
<Breve chronicon de rebus Siculis> 
 
[I. 1] Robertus Guiscardus, qui Regnum istud viriliter et potenter acquisivit, XI habuit fratres, et ultimus 

ipsorum fuit Rogerius, comes Sicilie, et de nemine aliorum heres superstes hodie apparet. [2] Vixit autem ipse 
Robertus in dominio ducatus Apulie et Calabrie annis XXVII; qui de prima uxore, que Gallicana fuerat, recepit 
filium Boamundum nomine; de secunda vero, que Sigilgayta vocabatur et fuerat soror Guisolfi principis 
Salernitani, genuit filium, quem Rogerium vocavit. [3] Ei in dominio successit, et ipse Rogerius de uxore sua 
filium suscepit, qui Guillelmus vocatus fuit et in dominio patri suo Rogerio successit et in iuvenili etate sine 
herede decessit.  

[4] Et sic tota terra eorum ad regem Rogerium Sicilie, qui fuerat filius supradicti comitis Rogerii, revoluta est. 
Qui Rogerius miles strenuus et egregius fuit et multa opera pietatis in Regno suo exercuit. [5] Qui duos filios 
habuit: primogenitum vocavit Rogerium, et secundum Guillelmum; et unicam filiam, que Constantia vocata est; 
qui Rogerius in iuvenili etate mortuus fuit et sine legitimo herede. Habuit tamen ex concubina filium, qui 
Tancredus vocatus fuit, et fuerat ipsa concubina filia comitis Licii. 

[II. 1] Guillelmus autem frater eius vocabatur quasi homo inutilis, et sic proceres Regni contra eum 
rebellaverunt; qui accinctus potentia et fortitudine contra eos se viriliter opposuit et obsedit eos in castro Butere, 
quod situm est in Sicilia, et motus pietate eos liberos abire permisit. [2] Quibus venientibus in Calabriam 
receptaverunt se in castro Taberne et contra eundem regem rebellaverunt. Qui vero accinctus fortitudine eos 
similiter obsedit, et non valentes ei resistere se in manibus suis tradiderunt. [3] Et licentiati, quod de Regno libere 
cum omnibus bonis suis egrederentur, cum venissent apud civitatem Bari in Apulia, cives Barenses eos 
receperunt et statim contra regem rebellaverunt. [4] Et rex cum exercitu in manu forti et brachio extento venit et 
civitatem potenter obsedit et cepit et iterum misericordia motus eos liberos abire permisit. Et ipsi contulerunt se 
ad imperatorem Constantinopolitanum et alii ad imperatorem Fredericum primum, qui in Lombardia tunc 
morabatur. 

[5] Iterum autem cives Barenses, Tranenses et Sipontini contra eundem regem rebellaverunt et dederunt se 
imperatori Emanueli Constantinopolitano, qui tunc in ipso imperio regnabat; et misit eis navalem exercitum cum 
bellatoribus multis. [6] Dominus vero rex hec audiens cum valido exercitu venit et civitatem Bari obsedit, cepit et 
eam destruxit. Destruxit etiam Sipontum et habitatores ipsius collocari fecit in eo loco, in quo modo est 
Manfredonia. Dirui etiam fecit muros Trani. [7] Nam habitatores Trani et Siponti non redierunt ad loca propria, 
nisi post mortem imperatoris Henrici, quos revocare fecit domina Costancia imperatrix uxor eius; et per 
quatraginta annos exules extiterunt, faciens eos habitare extra sub vite et ficu sua, dimisso ob reverentiam beati 
Nicolai suburbio, ut peregrini venientes ad orationem illius sancti invenirent victui necessaria. [8] Maiores itaque 
ipsorum Barensium transtulerunt se cum familiis suis ad dictum imperatorem Constantinopolitanum, qui dedit 
eis ad habitandum apud civitatem Spita. [9] Qui rex Guillelmus postea Regnum quiete et pacifice possedit et 
duxit uxorem Margaritam filiam regis Portugalensis, ex qua suscepit filium, quem nomine suo Guillelmum 
vocavit. [10] Regnavit autem XII annis et mortuus est, et dictus filius suus XI annorum erat in morte patris. 

[11] Que regina Margarita habuit consilium cum quibusdam bonis prelatis Regni, et dixit: «Consulatis michi, 
quid facere debeam cum puero filio meo». [12] Qui respondentes dixerunt: «Consulimus tibi bona fide et animo, 
ut revoces omnes exules, quos vir tuus exulavit, et restituas unicuique ipsorum terram suam; et sic filius tuus et tu 
pacifice et quiete Regnum possidebitis». [13] Et sic factum est, et omnes et singuli ad terram suam redierunt, et 
siluit omnis terra ab omni scismate et scandalo. 

[III. 1] Qui Guillelmus rex secundus a primo prosper et quietus in Regno sic solo verbo terrebat exteros, sic 
et fama sublimabat alumnos. [2] Unde Ezechiel propheta dixerat: «Tu Cherubin [Cherub Stürner] extentus et 
protegens in deliciis paradisi Dei fuisti, omnis lapis pretiosus operimentum tuum»; Cherub fuit in sapientia, 
extentus fama, deliciosus habundantia, pretiosus in gloria. [3] Vixit in dominio annis XXV et mortuus fuit sine 
liberis, qui habuerat in uxorem Iohannam filiam regis Henrici Anglie. 

[4] Verumtamen in vita sua tres exercitus navales misit: [5] primum in Alexandriam, qui post moram septem 
dierum, cum in terram descendissent, cum rubore ad vasa se receperunt et sine gloria ad propria redierunt; 
[6] secundum exercitum ad Maioricam, que in partibus Yspanie, misit, quia rex Sarracenus, qui erat dominus 
ipsius insule, ad eundem regem recursum habuerat, conquerens se exclusum a subiectis suis: qui dedit eis XL 
galeas armatas, et, cum venissent ad litora terre regis Aragonum, omnes passe sunt naufragium; [7] tertium vero 
misit contra imperatorem Emanuelem Constantinopolitanum, quia idem imperator noluit sibi dare in uxorem 
filiam suam, quam ab eo ipse Guillelmus petierat, et quidquam contra ipsum non profecerunt. 
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[IV. 1] Perdito itaque Regno Ierosolimitano, quod Saladinus rex Egypti et Damasci occupaverat, sola Tyro in 
dominio Christianorum remanente, in qua Conradus marchio Montisferrati, qui causa peregrinationis tunc ad 
partes illas se contulit, sub periculo ad tutamentum Tyrensium se recepit et viriliter et potenter eam defendit; 
[2] auditoque namque sinistro infortunio, quod acciderat de Regno Ierosolimitano, idem rex Guillelmus misit 
ducentos milites bene armatos apud Tyrum et magnam quantitatem victualium hiis, que reduxerant in Tyro, et 
multas galeas armatas, quia tunc Saladinus obsederat civitatem Tripolis. [3] Que galee venientes ad portum ipsius 
Tripolis, Saladinus statim solvit obsidionem et recessit dicens: «Iste sunt galee illius, qui est leo marinus, et nullus 
contra eum in mari resistere potest». 

[V. 1] Regina vero Constantia, que iam erat tradita in matrimonium imperatori Henrico, filio imperatoris 
primi Frederici, Regnum Sicilie, ad quam venire spectabat, habere non poterat, quia Tancredus, filius naturalis 
supradicti Rogerii, iam cum consensu et voluntate comitum et baronum ipsius Regni ipsum occupaverat, qui 
regnavit annis V. [2] Et eo mortuo venit imperator Henricus anno Dominice incarnationis MCXCIII cum valido 
exercitu, ducens secum dominam Constantiam uxorem suam. [3] Cum venissent ad Marchiam Anconitanam in 
civitate Esy, peperit ibi filium suum in die festivitatis sancti Stephani. [4] Et ea ibidem cum puero remanente, 
imperator potenter Regnum intravit et obtinuit, et cepit Guillelmum filium dicti Tancredi, matrem et tres sorores 
suas et alios XI nobiles Regni et eos captivos duxit in Germaniam. Quos omnes preter mulieres obtenebravit 
lumine et in carcere retinuit. [5] Qui imperator, revolutis IIII annis post Regnum obtentum, apud Messanam 
mortuus fuit. 

[6] Relicta itaque domina Constantia omnes milites Theotonicos, quos secum vir suus habuerat in Sicilia, 
remuneravit muneribus et in Theotoniam ad dominum Philippum fratrem ipsius imperatoris remisit. [7] Qui 
dominus Philippus ad petitionem domini Innocentii pape III omnes nobiles Apulie, qui in Alamania erant 
obtenebrati, cum mulieribus supradictis liberavit, et ad propria redierunt. [8] Puer autem parvus Fredericus, qui 
erat sub tutela et nutritura uxoris Conradi ducis Spoletini in civitate Fuligni, ad requisitionem matris comes 
Petrus de Celano misit eundem per comitem Berardum de Laurito consobrinum suum ad matrem suam; quo 
veniente in festivitate pentecoste, in ecclesia Panormitana unctus fuit in regem, qui tunc quinquennis erat. 

[VI. 1] Et in sequenti festivitate sancti Andree ipsa domina Constantia ibidem mortua fuit, relinquens 
eundem puerum sub tutela predicti domini Innocentii summi pontificis et ecclesie Romane, et custodes ipsius 
dimisit dominum Bartholomeum archiepiscopum Panormitanum et dominum Matheum Capuanum et dominum 
Gualterium episcopum Troyanum et Regni Sicilie cancellarium. [2] Et infra spatium modici temporis ipsi domini 
Panormitanus et Capuanus ibidem in Panormo defuncti sunt, et remansit solus dominus Gualterius, qui curam 
ipsius pueri prudenter et fideliter egit. [3] Et fere nobiles Regni, qui remanserant, totum Regnum ad opus suum 
occupabant et neci ipsius pueri intendebant, ut adimpleretur illud Merorini Brictanici dicentis: «Inter capras 
laniandus et non absorbendus». [4] Multitudo etiam Sarracenorum, qui tunc erant in Sicilia, contra ipsum similiter 
rebellaverunt, et ad tantam devenit inopiam, quod vix haberet, quid comederet. 

