~ s w - m  P E R M  The mcrent d s y s ~ ~ ,  m., cir., vd. 
m, p. 187, e \VI. XXXLII, pp. 1 13-133: RASPI Idmmmfr c. wmbrli- 
tà ecc., cit., p. 392, id., h T U Y ~  R o m w .  cit., p m m ;  BAII.KH~. op ril., p. (i. 
1') Bacscrrr. op. C&., p. 5 e 16-17, n. 6;  vmat, op. r ib ,  pp 62-83. t p. 158 n. 
1. 



mairtium nella cronaca di Paolo Diacono, riferita all'anno 
590 lo 591) h 

L'accordo del 607 tra Agilulfo e 19csarca Smaragdos 
poneva il centro fortificato di Polytnartium sulla linea di 
dnfine tra 3Usci~ lon~obarda e Tmca  romana, all'estre- 
rno nord di qeresthltima (9). 

Sede vescovile della Tuscia romana dal: VI1 all'XI 
cecoIo 17), fu occupata da Lhtprando nel 73 9, insieme ad 

i J )  Cfr. PAUICI DI,UL)NI). Ilis:. L L I > I ~ c I ~ T U U I U ~ ,  lib. IV. CHI). I r ' i I I .  in ,l!r)>iw- 

mmfg C~~rmctiise Ilbfirica. Strtprum R m m  !ari~obdrdururn. 11, Brrlino. 
1R78:T an~hr: RAGI IO-,#. np ctf., 1.1 1% B~tn~rn! .  up. C:;.. 11. 5. nririni;~~: L,, 
Lc f.ttkr i'oirtificalis-'lcxk tnnodwcrwn mmmcirturrc por I 'c i t id  Luurr DiicFe 
xnc, Pari.. 1955-57, vol. P. p. 912; PIXZI C,, Storu f i t t i  di V i t t r h .  m]. 
LII. Viterbo. 1849, p. 7: h q p f  S E ~ ,  LB Twcia Rumam.  CI^., p 12 e n. 11; 
Vrn~uoai. op. ci! . pp 94-95. V. Srnrtuii.~ F., Dir Rc~cbsrcm/tuwg in T O I C ~ ~ J ~  
Lwn h Ciiindwq dfi hn.fohnhreiaiics bis :M ..lrvs@~iaq h Staufer 
f56612hPj. Rom. 1914, pp. 10-12 Iciterb d'ora in acnnii ara pprentciz le p ~ n e  
deII'dizione irlliann c u r i  di P'abrizicx Barb ran i  di Mnntarrto, dal rrtolu L'ur- 
dm~prnerrto prrhbltco trrlln To~caxa mr~rltma!?, Fircnrc, 1 975,  pp. 19-201. 
r6) Cfr. I ~ F I I I .  CI 1 . ,  6trr3es ~ r r r  l ndmrnEStration t5yza~rt~m. Anr i 'exmk~+l h Ra- 
vennr l i6F;- iSr),  Paris, 1888, pp. 63-65> h r m m s ~ ~  L,, Lrr kerhds dd'ltalif fr 
! rnva:artuii hmbnrdc, in ,+fdIan~sr d'archwlogit et d 'histnirr, XXIII t 190 3 1, pp, 
89-92, H ~ R T M A N N  L.M., Ib t e r~ i i chun~m zur Grrchicliic iler byratrtlnirchm 
Wenualiurig rn Ituiieii (540-7501, Leipziy, lb8'1. p. 113; id , C;cichich Ita!icns 
rnibfrttelulter, hcipzig, 1897-1935, v. 1J-I.pp d9;-19Rpcrlap1cc,cp. I l l l c c .  
iper le fmniicrc; S( -~ns l~na ,  Dic R t i~h~mmlf t v rg  ecc., cit . pp 1 3- L4, 16 (21. 
24). Per le vicende storiche di qtwsro pcridn. oltm gli Autori cii., v.. Dct:lrb- 
W+ 1. , Iprimr t ~ m p i  deIIo Yalo F'nndrcin. Torino, 1967: Garuuniivfrs F , Sto- 