[5] Marqualdus vero Theotonicus, qui per Henricum imperatorem factus fuerat marchio Anconitanus et 
comes Romaniole, audita morte dicte imperatricis Constantie, cum terrestri exercitu Regnum intravit et, totam 
terram usque Salernum occupans, cum navali exercitu ab ipso Salerno exivit, ferens se usque Trapanum. [6] Qui 
tam a Christianis quam a Sarracenis pro maiori parte receptus fuit, dicens se tutorem esse pueri auctoritate patris, 
et cum exercitu suo usque Panormum properavit. [7] Cui dictus Troyanus episcopus et cancellarius viriliter et 
potenter cum exercitu occurrit, et cum ipso prelio commisso in terram Montisregalis, ipse marchio fugatus fuit, 
et nichilominus preter civitatem Panormitanam omnia loca Sicilie obtinuit. [8] Contra quem etiam dictus 
cancellarius processit, et cum eodem prelio commisso in territorio terre Randacii, similiter idem marchio in 
campestri bello devictus fuit, et nichilominus omnes Siculi a sua fidelitate non discedebant. [9] Et cum venisset 
ad civitatem Pactensem, ut Messanam civitatem reciperet, ad quam a civibus vocabatur, in dicta Pactensi civitate 
mortuus fuit, et tunc pro maiori parte cancellarius totam Siciliam recuperavit. 

[VII. 1] Processu vero temporis, procurante eodem Troyano episcopo et cancellario, Fredericus rex duxit in 
uxorem dominam Constantiam filiam regis Aragonum, que fuerat uxor quondam regis Ungarie, quam duxit in 
Siciliam cum navali exercitu frater suus comes Provincie anno Dominice incarnationis MCCVIIII, mense augusti. 
[2] Qui post modicum tempus idem comes in Panormo mortuus fuit et maior pars militum, qui cum ipsa 
venerunt. [3] Et secundo anno disponsationis ipsius domine filium recepit a viro suo, qui vocatus fuit Henricus. 
[4] Que malo consilio ducta una cum viro eundem cancellarium, qui iam factus fuerat episcopus Cathaniensis, a 
curia eorum excluserunt. [5] Tertio vero anno post adventum ipsius domine dominus Innocentius coronavit 
imperatorem Rome dominum Ottonem, qui fuerat ex gente ducum Saxonie, qui in ipsa coronatione iuravit 
eidem domino pape, ut aliquo modo Regnum Sicilie non intraret. [6] Et cum rediret et esset in civitate Orte, ad 

Prof. Fulvio Delle Donne - Letteratura latina medievale e umanistica (2014-15) 2

Prof. Fulvio Delle Donne - Letteratura latina medievale e umanistica (2014-15)



instantiam et invocationem quorundam magnorum virorum Regni Regnum intravit et usque Calabriam terram 
obtinuit. [7] Interim tamen idem dominus Innocentius papa eundem excommunicavit et scripsit principibus 
Theotonie, tam clericis quam laycis, ut omnes contra istum rebellarent. [8] Et hoc audito ipse dominus Otto in 
mense septembris prime indictionis post coronam acceptam in Theotoniam rediit. 

[9] Et interim quidam nobiles ipsius Theotonie ad eundem Fredericum venere exponentes, quod unanimi 
voluntate ipsum imperatorem eligere volebant. [10] Qui cum sex galeis iter marinum arripuit et divertit Rome ad 
eundem dominum papam, et ipse animavit et confortavit eum ad eundum. [11] Qui veniens civitatem Ianue et 
abinde desperate fortune se committens Lombardiam intravit, que tota ipsa Lombardia preter Cremonam et 
marchionem Montisferrati cum domino Ottone corde et animo erat. [12] Et inde transgrediens, sicut melius 
potuit, Theotoniam pervenit, et coram facie sua dominus Otto fugiebat et ad ultimum recepit se in Brusuyco 
civitate, ubi ab eodem puero cum aliis principibus obsessus fuit. [13] Et non post multum tempus ibidem 
mortem recepit, et sic plenum dominium idem puer totius Alamanie obtinuit. 

[VIII. 1] Anno itaque Dominice incarnationis MCCXIIII, mense novembris IIII indictionis, sancta Romana 
ecclesia residente Innocentio papa III synodum celebravit apud Lateranum, in qua fuit innumerabilis multitudo 
prelatorum, ubi tractatum fuit de Terre Sancte recuperatione. [2] Et eadem synodo facta idem Fredericus misit 
Berardum de Castanea archiepiscopum Panormitanum et quendam magnum virum Theotonicum, qui comes 
Albertus vocabatur, qui uxori sue propinquitate carnis attinebat, ut eandem in Alamaniam ducerent. [3] Que 
domina mense iunii eiusdem indictionis cum sex galeis a Messana usque ad Sanctam Eufamiam cum filio suo, qui 
tunc quinquennis erat, et supradictis archiepiscopo et comite pervenit, et abinde ipsa per terram ivit et filius cum 
galeis usque Ianuam. [4] Nam cum ipsa esset in Lombardia, misit puero filio suo ut ad se veniret, et sic insimul in 
Theotoniam profecti sunt ad virum et patrem suum. [5] Et ibidem per octo annos et amplius moram trahens, 
dimisso ibidem loco sui ipso puero, a domino Honorio papa ad coronationem vocatus est. 

[IX. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXI, mense novembris, indictione VIIII, papa Honorius 
coronavit apud Sanctum Petrum imperatorem Fredericum, filium imperatoris Henrici et imperatricis Constantie, 
quem proditores Regni Sicilie expulerant, et secesserat in Alamaniam, quem Theotonici receperunt et 
honoraverunt tamquam dominum suum, cum quo coronata fuit dicta uxor eius Constantia, filia regis Aragonum, 
et receptis coronis statim intraverunt Regnum Sicilie, ubi multos invenerunt rebelles, qui nolebant se submittere 
imperatori. [2] Quos omnes gratia Dei cito superavit et deiecit, exceptis quibusdam munitionibus Sarracenorum 
Sicilie, que erant in altis montibus posite, que omnino erant inexpugnabiles, et nemo ad eas accessum habere 
poterat. 

[X. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXI, in mense augusti VIIII indictionis, exigentibus peccatis 
Christianorum, omnes quotquot erant in exercitu Christianorum, in Egypto, non imminente aliqua pugna, a 
Sarracenis capti fuerunt, exceptis illis, qui in Damiata remanserant. [2] Pro quorum liberatione civitas ipsa, 
videlicet Damiata, restituta fuit Sarracenis eodem mense. 

[XI. 1] Anno Eiusdem incarnationis MCCXXII indictionis X, mense decembris, dominus Nicolaus, 
episcopus Tusculanus, missus a papa Honorio, venit ad imperatorem in Siciliam, et statim idem imperator iter 
arripuit et ivit ad eundem papam cum eodem episcopo. [2] Et in reversione sua idem episcopus consecravit 
ecclesiam Cusentinam, residente in ea Luca archiepiscopo, in cuius etiam consecratione dominus imperator 
interfuit. 

[XII. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXII, mense aprilis X indictionis, supradictus papa Honorius et 
cardinales habuerunt colloquium apud Verulam civitatem Campanie cum eodem imperatore, ubi multa tractata 
sunt de recuperatione Terre Sancte. 

[XIII. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXII, mense octobris sive novembris XI indictionis, dominus 
Pelagius episcopus Albanensis et Iohannes rex Ierosolimitanus et magnus magister Hospitalis, qui capti fuerant 
in Egypto, insimul applicuerunt Brundusium, ubi imperator, qui tunc venerat a Sicilia, obviavit eis et eos devote 
recepit. [2] Et inde euntes venerunt et habuerunt colloquium cum domino papa Honorio apud Ferentinum 
civitatem Campanie, ubi tractatum fuit, et imperator duxit in uxorem filiam dicti regis Iohannis. [3] Nam 
imperatrix Constantia, uxor eius, iubente Domino, mense iunii X indictionis de hac luce subtracta est apud 
Cathaniam civitatem Sicilie et in Panormo sepulta. 

[XIV. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXV, mense augusti XIII indictionis, Fredericus imperator 
habuit colloquium apud Sanctum Germanum cum domino Pelagio, episcopo Albanensi, et cum domino 
Gualone, cardinalibus, ubi iuravit ut in futuro mense augusti indictionis XV deberet ad transmarinas partes 
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transire. [2] Eodem mense videlicet augusti XIII indictionis et eiusdem incarnationis, idem imperator misit 
Landonem Reginum archiepiscopum, Iacobum Pactensem episcopum, Richerium Melfiensem episcopum et 
comitem Henricum de Malta cum XX galeis ad transmarinas partes, ut conducerent filiam regis Iohannis 
predicti, quam duxerat in uxorem. [3] Qui cum eadem puella mense octobris XIIII indictionis ad portum 
Brundusii regressi sunt, et mense novembris eiusdem indictionis eam apud eandem civitatem desponsavit.  

[XV. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXVI, mense aprilis XIIII indictionis, dictus imperator intravit 
Lombardiam cum parvo exercitu, ubi disposuerat habere colloquium cum filio suo rege Henrico et aliis 
principibus super recuperatione Terre Sancte. [2] Et quedam civitates Lombardie, que non fuerunt fideles 
apparuerunt et non permiserunt transire et filium et alios Theotonicos ad imperatorem, et sic imperator ad 
Regnum Sicilie regressus est mense augusti eiusdem indictionis, [3] et mense ianuarii XV indictionis una cum 
uxore sua transivit per Calabriam in Siciliam. 

[XVI. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXVII, mense septembris prime indictionis, dictus imperator 
magnum fecit apparatum et voluit transfretare cum exercitu Christianorum, qui tunc temporis convenerat de 
universis mundi partibus in Brundusio; et superveniente infirmitate transire non potuit. [2] Nichilominus tamen 
non tardavit mittere exercitum cum patriarcha Ierosolimitano, qui ecclesie Romane legatus ad partes Syrie 
festinabat, et ipse apud Ydrontum civitatem Apulie infirmus remansit. [3] Et sequenti mense novembris eiusdem 
indictionis, papa Gregorius, qui successerat Honorio, congregatis omnibus prelatis Italie in octava sancti Martini 
supradicti mensis apud Romam, in ecclesia sancti Petri ipsum excommunicavit Fredericum imperatorem, eo 
quod non transierat in termino constituto. [4] Exercitus autem Christianorum, qui transierat in eodem passagio 
ad partes Syrie, edificavit castrum Sydonie et Cesarie. 

[XVII. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXVIII, mense aprilis prime indictionis, imperatrix Elisabeth, 
uxor Frederici imperatoris, filia regis Iohannis, apud Andriam civitatem Apulie XXVI die supradicti mensis 
aprilis peperit filium, quem concepit ex viro suo imperatore Frederico, quem dictus imperator pater suus statim, 
ut audivit eius nativitatem apud Troyam civitatem Apulie, ubi tunc erat, imposuit ei nomen Conradus. [2] Mater 
autem sua, X die postquam peperit eum, apud civitatem eandem migravit ad Deum. [3] In cuius obitu 
interfuerunt omnes prelati Regni Sicilie, qui convenerant ad generalem curiam Baroli, quam idem imperator 
ordinavit apud eandem terram, in qua multa disposuit de Regno suo Sicilie, eo quod ipse transire volebat ad 
partes Syrie, ut redimeret votum suum. 

[4] In sequenti vero mense iunii huius supradicte incarnationis et indictionis, dictus imperator, assumptis 
quibusdam fidelibus Regni Sicilie, cum XL galeis in vigilia sancti Petri supradicti mensis iunii exivit de portu 
Brundusii, et sequenti die in festo eiusdem sancti eiusdem festi applicuit Ydrontum, civitatem Apulie. [5] Deinde 
eo sero exeunte de Ydronto sequenti die venimus ad insulam Romanie, que dicitur Athanos. [6] Et exinde 
navigantes altera die circa horam sextam venimus ad insulam et castrum, quod dicitur Corpho. [7] Ubi morati 
usque sero navigavimus inde et sequenti die, post solis occasum, venimus ad Portum Guiscardum. [8] Ubi 
quiescentes illa nocte, altera die circa horam sextam applicuimus ad insulam Chefalonie, in qua erat comes 
dominus Madius, qui erat Apulus, ubi omnia necessaria parata invenimus et ab eodem ministrante comite. 
[9] Circa autem solis occasum et exinde recedentes et fluctibus maris intumescentibus, sequenti die circa horam 
nonam venimus Methonam. [10] Et ibi quiescentes usque mane, deinde circa ortum solis recedentes eo sero 
venimus ad Portum Qualcarum. [11] Et ibi quiescentes per totam noctem, in mane inde exeuntes venimus ad 
insulam Cederi. [12] Ubi morantes usque ad auroram sequentis diei, exivimus inde et navigavimus versus Cretam, 
et circa horam vespertinam vel serotinam applicuimus ad eandem insulam, ad locum qui dicitur de Suda, ubi 
morati fuimus per totam noctem et sequentem diem, videlicet nonam diem iulii eiusdem indictionis. [13] Deinde 
X huius mensis cepimus navigare circa litus ipsius insule, et XI ipsius circa horam tertiam venimus ad quandam 
civitatem ipsius insule, que dicitur Candida, subtus quam descendimus, et fuimus ibi per totam diem illam et 
noctem. [14] Sequenti vero die, videlicet XII huius mensis iulii, exivimus de Creta et intravimus pelagum, et XIII 
sequenti huius mensis iulii venimus ad insulam Rodii et fatigati aliquantulum requievimus illic per totam noctem 
huius XIII diei. [15] Et navigantes inde eo die, videlicet XIV huius mensis iulii, venimus ad ipsam civitatem, que 
dicitur Rodum, circa horam nonam, et vero descendentes ibi tamen mansimus in portu per totam diem illam et 
noctem, et in mane recedentes exivimus circa litus Licie provincie. [16] Sero venimus apud Patheram civitatem, 
in qua natus fuit confexor Domini Nicolaus, et requievimus ibi per totam noctem. [17] Et in mane cepimus 
navigare, et eo die in sero applicuimus ad portum de Castro Rubeo, et fuimus ibi per totam noctem. [18] Et in 
mane recessimus, inde circa horam tertiam vidimus Mirram civitatem, in qua divinis claruit miraculis et episcopus 
fuit. [19] Et post horam nonam ipsius diei venimus ad portum de Phinica, ubi invenimus aquas frigidissimas ad 
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habundantiam de magnis fluminibus emanantes, et ibi morantes die illa et altera aliquantulum recreata sunt ibi 
corpora nostra.  

[XVIII. 1] Ac deinde XVIII dicti mensis iulii post solis ortum cepimus navigare versus insulam Cypri, et 
intrantes pelagum XX ipsius mensis pervenimus ad dictam insulam, et sequenti die intravimus Nimocium, 
civitatem ipsius insule. [2] Et post secundum vel tertium diem Henricus rex cum omnibus militibus suis venit ad 
eum apud Nimocium. Nam, ex parte imperii, eius homo esse debebat et ei de homagio tenebatur. [3] Verum cum 
ipse rex esset pupillus, quidam de terra sua consumpserant omnia bona sua. [4] Qua de causa imperator requisivit 
eos, ut facerent rationem de terra regis. [5] Ipsi vero timentes, quod non possent sibi plene reddere rationem, 
quinto vel sexto die in nocte dimissis ibi tentoriis et rebus suis clam nobis nescientibus recesserunt et iverunt 
apud Nicosiam, civitatem ipsius insule, et ceperunt munire tria castra, que sunt in eadem insula, dicentes: «Facies 
nostra de cetero non videbit faciem imperatoris». [6] Imperator autem, cum hoc vidisset, moratus fuit apud 
Nimocium usque in XVII diem sequentis mensis augusti prime indictionis. [7] Deinde equitavimus versus 
Nicosiam predictam, ubi occurrit nobis princeps Antiochenus, et, morantibus ibi aliquantis diebus, illi, qui 
rebellaverant, descenderunt omnes ad pedes imperatoris. 

[8] Ordinato itaque Regno illo et recepto ab omnibus fidelitatis iuramento, secundo die mensis septembris II 
indictionis arripuimus iter versus Syriam. [9] Et eo die venimus ad Famagustam civitatem et sequenti die 
intravimus galeas et incepimus navigare versus Syriam. [10] Et quinto ipsius mensis applicuimus Betthoron et 
descendentes Beriti et Sydonie et Sarapte VII et per portum ante auroram venimus Tyrum. [11] Et ibi non 
moram facientes eo die applicuimus Accon, ubi invenimus exercitum Christianorum, qui edificaverat castrum 
Sydonie et Cesarie. 

[XIX. 1] Descendentibus autem nobis ibidem, cepit imperator tractare, quo ire deberet cum exercitu. 
[2] Interea soldanus Babilonie, qui de Egypto venerat in Syriam et morabatur apud Sichen, que nunc dicitur 
Neapolis, misit quendam admiratum magnum in Accon cum magno exenio ad imperatorem, et per eundem 
nuntium promisit sibi restituere Terram Sanctam Ierusalem cum omnibus pertinendis ipsius Regni, que omnia 
captiva detinebat nepos eius. [3] Imperator itaque remisit eundem nuntium et cum eo misit nuntios suos, per 
quos destinavit eidem soldano exenia magna. [4] Interea preparavit se imperator et equitavit cum exercitu 
Christiano ad reedificandam Ioppen, et XVI novembris eiusdem secunde indictionis imperator cum exercitu 
applicuit Ioppen et cepit reedificare viriliter castrum ipsum. [5] Et discurrentibus hinc inde nuntiis, qui 
concordiam inter eos tractabant, mense martii ipsa concordia ad effectum deducta est adeo, quod soldanus ipse 
pacifice et quiete restituit sibi civitatem Ierusalem et aliquam partem ipsius Regni. 

[6] XVII vero die ipsius mensis martii, in illa die dominica, qua cantabatur: «Letare, Ierusalem, in diem, 
festum agite omnes, qui diligitis eam», hoc factum fuit. [7] Ipse imperator cum omni exercitu Christianorum 
civitatem ipsam gaudentes intraverunt. [8] Et qui scripsit personaliter interfuit et a veritatis tramite non discordat, 
cum oculis suis viderit et de causa certe scientie testimonium perhibeat quantum enim in storiis legitur. [9] A 
tempore Heraclii et Corradi imperatorum nullus imperator civitatem ipsam intravit, nisi ipse Fredericus, quam 
Christiani pacifice et quiete possederunt, quousque Crosminii supradicti ipsam occupaverunt. [10] Nunc autem in 
anno MCCLXXII veniat in medium angelus septimus tuba caniturus et dicat: «Ierusalem, surge et sta in excelso 
et vide iocunditatem, que veniet tibi per Dominum Deum tuum ab Oriente, et noli flere, quia cito veniet salus 
tua. [11] Leva igitur in circuitu oculos tuos et vide exercitum Orientalium Christianorum, qui congregabitur ad 
relevationem et gaudium tui. [12] Inundatio enim camelorum ipsorum Orientalium operiet terram: dromedarii 
Madian et Epha onusti apparebunt, aurum et thus deferent, ut tuam edificent ruinam». 

[13] Ipse itaque imperator Fredericus mense aprilis supradicte indictionis reversus est in Acconensem 
civitatem, ubi audivit, quod papalis exercitus intraverat Regnum Sicilie et usque Capuam totam terram 
occupaverat. [14] Ipsam vero civitatem Capuanam obtinere non potuerunt, sed conversi obsederunt castrum 
Cayatie, quod ibi prope est, et a calendis iunii ipsius indictionis obsidionem ipsam ibidem firmaverunt. [15] Erat 
enim ibi cum imperatore magnus exercitus militum Theotonicorum, qui milites satis ab ipso imperatore rogati 
fuerunt, ut cum ipso in Regnum Sicilie venirent. [16] Qui nullatenus id sibi concedere voluerunt et conductis 
navibus usque ad Venetiam navigare disponebant et abinde in terram suam proficisci. [17] Nam cum navigare 
cepissent, occurrit eis ventus contrarius, qui contra voluntatem navigantium in ipsis ad portum Brundusii 
applicuerunt. 