& && G d  di Roma n d  #H& Eco. c. I, Roma, 190Ci; ;dlo~~c~ii?io V., Il l'a- 
paio tr. Bknt iw i  c I.mrpoEmrdi (55&i95!, in I Papi welh storia, i cura di P. PA- 
cnmr e V. Mw~cnrsn, voln 1, Rami. 1%1, p. 183 (che per6 sccoglic la data 
del 603); M o ~ o  M., ff %hmPonio di S. Fipm - Studto ~btlm-giundka SIIUP 
firs'tmfoni /znixzlara~ Jelh S. Sede. M ~Iana, 191 6. F7. ànchc RASPI SFRRX. La TU- 
rcia Ramclna. cii., n. I t l'ci- i particolari rfcIla linea di confine tra 'rusciif Lon. 
gohrdn e Tirscia Homina, v .  la bolla di  Cwne !Er i Vrmbune vescovo di Tti- 
scanra delr'g50 (o 8521, per li qtrale cfr : F ~ ~ W A X A ~ I  S., T~ncrintu r i ~ i r u i  mv- 
numerti, Montctiascone, 1856, pp, 92- 108, (: ~PPULETTI G., Lc C h e  J ' l f d h a  
dalla loro nrgine riFo ai >iulhi kiomi, 17cnc.ria, 1864, vnl. VL, pp. 79-87;  J A F F ~  
PH . R q e ~ t ~  Ponallicum Rurnanowm uh condztc LccL~ia ad annrim pori CbrL 
slum naium MCXCVIII, rec,  cd, ii cura di P LoewenTcld, F ,  Knltcnbriinner, Il .  
Ewald, Zipsiac. 1885-18118, t. T, 2655;  K n m  P.F.. Ital:a Poiitijtria, vol. l'l (h- 
timJ, Berlino. L901i. p. 197. a 1; ~CIIGNEJ.?., Pwlmlo~iaerrtrswr r n v t p / ~ f u r ,  h- 
mlqia Jdrna, Parigi 1855. wl CZXV, ml. 1236- 1242. RAWI Szamh, La Tai- 
scm romana. cit., pp. 13-14; 51t~1h.o l'., &melo prc,comtrnah e comri?taie. in 
hlkttina &II'lrtrtuto mncn iubnrrn p i i  Ahiiuerui C hchwzo Mmtnrfano. n 
79, Roma. 1968. pp. 119-121L 
l'er un approfondito cssmc critico v. SCHHF~FX. Dir K c i c E m h l l q  ecc.. 
cit. pp 17-19 (23-215); C, r r  1s sitriazione straicgica d d  crntra t on i~ ica to  di 
Pei*ymarsitrm. Ed., p .  21 (29) .  T2 F3tlYn. 93.37-38 (?M; HORF.I:*NN E.. Cnrp.rrr Iir- 
smpdomm hti~rarar>n, Bcrofini 1863, p. 507; N m n  I T . ,  lubrche Llrdrrkoir- 
Seq BerIFn, Tfi83-1902, Il. 342. 
( 7 1  Il pnmo cesccii-o dE citi si ihhia notiziz cxria è Ronrrtrt, donimentito n d  
6.19, quandu partecipa al Concilio Latertinr~isc di q~icll'iinno TV.  UI:CIILSNI: L , ,  
L e  redi t.ptrcaprrU neUmtico dwcato da Roma. in  r3rch dc lb  5 u ~  Rum. di 51, k. 
tria, XV I i 8721, p. 4701, L'csistcnsii della ~ e d e  ve5covll.r di Palymurdium cnsti- 
t u s c e  uns ultcriorc gruvu clclln sostanziale coincidenza drllri lincu <l i  confine 
tra Tuscia Romna e T ~ s c l i  Lungobarda sulla haqe deIl'accordu del 607 con 
quella drdescritta nella citata bolla di h n c  n' deZl'g50 to 8521 Ipcr la quale V. 