[XX. 1] Imperator autem supradictus primo madii supradicte indictionis cum VII galeis armatis, quas comes 
Henricus de Malta illis diebus de partibus Regni Sicilie secum duxerat, mare intravit et X iunii ad portum 
Brundusii applicuit. [2] Et deinde copiosum exercitum tam de regnicolis quam de Theotonicis congregare cepit, 
et ultimo augusti de terra Baroli recessit. [3] Et cum vellet intrare Fogiam, ipsa Fogia cum Troya et Casali Novo 
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et Sancto Severo cum terra Civitatis statim contra ipsum rebellaverunt et nec ipsum nec suos voluerunt recipere 
nec forum rerum comestibilium sibi facere voluerunt. [4] Et octavo septembris sequentis III indictionis ad 
civitatem Capuanam venit. [5] Et hoc audito dominus Pelagius cardinalis, qui legatus erat in papali exercitu, cum 
rege Iohanne Ierosolimitano, qui ipsi exercitui prefuerat, soluta ipsa obsidione Cayatie statim recesserunt et ad 
terram Tyani se contulerunt. [6] Imperator vero cum omni exercitu suo apud terram Calvi se contulit, et illi 
audito adventu suo statim de terra Tyani recedentes in Campaniam se contulerunt. [7] Verumtamen dominus 
Pelagius supradictus cum aliquibus militibus in Monte Casino remansit. [8] Et imperator totam terram usque 
Ceperanum recuperavit excepta civitate Sore, que se sibi submittere noluit, que vi capta fuit et igne combusta; 
castrum vero ipsius terre habere non potuit. [9] Et hoc totum factum fuit per totum mensem novembris eiusdem 
tertie indictionis. 

[10] Volens itaque imperator hiemis asperitatem vitare, totum exercitum Theotonicorum licentiavit et 
muneribus honoravit, et ipse cum familia sua in Apuliam rediit. [11] Et fecit destrui muros Troye et fossata 
supradictarum terrarum Capitinate, et ab eis innumeros obsides recepit pro rebellatione, quam in faciem suam 
exercuerunt. 

[12] Superveniente vero mense martii, patriarcha Aquilenus et archiepiscopus Salceburgensis cum episcopo 
Ratisponensi, qui postea factus fuit imperii cancellarius, et dux Austrie cum duce Maranie et duce Carunthie pro 
tractanda pace inter apostolicam ecclesiam et imperatorem venerunt. [13] Et Deo cooperante et ipsis 
laborantibus mense augusti eiusdem indictionis pax ipsa apud Ceperanum completa fuit, domino papa Gregorio 
cum omnibus cardinalibus suis in civitate Anagnie existentibus. [14] Interim tamen dux Austrie catholicus 
christianus apud Sanctum Germanum, anno Domini MCCXXX et X anno domini imperatoris Frederici, die 
dominico XXVIII mensis iulii eiusdem III indictionis vitam finivit, qui in Monte Cassino sepulturam recepit. 
[15] Nam dominus imperator cum modica familia sua in principio mensis septembris ad supradictum dominum 
papam Gregorium in ipsam civitatem Anagnie se contulit, et insimul comederunt, cum sua benedictione recessit 
et in Apuliam reversus fuit. [16] Et tunc edidit constitutiones suas, que hodie in Regno habentur. 

[XXI. 1] Revoluto itaque anno misit dominum Riccardum Filagerium marescalcum suum cum exercitu 
militum regnicolarum ad insulam Cypri. [2] Non valentes ibidem descendere, quia dominus Iohannes de Berito 
cum militia magna eis se opposuit, qui navigantes versus Syriam apud Beritum in terram ipsius domini Iohannis 
descenderunt et habita civitate castrum ipsius terre habere non potuerunt, quia munitum erat defensoribus et aliis 
rebus necessariis. [3] Vertente autem mense madii ipsius anni, ipse dominus Iohannes de Berito de partibus Cypri 
cum militia sua ad civitatem Acconensem navigavit. [4] Cui adiuncti sunt omnes Acconenses, et congregato 
exercitu obsidionem Beriti solverunt. [5] Ipse vero dominus Riccardus assumptis galeis et navibus, quas secum 
habebat, ad insulam Cypri, que defensoribus evacuata erat, cum exercitu suo se contulit ad ipsam: pro sue 
voluntatis arbitrio totam obtinuit. [6] Postmodum namque supradictus dominus Iohannes de Berito collecto 
exercitu transmarino cum navibus Ianuensium ad partes Cypri profectus est, et prope civitatem Nicosie ambo 
cum exercitu eorum pugnaverunt. [7] Et devictus est dominus Riccardus cum exercitu suo, ubi bene quadringenti 
milites capti, qui occisi fuerunt. [8] Et idem dominus Riccardus per fugam cum aliquantis militibus evaserunt et 
recursum habuerunt ad galeas, quas in vicino mari habebat, et cum ipsis se contulerunt apud Tyrum, quam 
dominus Riccardus pro parte imperatoris munitam tenebat. 

[XXII. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXXII, indictionis sexte mense iulii, aliqui stulti cives 
Messanenses pro nichilo et sine causa contra imperatorem nisi sunt rebellare. [2] Ad quam civitatem sequenti 
mense madii imperator cum familia sua accessit et omnes eos tam maiores quam minores in maiori ecclesia 
Messanensi assecuravit et omnes offensas, quas fecerant, totaliter remisit. [3] Et aliquibus revolutis diebus, non 
sequens mores et vestigia magnorum principum, quorum verba retrorsum non habent, quosdam ipsorum turpi 
morti tradidit, quosdam incarceravit, et alii per fugam evaserunt. [4] Et illud idem fecit in quibusdam aliis terris 
Sicilie, destruens totaliter terram Centurbii et Trayne et Montis Albani et cuiusdam alterius terre, que modo in 
memoria non existit. [5] Vertente itaque alio mense madii videlicet VII indictionis ad partes Apulie rediit et 
abinde iter arripuit eundi ad dominum Gregorium papam, qui tunc in Reatina civitate cum cardinalibus suis 
morabatur, et habito colloquio insimul in Apuliam rediit. 

[XXIII. 1] Anno Dominice incarnationis MCCXXXV, indictionis IX mense aprilis, a partibus Apulie recessit 
ducens secum Conradum filium suum, qui tunc septennis erat, et per viam Marchie Anconitane pervenit ad 
civitatem Aremini. [2] Et deinde cum sex galeis armatis, quas habebat, ad partes Aquileye se contulit et 
Theotoniam intravit, quia filius suus Henricus, qui ibi erat, iam contra patrem rebellare nitebatur. [3] Principes 
vero imperii, tam clerici quam layci, imperatori adherebant preter ducem Austrie et Stirie, qui cognatus ipsius 
Henrici erat, quia uxor illius soror ipsius ducis erat. [4] Ipse vero Henricus in quodam munitissimo castro cum 
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paucis se recepit et non valens resistere ad pedes et misericordiam imperatoris descendit. [5] Quem statim 
imperator cum magno conductu ad partes Aquileye transmisit, et per mare cum duabus galeis usque ad Sipontum 
pervenit, ubi receptus fuit et in castro Sancti Felicis sub bona custodia collocatus extitit. [6] Et abinde mandavit 
custodibus ipsius, ut ad castrum Necastri et Calabriam mitteretur. [7] Qui per duos annos ibi demorans, precepit 
ut iterato ad castrum Sancti Marci in Valle Gratis reduceretur. [8] Qui veniens in montem, qui est inter ipsum 
Nicastrum et Marturanum, dedit se in terram de equo et quasi mortuus fuit. [9] Et ducentes eum custodes sui 
sicut melius potuerunt usque Marturanum, ibidem vitam finivit et in ecclesia Cusentina sepultus fuit. 

[10] Imperator itaque cum exercitu suo ad partes Austrie et Stirie proficiscens, illas suo dominio subiugavit 
preter quatuor castra munita, in quibus ipse dux cum quibusdam complicibus suis se receperat. [11] Et einde ad 
partes Lombardie cum valido exercitu venit, et alique civitates ipsum ut dominum receperunt. [12] Alie vero sibi 
contradicentes suis mandatis obedire noluerunt, immo congregato exercitu cum ipso pugnaverunt. [13] Qui 
turpiter devicti sunt, et alii ex eis capti extiterunt et in Regnum Sicilie captivi missi sunt et in carcerem reclusi, et 
multi interfecti. [14] Nam caput rebellionis Mediolanum fuit, ut adimpleretur illud Merorini Brictanici, qui 
dixerat: «Caput Ligurum tenui bello quassabit». [15] In qua Liguria per quadriennium bellando moratus fuit et 
tamen totam ipsam provinciam pro sue voluntatis arbitrio obtinere non valuit. 

[XXIV. 1] Anno Domini MCCXXXVIII, III indictionis, dominus Gregorius papa nonus, postquam 
excommunicavit in ecclesia sancti Petri imperatorem, privatim et non publice misit dominum Iacobum 
Prenestinum episcopum, qui tamquam simplex monachus usque Ianuam perrexit. [2] Primo enim dominus Otto 
cardinalis ad illas partes legatus se contulerat; qui ambo prelatos illarum partium citaverunt, ut omnes accederent 
ad concilium generale, quod dominus Gregorius papa Rome celebraturus erat. [3] Qui venientes usque Ianuam, 
comunitas ipsius civitatis armavit eis multas galeas suas, ut eis obviarent, et dum irent, invenerunt eas in mari in 
eo loco, qui dicitur Mons Christi. [4] Et dum pugnarent ad invicem, succubuerunt Ianuenses, et preter quatuor 
galeas, que per fugam elapse sunt, omnes alie capte extiterunt a galeis imperatoris, in quibus ipsi duo cardinales et 
multi alii prelati cum omnibus aliis capti fuerunt. [5] Que galee cum omnibus ipsis personis usque Neapolim 
pervenerunt. [6] Quos omnes in curiali custodia custodiri fecit et neminem illorum interfici iussit, sed revoluto 
aliquo tempore eos omnes liberos, tam cardinales quam omnes alios, abire permisit. 

[XXV. 1] Mense vero augusti eiusdem tertie indictionis dominus Gregorius papa Rome defunctus fuit, et per 
senatores urbis omnes cardinales in custodia positi sunt, ut cito de summo pontifice providerent. [2] Et infra 
duos menses elegerunt dominum Goffridum de Mediolano cardinalem, qui non vixit in papatu nisi per XVII dies 
et mortuus fuit. [3] Statim vero omnes cardinales disgregati sunt, et quilibet eorum eligit sibi locum, in quo 
morarentur. [4] In revolutione autem anni, mense iunii IIII sequentis indictionis apud Anagniam civitatem 
Campanie congregati sunt, et spirante Domino in festivitate Petri et Pauli unanimes et concordes elegerunt in 
summum pontificem dominum Sinibaldum cardinalem Ianuensem, qui vocatus fuit Innocentius IIII. [5] Et dum 
medio tempore haberetur tractatus pacis cum imperatore, ipse dominus Innocentius caute et privatim misit 
potestati Ianue, ut mitteret sibi sex galeas armatas. [6] Quibus venientibus, cum aliquantis cardinalibus in partibus 
Corneti eas intravit, alii autem cardinales et clerici familie sue in terra manserunt. [7] Quibus omnibus imperator, 
qui tunc in partibus illis erat, securum conductum dedit usque Ianuam. [8] Qui omnes cum ipso summo pontifice 
usque Lugdonum pervenerunt anno incarnationis MCCXLIIII, mense iulii II indictionis, in vigilia beate Marie 
Magdalene. [9] Pontificatus domini Innocentii pape IIII anno III, XVI kalendas augusti, in ecclesia Lugdonensi 
idem imperator fuit semptentialiter depositus, sex annis ante mortem ipsius, et sententia excommunicationis 
publicata fuit de mense martii sequentis III indictionis. [10] Revoluto itaque anno cum prelatis occidentalium 
partium synodum celebravit, in qua a culmine solii imperatoris deposuit eundem, existentibus ibidem nuntiis 
ipsius imperatoris, quos illuc miserat; a robore autem imperii tam Germanie quam Italie non decidit, quamdiu 
supervixit.  

[XXVI. 1] Interim quidam nobiles Regni de familia sua inter se iuraverunt, ut ipsum interficerent, quod ad 
aures suas pervenit, et aliqui ipsorum capti fuerunt et alii per fugam elapsi sunt. [2] Ceteri vero in castro 
Caputaquensi se receperunt, et per non longam obsidionem ad manus suas pervenientes crudelem mortem 
insimul parvuli filii sui receperunt. 

[3] Postmodum vero in Lombardiam rediit, et Parmensis civitas, que cum ipso corpore et spiritu esse 
videbatur, eum recipere noluit, immo manifeste rebellavit. [4] Quam continua obsidione obsedit et civitatem 
contra eam edificavit, quam Victoriam appellavit. [5] In qua non multis revolutis mensibus a civibus Parmensibus 
turpiter devictus fuit, multis de suis ibidem captis et interfectis, et multo rubore confusus infirmus in Regnum 
rediit. [6] Et gravatus eadem infirmitate in medietate mensis decembris anno Dominice incarnationis MCCLI IX 
indictionis apud Florentinum, modicam terram Capitinate, debitum carnis solvit.  
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[XXVII N. 1] Cuius ossa Panormum delata sunt et ibidem recondita, relinquens post mortem suam 
Fredericum, filium dicti Henrici filii sui, et alium Fredericum filium suum, quem de Anglica uxore susceperat. 
[2] Ille vero Fredericus nepos suus non multis revolutis diebus in ipsa Capitinata mortuus fuit. 

[3] Cives vero Neapolitani et Capuani cum comitibus Casertano et Acerrarum non sano consilio ducti contra 
Conradum filium suum superstitem rebellaverunt et vicinos suos spoliabant. [4] Mense autem ianuarii X 
indictionis ipse Conradus quasi furtive cum quinque galeis portum Siponti applicuit, de quo sanctus pater abbas 
Ioachim prophetaverat et dixerat: «Cum mortua fuerit aquila», idest imperator, «ex illa egredietur alia, que magis 
intendit affligere ecclesiam, quia et prima quondam aquila regnum furtive intravit». 

[5] Sed cito corruet, qui totum Regnum pacifice et quiete recepit exceptis civitatibus Neapolis et Capue, que 
eum recipere noluerunt. [6] Qui tamquam malignus spiritus fratrem suum supradictum Fredericum patris et 
Anglice uxoris sue in castro Sancti Felicis occulte interfici iussit. [7] Deinde obsedit civitatem Neapolim et 
Capuam et cito eas ad mandatum suum recepit exclusis tamen quibusdam civibus ipsarum civitatum; reliquas 
vero sub suo retinuit imperio vel dominio. [8] Mense autem februarii proxime sequenti XIII indictionis ipse 
Corradus infirmari cepit et XXI madii eiusdem indictionis in castris, quibus morabatur, prope civitatem Melfie 
obiit. [9] Vixit autem XXVI annis et XXVI diebus, cuius ossa Messanam delata sunt et ibi, ut dicitur, sepulturam 
ecclesiasticam non receperunt. 

[10] Sane sequenti mense octobris XIIII indictionis dominus Innocentius papa IIII Regnum intravit et eo 
residente in civitate Neapoli totum ipsum Regnum pro sue voluntatis arbitrio obtinuit. [11] Sarraceni namque 
Lucerie vocaverunt ad se Manfredum filium naturalem dicti quondam imperatoris et ipsum in dominum 
receperunt. [12] Dominus vero Octavianus cardinalis, qui tunc legatus erat in Regno, congregato exercitu magno, 
contra ipsum Manfredum processit. [13] Et ipse Manfredus cum exercitu suo ei viriliter obviavit in Guardia 
Lombardorum, et non multis revolutis diebus ad mandatum Ecclesie idem Manfredus se dedit. [14] Et 
procurante Riccardo duce de Maldeburg ipse Manfredus contra iuramentum factum Ecclesie rebellavit, quia ipse 
marchio quandam principalem partem exercitus in manibus suis tradidit. [15] Et sic resumptis viribus totam 
Apuliam obtinuit. 

[16] Dictus vero dominus Innocentius papa mense decembris eiusdem indictionis in Neapolitana civitate 
diem clausit extremum, cui successit in pontificatu dominus Raynaldus Hostiensis episcopus, qui vocatus fuit 
Alexander. [17] Qui audiens fraudem ipsius marchionis in fine mensis madii a Neapolitana civitate cum omnibus 
cardinalibus suis recessit, et contulerunt se apud Anagniam civitatem Campanie. [18] Et sic de facili dictus 
Manfredus pro sue voluntatis arbitrio dictum Regnum obtinuit. 

[19] Nam sanctissimus pater Ioachim abbas inter cetera, que imperatori Henrico de nato suo Frederico, qui 
tunc triennis erat, super dictis Meronini Brittanici et Erithee Babilonice prophetavit, de predicto Manfredo ait: 
«Dico ego, quod primus et secundus nidus deficient et naturalis aliquis secundo adherebit». [20] De primo enim 
nido, videlicet de uxore prima, que Yspana fuit, exivit Henricus. [21] De Ierosolimitana Elisabeth processit 
Conradus, cui ipse Manfredus successit. [22] Dixerat etiam de eodem: «Finis adulteri interitus casualis». 
[23] Secundum enim morem scripture divine tres dicuntur mortes, videlicet naturalis, accidentalis et casualis. 
[24] Naturalis est illius, qui ex infirmitate in lecto deficit; accidentalis illius, qui subito moritur; casualis, qui 
excerpta causa finit dies suos. [25] Et inde dictus Manfredus, licet valde strenuus, ex pugne causa dies suos finivit 
prelio prope Beneventum commisso vel habito cum rege Karolo, filio illustris regis Francie, Andegavie, Provincie 
et Forcalquerii comite, cui Regnum Sicilie per apostolicam sedem ad annuum censum concessum fuerat, eo quod 
dictus Manfredus occupaverat ipsum et tamquam occupator tenebatur. 

 
 

[XXVII V. 1] Quid imperator predictus ultimo vite sue solempne condidit testamentum in forma et modo 
subscriptis. [2] Forma testamenti imperatoris Frederici secundi.  

[3] In nomine Domini amen. Anno eiusdem incarnationis MCCL, die sabati XIII decembris IX indictionis 
etc. 

[4] Primi parentes incauta transgressio sic posteris leges conditionis induxit, ut eam nec diluvii proclivis ad 
penam effusio effrenis abduceret nec battismatis tam salubris unda liniret, quin nostre facultatis eventus 
mortalibus, senescentis evi precinctis lassivia, trangressionis in penam culpa tranfusa, tanquam cicatrix ex vulnere 
remaneret. [5] Nos igitur Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Ierusalem 
et Sicilie rex, memores conditionis humane, quam semper comitatur ignata fragilitas, dum vite nostre instaret 
terminus, loquele tamen et memorie integritate vigentes, egri corpore, sani mente, sic anime nostre consulendum 
providimus, sic de imperio et regnis nostris disponendum, ut rebus humanis assumpti vivere videamur, et filiis 
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nostris, quibus nos divina clementia fecundavit, quos presenti dispositione nostra sub pena benedictionis nostre 
volumus esse contentos, ambitione sublata omnis materia scandali sopiatur. 

[6] Statuimus itaque Corradum in regem Romanorum et Regni Ierosolimitani heredem dilectum nobis, in 
Imperio et omnibus aliis empticiis et quoquomodo acquisitis et specialiter in Regno nostro Sicilie. [7] Qui si 
decedere contingerit sine liberis, succedat ei Henricus filius noster. [8] Corrado vero in Alamania commurante vel 
alibi extra Regnum, statuimus Manfridum balium dicti Corradi in Ytalia et specialiter in Regno Sicilie, dantes ei 
plenariam potestatem omnia faciendi que persona nostra faceret, si viveremus, videlicet in concedendis castris, 
terris, villis, parentelis, dignitatibus, beneficiis et omnibus aliis iuxta dispositionem suam, preter antiqua demania 
dicti Regni Sicilie; et quod Corradus et Herricus predicti filii nostri et eorum heredes omnia, que ipse fecerit, 
firma et rata teneant et observent. 