nota prec.1. in effetti. uccorrc considetare che il te~ntorio di Pnlymai.aiuni mn- 
f m m  a nmd con qilclln di Fmmhn 10 FEICW~, di cujsi cnnoscono molti sc. 
srovi dal 487 d 593 k. D c c n u ~ ~ ,  op. eli cit . p.489). E da ritcncir che il ve- 
d o  di Femnh icsw unico anche per v i t ~ i m  e PolymulFim, situale sd oi- 
tn chilometri da F m m ,  la primi i mezzogiorno. l'altra ad tst. nall'cpoci di 
S. Gregario Magnu I5W-b04) nnn ~i mirwno più rcscwi di Fmrf t11 ,  mentre si 
cornrncinno ad ~ncontrare i vescovi di Polymdim FFvF, pp 489-4901. k sitiio- 
matico il Fatta che  i l  vmcordo pulimar~iese mrninci ad essere menzioasro 
proyiria p m  dopo I ' c ~ c r  cii S. Gregorio hlagrto, ciok poco docm la costittrzio- 
ne di irna Iinea di fronticrsi ben definita tra le terre lonyciharde ed il dircito ro- 
mano il che riporra iippunro all'ncrordo del 607. Il xcscovn pii1 nnricn, qiiello 
ricordalo clei 649, r i  rottoscrii'c Boniius F e ~ n t o s  I'olamar~iu Fp~scopur, Orii, dcl 
vescovado di F ~ r m r i a  nun vi più traccia dopo il V1 seculu, E clunqiic yossiiiile 
gittngere, m1 DL'CHCSY~ Iop cit., p 490) r 10 S C H N F ~ ~ ~ Y K  1Drc Rcich~vcn~Itrm+g 
ecc., c i r ,  p. 16 12.1) e n. 64, c p. 34 (4J11, aiie 5 e p r n t i  conclusioni: qonndn, in 
conseguenza dcgli accordi drl 607, i Langohardi eqtcscm la loro frontiera 
ull'incirca fino al torrcntr Vrzaia, &e scorre in prossimiti dt-ll'attualt Romar- 
zo kfr. op. cd., v. 111, p. 8, n. l ì ,  II territorio di I'odymimmm rimax: a 
sud della i i i a  di confine, ~ b t ò  ci& nel h c a t o  Romano, mentre qiwlb di Fe- 
mtm si trarò a nord, sotto In giuridiszione Ioqobardica. Alora, I'anr lce dio- 
cesi di vmne divira tra le due obbidcnze politiche; ii i - r s c m  s i  tra- 
sferì  mUa parte rimarti  romina, a Polimarzo, e il cirnsncntefi della dioccsf df 
Fermtra din rfunitn ad una diocesi longoharda, qwIIa di Bagnorca O (~PICIIP di 
T o s c d a ~  h-. ~ ~ C H F F N E . ,  op. a!., p 49U. id.. Le LiIm Puntiftralis, Pnris, 

AmeIia, Orte, e Rieda località tutte restituite poi ne1 
742 (9 n eaaa Zaccaria, 

L .  

D a  questa data non si hanno pih nelle fonti riftri- 
menti diretti al centro di ~ o l ~ m a ~ i u r n ,  almeno fino ai 
p ~ h i  secoli dopo il Mille. 

A quest'e.poca. il castrssm si trovava certamente 
nell'orbiia pli;ica della città di Viterbo, capoluogo della 
provincia del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Virerbo, 
impegnata d a  tempo in una politica di costante espansio- 
nismo, nelIa seconda metà del sec. XIII vantava diritri si- 
g-norili e di alto dominio str almeno qrrarantacinqrrc castra 
compresi nel perimetro segnato: a nord, dai territori di 
M&, ~ontef iascone,  ~ f i i no re~ io ,  e dal fiume Tevere; 
ad est, dai territori di Soriano, Vignanello e Vico; a sud, 
da quelli di Vetralla e Rieda; ad ovest, da quelli di Rocca 
Respampani e di Toscanella (l0). 

E proprio agli ultimi decenni del sec. XIII che va  ri- 
ferita la vicenda della vendita del castmm di PoSymartium 
a1 Comune di Viterbo. Perduta, come si disse ('l), la sede 
vescovile nell'X1 secolo, il centro di PoZymarti~m era ri- 

1957-57, xol, I ,  p ,  4 5 1 ,  n, YI. Secondo il I'run i u p .  cit, ,  vwl, 111, p. LI, t i ,  1) i l  
tr,isfrrimcnrn dclla acde vcscoviIe sarebbe avvenuio pcr nan liisciurc i l  vescovo 
di Ftrcntz~  soggctro all'obbedirnntl pciliticn dcr 7.rngohardi. Tiittn qiieqto spie- 
gherebbe il motiva per cui il primo vtacovo rli Poljimurtilim n noi nnto, i1 Uoril- 
rail di nni si F dctto, $1 sottoscrisse iiowimr .hnctae Fmnfi.Poylimartret~~Sr ficclf- 
rrae Epncop~s. 1~ulla i-icendii, oltre gli Au'tori oriit.. v. anche: BAGLWNF., q?. cit , 
p. 18, n. 1; Rrsvi Srnah. Le d i u c ~ ~ t  dtllJtllm Zarto. cir., p. 7 l ). 11 vescwado è 
a'trtsram fim al SCC. XI, qynnrlo I~d ioces i  fu w i r a  a quclla di Bapnrnn'ffiu, risa. 
lente a1 VI1 sccolo [cir.: (.,I~uT:TI?, Le Cblere m., di.. vol. V. pp. 6 1 4-hZO; 
Di C J W S K ~  L ~ c d r  cpucopet~ CCC., t i c . .  p. 4% G.WS P.B., .hn cpsxopom 
mIesicw cotbolicae, Graz, 1977. p. Cii?;  KEHR. I * i h  Ponti!icin. cit , zwl. 11, p. 
215; pixn.  op rif. ,  x.01. 111, p. 8; n. 1; Ram SWM, I ~ ~ C C C  , cit.. p. 31: 
t J c ~ v ~ m  F ,  Italia iem, Vcnrriis, Ti17.1722. t. X, p. 159 per Pviymart~rm, 
pp. >r.r5lh pcr B~gnarcgicv, pp. 93-96 per Ferente. Pcr Ba~nmrn v .  nnchc 
S r r r x m ~ ,  Dzr Rcirhswnw/trtmg ecc., cir., p. 112 C1 16); pcr Toscnnclla, IU;, 