[9] Item concedimus et confirmamus dicto Manfrido filio nostro principatum Tarenti, videlicet a Porta 
Roseti et usque ad ortum fluminis Brandani, cum comitatibus Montis Caviosi, Tricarici et Gravine, prout 
comitatus ipse protenditur ad maritimam terre Bari usque ad Polonianum, cum terris omnibus per totam 
maritimam usque ad dictam Portam Roseti, scilicet civitatibus, castris et villis infra contentis, cum omnibus 
iustitiis, pertinetiis et rationibus, tam ipsius principatus quam commitatuum predictorum. [10] Concedimus etiam 
eidem civitatem Montis Sancti Angeli cum toto Honore suo, scilicet omnibus civitatibus, castris, villis, pertinetiis, 
iustitiis et rationibus omnibus Honori pertinentibus, scilicet que demanio in demanium et de servitio in servitium. 
[11] Concedimus et etiam confirmamus eidem quicquid sibi in imperio est a nostra maiestate concessum, ita 
tamen quod predicta omnia a predicto Corrado teneat et recognoscat. 

[12] Item statuimus quod Fredericus nepos noster habeat ducatum Austrie et Stirie, quos a prefato Corrado 
teneat et recognoscat. Cui super iudicamus dari pro expensis suis decem milia unciarum auri. 

[13] Item statuimus quod Herricus filius noster habeat Regnum Arelatense vel Ierosolimitanum, quorum 
alterum dictus Corradus prefatum Herricum habere voluerit. Cui Herrico iudicamus dari centum milia unciarum 
auri pro expensis suis. 

[14] Item statuimus quod centum milia uncias auri expendantur pro salute anime nostre in subsidium Terre 
Sancte, secundum ordinationem dicti Corradi et aliorum nobilium crucesignatorum. 

[15] Item statuimus ut omnia bona sacre militie Templi, que curia nostra tenet, restituantur eidem; ea silicet, 
que de iure debet habere. 

[16] Item statuimus quod comites, barones, milites et alii feudotarii Regni predicti gaudeant viribus et 
rationibus suis, que consueverunt habere tempore regis Guillelmi in collectis et aliis. 

[17] Item statuimus quod ecclesie Sore et Nucerie, et si que alie lese sunt per officiales nostros, reficiantur et 
restituantur. 

[18] Item statuimus quod tota massaria nostra, quam habemus apud Nicolaum de Ofido, et omnes proventus 
minus deputentur ad reparationem et conservationem pontis ibi constructi vel constituendi. 

[19] Item statuimus ut omnes captivi in carcere nostro detenti liberentur, preterquam illi de Regno, qui capti 
sunt proditionis nota. 

[20] Item statuimus quod prefatus Manfridus filius noster omnibus benemeritis de familia nostra provideat 
vice nostra, in terris, castris et villis, salvo demanio Regni Sicilie, et quod Corradus et Herricus predicti filii nostri 
et heredes eorum ratum et firmum habeant quicquid idem Manfridus super hoc duxerit faciendum. 

[21] Item statuimus quod omnibus ecclesiis et domibus religiosis restituantur iura eorum, et gaudeant solita 
libertate. 

[22] Item statuimus, quod homines Regni nostri Sicilie et sint liberi et exempti ab omnibus generalibus 
subventionibus et collectis, sicud consueverunt esse tempore regis Guillelmi predicti, consobrini nostri, 
asserentes nos dictas generales collectas et subventiones imposuisse in Regno predicto necessitate cohacti et 
contra solitam libertatem hominum dicti Regni. 

[23] Item volumus et mandamus quod nullus de proditoribus dicti Regni aliquo tempore reverti audeat in 
Regnum ipsum, nec aliqui de eorum genere succedere possint; immo heredes nostri teneantur de eis vindictam 
assumere. 

[24] Item statuimus quod sacrosancte Romane Ecclesie matri nostre restituantur omnia iura sua, salvis in 
omnibus et per omnia iure et honore Imperii et nostrorum et aliorum nostrorum fidelium, si Ecclesia ipsa 
restituat iura Imperii. 

[25] Item statuimus ut si de presenti infirmitate nos mori contingerit, in maiori ecclesia Panormitana, in qua 
divi imperatoris Herrici et dive imperatricis Costantie recolende memorie tumulata sunt corpora, corpus nostrum 
debeat sepelliri. Cui ecclesie dimittimus uncias auri quingentas pro salute animarum parentum nostrorum et 
nostre per manus Berardi venerabilis Panormitani archiepiscopi. 
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[26] <...> B. Brictoldus marchionis de Hoeburgo consanguinei mei familiaris nostri, Riccardi comitis 
Casertani dilecti generi nostri, Petri Ruffi de Calabria marestalle nostre magistri, Riccardi de Montenigro magne 
curie nostre magistri iustitiarii, magistri Iohannis de Ydronto notarii nostri, Fulconis Ruffi, magistri Iohannis de 
Procida, magistri Roberti de Panormo Imperii et Regni et magne curie iudicis, magistri Nicolai de Brendusio 
publici tabellionis Imperii et Regni nostri Sicilie et curie nostre notarii, nostrorum fidelium, quos presenti 
dispositioni nostre mandamus interesse, per predictum Corradum filium et heredem nostrum et alios subcessivos 
sub <pena> benedictionis nostre tenaciter disponimus observari; alioquin hereditate nostra non gaudeant. [27] Id 
autem universis presentibus fidelibus nostris etiam et futuris sub sacramento fidelitatis, quo nobis et heredibus 
nostris tenentur, iniugimus, ut predicta omnia illibata teneant et observent. 

[28] Presentes autem testamentum et ultimam voluntatem nostram, quam robur firmitatis volumus obtinere, 
per magistrum Nicolaum de Brundusio scribi et signo crucis proprie manus nostre, sigillo nostro et predictorum 
subscriptionibus iubsimus comuniri.  

[29] Actum apud Florentinum de Capitinata, anno, mense, indictione pretitulatis, anno imperii nostri XXXII, 
Regni Ierusalem XXVIII et Regni Sicilie LI. 
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Breve cronaca siciliana 
 
[I. 1] Roberto il Guiscardo, che conquistò il Regno di Sicilia valorosamente e potentemente, ebbe 11 fratelli, 

e l’ultimo di quelli fu Ruggero, conte di Sicilia, e di nessuno degli altri oggi risulta esserci un erede superstite. 
[2] Lo stesso Roberto visse 27 anni mantenendo il dominio del ducato di Puglia e Calabria, e dalla prima moglie, 
che era di stirpe gallica, ebbe un figlio che si chiamava Boemondo; dalla seconda moglie, che si chiamava 
Sichelgaita ed era sorella del principe di Salerno Gisulfo, ebbe un figlio che chiamò Ruggero, e che gli successe 
nell’amministrazione del dominio. [3] E lo stesso Ruggero, da sua moglie, ebbe un figlio che fu chiamato 
Guglielmo e successe a suo padre Ruggero nel comando e morì in età giovanile senza eredi. [4] E così tutta la 
loro terra passò al re Ruggero di Sicilia, che fu figlio del già menzionato conte Ruggero. Il quale Ruggero fu 
cavaliere strenuo ed egregio e fece nel suo Regno molte opere pietose. [5] Egli ebbe due figli maschi: il 
primogenito, lo chiamò Ruggero, il secondo Guglielmo; e un’unica figlia femmina, che fu chiamata Costanza; il 
primogenito Ruggero morì in età giovanile e senza legittimo erede. Aveva avuto anche un figlio da una 
concubina, che fu chiamato Tancredi, e quella concubina era la figlia del conte di Lecce. 

[II. 1] Il fratello di quello, Guglielmo [I, il malo], era chiamato uomo quasi inutile, e così i nobili del Regno gli 
si ribellarono; ed egli, munito di potenza e forza si oppose a loro con vigore e li assediò nel castello di Butera, che 
si trova in Sicilia, e, mosso a pietà, permise loro di andarsene liberamente. [2] E quelli, venendo in Calabria, si 
rifugiarono nel castello di Taverna e si ribellarono contro lo stesso re. Ed egli, munito di forza, assediò nello 
stesso modo quelli, che, non riuscendo a resistere, si consegnarono nelle sue mani. [3] Lasciatili liberi, perché 
uscissero dal Regno con tutte le loro cose, dopo essere giunti alla città di Bari in Puglia, i cittadini di Bari li 
accolsero e subito si ribellarono contro il re. [4] E il re con l’esercito, con mano forte e braccio disteso venne e 
assediò con potenza la città e di nuovo mosso a misericordia permise loro di andare via liberamente, e alcuni di 
loro si recarono dall’imperatore di Costantinopoli e altri dall’imperatore Federico I, che allora si trovava in 
Lombardia. 

[5] Allora si ribellarono nuovamente allo stesso re i cittadini di Bari, Trani e Siponto, e si consegnarono 
all’imperatore di Costantinopoli Emanuele, che allora regnava nello stesso impero, il quale mandò loro una flotta 
con molti soldati. [6] Il signore re sentendo queste cose venne con un forte esercito e assediò la città di Bari, la 
prese e la distrusse. Distrusse anche Siponto e fece portare i suoi abitanti in quel luogo in cui ora è Manfredonia. 
Fece anche distruggere le mura di Trani. [7] Infatti gli abitanti di Trani e Siponto non tornarono alle proprie sedi, 
se non dopo la morte dell’imperatore Enrico, e li fece richiamare la signora Costanza imperatrice, sua moglie; e 
per 40 anni furono esuli, e il re li fece abitare fuori, sotto la loro vite e il loro fico, lasciando solo il sobborgo di 
san Nicola, per reverenza, perché i pellegrini che venivano a pregare quel santo trovassero le cose necessarie alla 
vita. [8] E così i maggiorenti tra i Baresi si recarono con le loro famiglie presso il menzionato imperatore di 
Costantinopoli, che concesse loro la città di Spita, perché vi abitassero. [9] Il re Guglielmo, in seguito, tenne il 
Regno in quiete e pace e prese in moglie Margherita, figlia del re di Portogallo, dalla quale ebbe un figlio, al quale 
diede il suo stesso nome, Guglielmo. Regnò 12 anni, e il suo menzionato figlio aveva 11 anni, quando morì il 
padre. 

[10] La regina Margherita, allora, chiamò a consiglio alcuni buoni prelati del Regno, e disse: «Consigliatemi 
cosa devo fare con il mio piccolo figlio». [11] E quelli, rispondendo, dissero: «Ti consigliamo con buona fede e 
buon animo di richiamare tutti gli esuli che tuo marito mandò via, e di restituire a ciascuno la sua terra; e così tuo 
figlio e tu possiederete il Regno in pace e quiete». [12] E così fu fatto, e tutti e ciascuno tornarono alla propria 
terra, e tutta la terra rimase senza scisma e scandalo. 

[III. 1] Il re Guglielmo, secondo discendente dal primo, prospero e quieto nel Regno abbatteva gli stranieri 
con la sola parola, e con la fama innalzava i seguaci. [2] Siccome Ezechiele aveva detto: «Tu Cherubino che si 
leva in alto e protegge fosti nelle delizia del paradiso di Dio, ogni pietra preziosa ti avvolge», fu Cherubino in 
sapienza, levato in alto per la fama, protettore con la potenza, delizioso per l’abbondanza, prezioso nella gloria. 
[3] Visse regnando per 25 anni e morì senza figli, egli che aveva sposato Giovanna, figlia del re d’Inghilterra 
Enrico. 

[4] Tuttavia nel corso della sua vita organizzò tre spedizioni navali: [5] la prima ad Alessandria, che dopo 
sette giorni, essendo scesi a terra, i soldati si ritirarono con vergogna sulle navi e senza gloria tornarono alla loro 
terra; [6] la seconda, la inviò a Maiorca, che è un’isola che si trova dalle parti della Spagna, perché il re saraceno, 
che era il signore di quell’isola, si era rivolto a quel re, lamentandosi che i sudditi lo avevano cacciato: ed egli gli 
concesse 40 galee, ma, arrivate presso i lidi della terra del re d’Aragona, tutte naufragarono; [7] la terza, poi, la 
mandò contro l’imperatore di Costantinopoli Emanuele, poiché quell’imperatore non gli aveva voluto dare in 
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sposa la figlia, che Guglielmo gli aveva chiesto, ma neppure la spedizione contro l’imperatore ebbe alcun 
successo. 

[IV. 1] Perduto il Regno di Gerusalemme, che il Saladino, re d’Egitto e di Damasco aveva occupato, 
rimanendo in possesso dei Cristiani la sola Tiro, nella quale Corrado, marchese di Monferrato, che per compiere 
la crociata si era recato da quelle parti, con grande pericolo, si era asserragliato per protezione degli abitanti di 
Tiro, difendendola con coraggio e con potenza, [2] saputo della funesta disgrazia che aveva subito il Regno di 
Gerusalemme, lo stesso re Guglielmo inviò a Tiro duecento soldati ben armati e una grande quantità di 
vettovaglie a coloro che erano assediati all’interno di Tiro, e molte galee armate, poiché allora il Saladino aveva 
assediato la città di Tripoli. [3] Quando quelle galee giunsero al porto di Tripoli, il Saladino subito tolse l’assedio, 
e andò via dicendo: «Queste sono le galee di colui che è un leone marino, e nessuno può resistergli in mare». 

[V. 1] Invero, la regina Costanza, che già era stata concesso in matrimonio all’imperatore Enrico, figlio 
dell’imperatore Federico I, non poteva avere il Regno di Sicilia, che le spettava di diritto, perché Tancredi, figlio 
naturale del summenzionato Ruggero, figlio primogenito del re Ruggero, se ne era impossessato con il consenso 
e con l’approvazione dei conti e dei baroni dello stesso Regno, il quale regnò per 5 anni. [2] E dopo la sua morte 
venne l’imperatore Enrico nell’anno dell’incarnazione del Signore 1193 con un imponente esercito, portando con 
sé la signora Costanza sua moglie. [3] Ed essendo venuto nella Marca Anconitana alla città di Iesi, partorì lì suo 
figlio nel giorno della festa di santo Stefano. [4] Ed ella, rimanendo lì col figlio, l’imperatore entrò con forza nel 
Regno e lo conquistò, e prese Guglielmo, figlio del menzionato Tancredi, la madre e tre sue sorelle e altri 11 
nobili del Regno e li condusse prigionieri in Germania; e tutti, tranne le donne, li accecò e li tenne in carcere. 
[5] L’imperatore, trascorsi 4 anni dalla conquista del Regno, morì a Messina. 

[6] Lasciata così, la signora Costanza diede la loro remunerazione a tutti i cavalieri tedeschi, che il marito 
aveva tenuto presso di sé in Sicilia, e li rimandò in Germania, presso il signore Filippo, fratello dello stesso 
imperatore. [7] E il signore Filippo, su richiesta del signore papa Innocenzo III, liberò tutti i nobili dell’Italia 
meridionale che si trovavano accecati in Germania, con le già menzionate donne, ed essi tornarono nelle proprie 
terre. [8] Il piccolo fanciullo Federico, che si trovava a Foligno sotto la tutela e la balia della moglie di Corrado, 
duca di Spoleto, su richiesta della madre il conte Pietro da Celano lo mandò per mezzo del conte Berardo di 
Loreto, suo cugino, da sua madre; e Federico, venendo, nella festa di Pentecoste, fu unto re, quando aveva 5 
anni, dal signore Bartolomeo, arcivescovo di Palermo, nella chiesa di Palermo, nel giorno di Pentecoste. 

[VI. 1] Nella successiva festività di sant’Andrea [il 30 novembre], la stessa signora Costanza morì, lasciando 
lo stesso fanciullo sotto la tutela del menzionato signore Innocenzo, sommo pontefice, e della Chiesa romana, 
che gli assegnò come custodi il signore Bartolomeo, già menzionato arcivescovo di Palermo, il signore Matteo, 
arcivescovo di Capua, e il signore Gualtiero, vescovo di Troia e cancelliere del Regno di Sicilia. [2] Nello spazio 
di poco tempo gli stessi signori arcivescovi di Palermo e di Capua morirono lì a Palermo, e rimase solo il signore 
Gualtiero, che assunse con prudenza e fedeltà la cura del fanciullo. [3] E i nobili del Regno che erano rimasti 
occupavano quasi tutto il Regno a proprio vantaggio e meditavano la morte dello stesso fanciullo, per portare a 
compimento quella profezia del britannico Merlino, che aveva detto: «dovrà essere dilaniato tra le capre e non 
divorato». [4] Le genti saracene, che allora erano in Sicilia, similmente si ribellarono contro di lui, e venne a tanta 
povertà e a stento aveva di che mangiare. 

[5] Il Tedesco Marcovaldo, invero, che fu fatto dall’imperatore Enrico marchese di Ancona e conte di 
Romagna, saputa la morte della detta imperatrice Costanza, penetrò nel Regno con un esercito di terra e, 
occupando tutta la terra fino a Salerno, uscì con la flotta da Salerno, portandosi fino a Trapani. [6] E fu accolto 
dalla maggior parte tanto dei Cristiani quanto dei Saraceni, dicendo di essere tutore del fanciullo per autorità del 
padre e si affrettò a Palermo col suo esercito. [7] Gli andò contro con l’esercito, con forza e potenza, il 
menzionato vescovo di Troia e cancelliere, e, attaccata battaglia con lui, nella zona di Monreale, il marchese fu 
messo in fuga, ma nondimeno si impossessò di tutti i luoghi della Sicilia, con l’eccezione della città di Palermo. 
[8] Contro di lui mosse ancora il menzionato cancelliere, e attaccata battaglia nel territorio di Randazzo, allo 
stesso modo il marchese fu sconfitto in una battaglia di terra, e nondimeno tutti i Siciliani non smettevano di 
essergli fedele. [9] Essendo venuto alla città di Patti, per prendere la città di Messina, presso la quale era stato 
chiamato dai suoi abitanti, morì nella menzionata città di Patti, e allora il cancelliere recuperò per la maggior parte 
tutta la Sicilia. 

[VII. 1] Col passare del tempo, con la guida del vescovo di Troia e cancelliere, il re Federico prese in sposa la 
signora Costanza, figlia del re d’Aragona, che era stata moglie del defunto re d’Ungheria, che condusse in Sicilia 
con una flotta il fratello della stessa, il conte di Provenza, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1209, nel mese 
d’agosto. [2] Dopo poco tempo quel conte morì a Palermo, e morì anche la maggior parte dei cavalieri che con 
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Costanza erano venuti. [3] E nel secondo anno di matrimonio di quella donna, ella ebbe un figlio che fu 
chiamato Enrico. [4] Ella, mal consigliata, e il concorde marito esclusero dalla loro curia il cancelliere, che era 
stato fatto vescovo di Catania. [5] Nel terzo anno dopo l’arrivo della regina, il signore Innocenzo incoronò a 
Roma imperatore il signore Ottone, che veniva dalla stirpe dei duchi di Sassonia, il quale, durante la medesima 
incoronazione, giurò allo stesso papa che non sarebbe entrato in alcun modo nel Regno di Sicilia. [6] Mentre 
tornava e si trovava a Orte, su richiesta e chiamata di alcuni importanti uomini del Regno, entrò nel Regno e 
prese possesso della terra fino alla Calabria. [7] Frattanto, tuttavia, lo stesso signore Innocenzo papa lo 
scomunicò e scrisse ai principi di Germania, sia chierici sia laici, perché si ribellassero contro di lui. [8] Sentito 
ciò, il signore Ottone tornò in Germania nel mese di settembre della prima indizione successiva 
all’incoronazione. 

[9] Frattanto alcuni nobili della stessa Germania vennero da Federico per dirgli che con unanime consenso 
volevano eleggerlo imperatore. [10] Ed egli prese il mare con sei galee e si recò a Roma dallo stesso signore papa, 
che lo incoraggiò e confortò a ciò. [11] Andando alla città di Genova, da lì, affidandosi alla disperata fortuna, 
entrò in Lombardia: tutta la Lombardia, tranne Cremona e il marchese di Monferrato, era animo e cuore col 
signore Ottone. [12] Passando oltre, come meglio poté, venne in Germania, mentre il signore Ottone sfuggiva al 
suo incontro, e in ultimo si rifugiò nella città di Braunschweig, dove fu assediato dallo stesso fanciullo 
accompagnato da altri principi. [13] E dopo non molto tempo trovò la morte lì, e così il fanciullo ottenne il pieno 
dominio di tutta la Germania. 