pp I3O-fS1  (133) .  per Fermto, kt. pp. 177.136 (137-138); per- 
Viterbo, rcr, pp, 136-1 38 (138-1 4011. 

Cir DLTIIE~NE.  LIL, Ponr,, cit. ,  voi, I .  426-427, C sws, p ,  436 n, 4 pcr la 
data dell'occupazionc drlle locnlirh; id., I pnmz tempi CCC., c i t i ,  p. 15 SS.; 
I IARTAZA.YN. Geiscbicbte Itdie>nr in l\frstclalter, ci(., 11-2 pp. 138, 143; P A J ~ Z I ~ I -  
MOXACIIIWO. I Papr, ecc., cir., vol. I. pp. 23R239; Scr i~erm~,  Die Reicbsiier- 
&altsoq, m.. cit., 2524 (511. 

Cfr D~CI:CIIMML, I pvmi tmipr ccc., ciz., pp. 15-16; Garr;o~ov~cs, Stuna 
detla città h Roma ecc., cit , rwl. i, lib. 1V. p. 525 e 539 n. 2 ,  C, per gli uwcni- 
mmri degli anni 741-743, pp. 724-526; P.uc~iur Y o t i ~ c ~ r ~ o .  iPqr ecc., cit., 
VOI. I. p. 239 
('O) C f r  G L ~ U D  J., L ' h f  @nh/nCPIq& iegmd~cbismr. Paris, 1896. p. 146 
5s.; h m ,  Scom delk tini di Vite&, cit.. vol. 111, p. IGS, c n. 2 ,  c p. 169, e n. 
I, con I 'dcnm Jci castelli soRwttr d Comune di Viterbo. 

i'. mpm, noLrr 7. 
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1288, agosto 18 - I Signori di Bomarzo promettono pace e guerra m voloniii del Comune di Viterbo (Archivio storico viterbese) 

ne fosse stato bisogtio, Io stato di indiscussa sudditanza 
del castello di Bomarzo al Comune di Viterbo. In  uno di 
questi istrumenti, il primo della serie conservato nel Co- 
dice della Margarita, è chiarainente indicato: ista sutlt i i i -  

rammta fidelitatis praestàta per honziires rrrji.r;iscriptos de ca- 
stro Polimartii viro nobili Gariiiino Cho~ni  n v i  viterbiensi 
sindico C o ~ m u n i s  Viterbii; segiiono i nomi di 137 capi- 
famiglia, che giurano fidelitatem pofertati prioribscs artiuna 
communis et populi ciuitolis Vrter.brr PO)  Seguono trenta 
atti singoli di giuramento, conipresi tra il 2 ed i1 14 marzo 
1293, in cui viene ulteriorniente siinsito il patto di comi- 
tatjnanza già stipulata. La formulii è la seguente: iuramur 
ad Sancta Dei Evangelia, corporafitt.t ta~-fo  libro, quod nos 
a6 hac hura in antea usque ad ultimum dicna eiitae nostrae 
erinrzcs fideles potestati, przoribus artium et omvibus oofficia- 
libiis cornmuna civitatis Vzterbii qui nunc stlnt et pro tem- 
porr erunt ( "1 .  Ma non è tutto. In quegli stessi giorni, in- 
fatti si addivenne alla stipula di un gran numero [quasi 
ottanta] di atti di vendita di beni di nobili, loro vassallj, e 
semplici cittadini di Bomarzo al Comune di Viterbo. 

(jD) V,, Cod. della h l a ~ ~ a r i t a ,  vol. 111, f .  39v, s.d. [ma 1293, rini;ir. 1 \?Il 
(a) Ivr, vul. 111, f .  4Ov .  4 l r .  4 3 7 .  43r,  tutti dt1 2 marzo. 1 U v .  45r, del ; m!it. 
zo; f .  46v, 47r, 48" del 4 marzo; t .  49r. 50v .  > l r .  51v, j > r ,  54v, 55r, del 5 ni:it. 
zu; f .  55r,  rlel 13 marzo; f 5 - 5 ~ .  dci 14 marzo 

Si ha quasi I'impressione di trovarsi di fronte ad iina 
traslazione della proprietà deil'intero castello. In realt;, si 
deve ritenere non trattarsi di altro se non di una rinnova- 
zione degli is trumenti di vendita precedentemente stipula- 
ti, in particolare di del 25 febbraio 1293, dei quali si 
è detto, ampliati nel contenuto con la specificazione dei 
singoli beni venduti, oltreché della quota di proprieti 
dell'intero casteiiu che contestualmente viene alitnsita, e 
nel numero con l'intervento di altri iati. del pari Ji vendi- 
ta, stipulati da altri soggetti, tutti comunque abitanti in 
Bomarzo o possessori di beni nel castello. Le vendite sono 
sempre effettuate al Sindaco e procuratore del Comune di 
Viterbo, e gli istrumenti sono stipulati tra il 27 febbraio ed 
il 22 marzo 1293. I n  genere, aii'atto di vendita segue, il 
giorno succeccivo. Ia rede presa di possesso da del 
sindaco del Comune di Viterbo dei beni acquistati ( l 2 ) .  

La formula di vendita prevede in genere scrnprc, lnddove si tratti di con- 
tratti stipulati da alcuni dei nobili signori del c a s r ~ l l ~ i .  riofio l'elencazione dei 
singoli beni venduti, l'indicazione della quota di proprieti del castello stcsso 
che viene contestualmente aliensta: eb sex&rlecimaio I ?  O .  Sbs. ecc i ,?;rtt7 /o- 
trus ditti cashi eiusqrce tmrmenti ci territorii, cum tunrbus, prikiirr. i t i ' r ihur ,  I . J I > ,  

caroiinis. muris, porfis, cum varsaEIts, homlnibus. iewdir, (rdcirb:~, rririsdrrlrrirr- 
hur. iuititiir, honciribux et kominitiis, cum appendtrrts, cnpi t~,  pmtis. Fj'cuir, la- 
M I : .  /ontlbu~, aquis, decwrsibrrs, nquarum, molendini~ rt I P J I :  mcai~*;dtnrimm, et 
~cjueductibws, cum sibis, nmoribrrs, 5tnpcii1, snl ici t~,  rum urbmbu: Imcrrlenr et 
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E legjttirno a questo punto chiedersi il perché di tale 
massiccia vendita di beni, coinvolgente un intero centro. 
Si può allora a tale proposito penssrr aIl'impossibilità di 
fatto, verificata - come si disse - da tempo, di gover- 
nare orniai il castello stante l'estremo frazionametito dei 
nuclei di queiie famiglie nobili che detenevano fino a 
q ~ ~ e l  momento la signoria sul centro, col conseguente 
spezzettamento delle loro proprietà. Che tali famipIje 
fosxro legare tra loro da vincoli assai stretti, è soprattut- 
to evidente dalla situaziotie di compropriet à del caste110 
che esse detenevano, situazione che abbiamo sopra esa- 
minato. Che tale vincolo si spingesse poi al punto di  fare 
di esse una consortetia, emerge dallaesame dei dati che i 
documenti ci offrono. E noto come la voce c o n s o ~ r i a  in- 
dichi nel linguaggio giuridico l'aggregai onr di più f ami- 
gGe nobili del medesimo ceppo, od anche di ceppo diver- 
so, unitesi per la tutela d i  interessi che sono di solito inte- 
ressi di casta (23). Ebbene, nelle fonti in nostro possesso 

iirfrucrderir, et carm tenir cwltis et rncwlrir. rt ricm omnibur irrrit',;r: ct dttionibui ei 
[il venditore' competectibus in dicio c - s? tr~  tirisque tenimenfr rt rur~~~i ic t ione  ex 
qrracrrrngue c~rr.ru et qquucumque i ~ r t .  u b ~ r w ~ i y u c  sitis sei4 pcirlti,, et cuw om>ii- 
Ani et singulis rrrri lur r': actionibrar ad tum (il venditore) il: dicto custm rr n t r 6  

Jictum cushm ~pcctantibrrs quoquo iurc uei qiroyiro moda. nullo sibi pe~i!t:r> rc- 
urvafo iure vel usu. 
Tali istrumenti di vendita sonc t u t t i  conteniiti nrl 1-01 [ t  del Codice della 
Mar~ar i ta .  iii f f . :  21v.22r, 23v-24r .  ?jv-26r, 29r.- 30r, 3 lv-3?r, i ) v - l J r ,  47v- 
48r, 3v~.'Y3r, 51v-52r, 53v-54r ,  iutii del 27-28 tzbbraiv 1291. 39v,-IUr, del 2 
marzc; 27ib-2Xr. 43v-44r. 15v-46r, 55v-56r. t i itti  del 13 marm.  5 i v ,  5sv, b2r, 
63v. 75v, tutti del i j rnvrao; 581, 60r, 7 $ v .  ;;i,, 78r, 79x7, 80r. 8 1 i,. 82r. 83v, 
84r, 85v. 86r, S i v ,  $Br. S A r ,  90r, Ylr,  QZr, I I v ,  94v ,  95v, qbr, tutti dei 16 
niirzo; 63v,  64r, b5v, hor, 67v, 68r, 6%, 70r, 741. rut t i  dcl 18 mnr;ro; 7 3 .  
Ifir. del 19 marzo: 71v. del 20 matzu; b lv .  del 22 niarzc! 

ricorre varie volte il termine consortes riferito proprio ad 
alcuni tra i nobili signori di Rornarzci ( 2 4 ) .  

Si può pensare che tali famiglie, proprietarie di vasti 
possedimenti personali, fossero anticamente titolari an- 
che del diritto di fruire di vasti beni demanidi, assegnati 
forse loro per adempiere a pubbliche mansioni; è legitti- 
mo anche richiiimarsi allo spezzettamento di beni di pro- 
babile origine feudale, che potè stimolare una unione fra 
le f arniglie un tempo investite di tali possessi, anche sen- 
za che esistessero fra esse vincoli parentali; s i  può infine 
anche pensare a rami diversi di una stessa famiglia, origi- 
nariamente unica titolare, a titolo di godimento o di pro- 
prietà, dell'interci castello. 

Indubbiamente, ricorre nella stessa vicenda della 
vendita del ~.astrum una singolare identità di comporta- 
mento tra i nobili signori del luogo, che certamente non è 
casuale o dettata soltanto da ragioni contingenti. 

Si può allora conclusivamente ipotizzare una sorta 
di trasferimento in massa di tale gruppo consortile, stan- 
co di mantenere un possesso troppo frazicinato per essere 
rrddi tizio, non facilmente governabile, certamente privo 
di qualsiasi autonomia, d a t a  I'itifluenza, arizi, il dominio 
esercitato su di esso dal potente Comune viterbese: in 
tale trasferimento andrebbe dunque indicato il morivo 
della totale vendita dei beni e dei diritti posseduti sul ca- 
steiIo. E comunque certamente indicativo, e conferme- 
rebbe l'ipotesi assunta, il fatto che di tali nubili non si 
trovi più traccia negli atti successivi a quelli esaminati. 

["J Smilla congoricria v .  Niccoi A I  F , I ioniorri nobiluri ed i! Comune deII'AI!a 
e Media Italia, in B~bhofeca delh R rtists di Storrn dei D~nrro Itahcno, XVIII. Ro- 
logna, 1940: ( ~ A < . ; A N ~ R O  G.. LG Iibrrria a. i suoi tertiutore1. Cunhibcto alla storia ,,'4) V i l  (-od delIa Margari~ì ,  vul. 111. f 19v-ZOr: atto del 1286, ;igu 2 1. da- 
della propne~a joi:;liaria nei merzogiomo, Napol i .  I q40, estr. dal1';lrrh rtorico mini dirit casrn . recipimter tam pro se iprrr yuom pro eorutw alirr rr,nicii?ibur; 
per le provrncre napoiet~rie, 11141; GUALAZZINI II , vocc Conrurterin, in N D I ,  Pergamene del Comune di {'iterbo, nr .  24 3 .  '128'1, lug. 1-5: cum t.vrrtm cwror- 
vol. IV (19591, pp. 243-246. tihur. nohiles et coiirur~es: ivi, nr. 240, 1269. luc! 1 :  cum con5oritbu5 suis. 