[VIII. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1214, nel mese di novembre, quarta indizione, la santa 
chiesa romana presieduta da papa Innocenzo III celebrò un sinodo presso il Laterano, a cui partecipò un 
incalcolabile numero di prelati, in cui fu trattato del recupero della Terra Santa. [2] Concluso il sinodo lo stesso 
Federico mandò Berardo di Castagna, arcivescovo di Palermo, e un importante uomo tedesco, che si chiamava 
conte Alberto, che aveva rapporti di parentela con sua moglie, per condurre quella in Germania. [3] E la signora 
nel mese di luglio della stessa indizione con sei galee da Messina giunse a Santa Eufemia con suo figlio, che allora 
aveva cinque anni, e con l’arcivescovo e col conte già menzionati, e da lì ella viaggiò per terra e il figlio per mare 
fino a Genova. [4] Infatti, mentre ella si trovava in Lombardia, mandò a dire a suo figlio di venire da lei, e 
insieme partirono per la Germania, per andare dal loro marito e padre. [5] Trattenendosi lì per otto anni e più, 
lasciato lì al suo posto quello stesso fanciullo, fu chiamato dal signore Onorio papa per l’incoronazione. 

[IX. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1221, nel mese di novembre, indizione IX, a San Pietro papa 
Onorio incoronò imperatore Federico, figlio dell’imperatore Enrico e dell’imperatrice Costanza, che i traditori 
del Regno di Sicilia avevano cacciato e che si era allontanato in Germania e che i Tedeschi ricevettero come loro 
signore, con il quale fu incoronata la menzionata moglie sua Costanza, figlia del re d’Aragona, e ricevuta la 
corona subito entrarono nel Regno di Sicilia, dove trovarono nobili ribelli che non volevano sottomettersi 
all’imperatore. [2] Tutti, per grazia di Dio, superò e abbatté, con l’eccezione di alcune fortificazioni saracene della 
Sicilia, che erano collocate su alti monti, che erano del tutto inespugnabili, e nessuno poteva avere accesso ad 
esse. 

[X. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1221, nel mese di agosto, indizione IX, esigendolo i peccati dei 
Cristiani, tutti coloro che erano nell’esercito dei Cristiani, in Egitto, senza alcuna battaglia, furono catturati dai 
Saraceni, tranne coloro che erano rimasti a Damietta. [2] Per la loro liberazione la stessa città, cioè Damietta, fu 
restituita ai Saraceni nello stesso mese. 

[XI. 1] Nello anno dell’incarnazione dello Stesso 1222, nel mese di novembre della indizione X, il signore 
Nicola, vescovo di Tuscolo, inviato dal papa venne presso l’imperatore in Sicilia, e subito lo stesso imperatore si 
mise in viaggio e andò presso lo stesso papa con lo stesso vescovo. [2] Nel suo viaggio di ritorno lo stesso 
vescovo consacrò la cattedrale di Cosenza, mentre vi risiedeva l’arcivescovo Luca, e a quella consacrazione 
partecipò l’imperatore. 

[XII. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1222, nel mese di aprile della indizione X, il summenzionato 
papa Onorio e i cardinali ebbero un colloquio a Veroli in Campania con lo stesso imperatore, in cui furono 
discusse molte cose sul recupero della Terra Santa. 

[XIII. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1222, nel mese di ottobre o novembre della indizione XI, il 
signore Pelagio vescovo di Albano, legato della chiesa romana, e Giovanni re di Gerusalemme, e il gran maestro 
dell’ordine degli Ospitalieri, che erano stati catturati in Egitto, assieme sbarcarono a Brindisi, dove l’imperatore, 
che allora era venuto dalla Sicilia, venne loro incontro e li accolse devotamente. [2] Muovendosi da lì andarono 
dal signore papa ed ebbero un colloquio con lui presso Ferentino, città della Campania, dove fu fatta la trattativa 

Prof. Fulvio Delle Donne - Letteratura latina medievale e umanistica (2014-15) 13

Prof. Fulvio Delle Donne - Letteratura latina medievale e umanistica (2014-15)



e l’imperatore sposò la figlia del detto re Giovanni. [3] Infatti l’imperatrice Costanza, sua moglie, nel mese di 
giugno della indizione X fu sottratta alla luce del mondo a Catania, città della Sicilia, e fu sepolta a Palermo. 

[XIV. 1] Nell’anno della incarnazione del Signore 1225, nel mese di agosto della indizione XIII, l’imperatore 
Federico ebbe un colloquio a San Germano con il signore Pelagio, cardinale vescovo di Albano, e con il cardinale 
Guala, nel corso del quale giurò che nel successivo mese di agosto della indizione XV avrebbe dovuto recarsi 
nelle parti d’Oltremare. [2] Nello stesso mese di agosto della indizione XIII e della incarnazione dello Stesso, il 
medesimo imperatore mandò Landone arcivescovo di Reggio, Giacomo vescovo di Patti, Richerio vescovo di 
Melfi e il conte Enrico di Malta con 20 galee nelle parti d’Oltremare, per prendere la figlia del menzionato re 
Giovanni, che aveva sposato. [3] Essi ritornarono nel porto di Brindisi con la medesima fanciulla nel mese di 
ottobre della XIV indizione, e nel mese di novembre della stessa indizione l’imperatore la sposò nella stessa città. 

[XV. 1] Nell’anno della incarnazione del Signore 1226, nel mese di aprile della indizione XIV, il menzionato 
imperatore entrò in Lombardia con un piccolo esercito, dove aveva disposto di avere un colloquio con suo figlio 
il re Enrico e con altri principi sul recupero della Terra Santa. [2] Alcune città della Lombardia, che non furono 
fedeli a suo padre, furono ancora infedeli e non permisero al figlio e agli altri Tedeschi di passare per andare 
dall’imperatore, e così l’imperatore tornò nel Regno di Sicilia nel mese di agosto della stessa indizione, [3] e nel 
mese di gennaio della indizione XV, insieme con la moglie, passò per la Calabria e andò in Sicilia. 

[XVI. 1] Nell’anno della incarnazione del Signore 1227, nel mese di settembre della indizione I, il detto 
imperatore fece grandi preparativi e volle andare dalle parti della Siria con l’esercito dei Cristiani, che allora era 
venuto a Brindisi da tutte le parti del mondo; ma sopravvenendo una malattia non poté compiere il viaggio. 
[2] Nondimeno non tardò a mandare l’esercito col patriarca di Gerusalemme, che allora, legato della Chiesa 
romana, si affrettava ad andare in Siria, ed egli stesso rimase ammalato presso Otranto, città della Puglia. [3] E nel 
seguente mese di novembre della stessa indizione, papa Gregorio, che successe a Onorio, riuniti a Roma tutti i 
prelati dell’Italia nell’ottava dalla festa di san Martino [l’ottavo giorno dalla festa] del menzionato mese, 
scomunicò lo stesso imperatore Federico nella chiesa di san Pietro, per il fatto che non era andato in Terra Santa 
entro il termine stabilito. [4] Allora, l’esercito dei Cristiani, che si era recato in Siria nella stessa traversata, costruì 
i castelli di Sidone e Cesarea. 

[XVII. 1] Nell’anno della incarnazione del Signore 1228, nel mese di aprile della indizione I, l’imperatrice 
Elisabetta, moglie dell’imperatore Federico, figlia del re Giovanni, nel giorno 26 del menzionato mese di aprile 
partorì ad Andria, città della Puglia, un figlio, concepito da suo marito l’imperatore Federico, e il menzionato 
imperatore, suo padre, come seppe della sua nascita a Troia, città della Puglia, dove si trovava, gli diede il nome 
di Corrado. [2] La madre, dieci giorni dopo il parto, stando nella stessa città migrò presso il Signore. [3] Alla sua 
morte assistettero tutti i prelati del Regno di Sicilia, che erano venuti a una curia generale a Barletta, che 
l’imperatore ordinò presso la stessa terra, e nella quale dispose molte cose riguardo al suo Regno di Sicilia, per il 
fatto che voleva passare in Siria, per adempiere al suo voto. 

[4] Nel seguente mese di giugno del detto anno dall’incarnazione e nella stessa indizione, il menzionato 
imperatore, presi alcuni fedeli del suo Regno, con 40 galee uscì dal porto di Brindisi nel giorno della vigilia della 
festa di san Pietro, e nel giorno successivo, quello della stessa festa, approdò a Otranto, città della Puglia. [5] Poi, 
quella sera tardi, uscendo da Otranto, nel giorno successivo venimmo nell’isola della Romània, che si chiama 
Othoni. [6] Da lì, navigando per un altro giorno, giungemmo verso l’ora sesta [circa mezzogiorno] all’isola e al 
castello che si chiama Corfù. [7] Dove, fermatici fino a sera, riprendemmo poi la navigazione e il giorno 
successivo, dopo il tramonto, giungemmo a Fiskardo. [8] Dove, riposando quella notte, il giorno successivo, 
all’incirca all’ora sesta, giungemmo all’isola di Cefalonia, nella quale era signore il conte Maio, che era pugliese, 
dove trovammo pronta e fornita dallo stesso conte ogni cosa necessaria. [9] Uscendo in mare al tramonto circa, e 
ingrossandosi le onde, il giorno successivo, circa all’ora nona, giungemmo a Modone. [10] E lì riposando fino al 
mattino successivo, all’alba circa riprendemmo il viaggio e a sera giungemmo a Porto Kagio. [11] E lì riposando 
per tutta la notte, riprendendo la navigazione in mattinata, giungemmo all’isola di Citera. [12] Trattenendoci lì per 
tutta la notte fino all’aurora del giorno successivo, uscimmo in mare e navigammo verso Creta, e circa all’ora del 
vespro o della sera approdammo in quell’isola, in un luogo che si chiama Souda, dove dimorando restammo per 
tutta quella notte e il giorno successivo, cioè per il giorno 9 luglio della stessa indizione. [13] Poi il 10 di quel 
mese prendemmo a navigare lungo la costa della stessa isola, e l’11, circa all’ora terza, venimmo in una città della 
stessa isola, che si chiama Candida [Heraklion], sotto la quale scendemmo e restammo lì per tutto quel giorno e 
per la notte. [14] Il giorno seguente, cioè il 12 di questo mese di luglio uscimmo da Creta ed entrammo in mare, e 
il seguente 13 di questo mese di luglio giungemmo all’isola di Rodi e alquanto affaticati riposammo lì per tutta la 
notte di questo giorno 13. [15] E navigando poi quel giorno, cioè il 14 di questo mese di luglio, venimmo alla 
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stessa città che si chiama Rodi, circa all’ora nona, e, scendendo lì, tuttavia restammo nel porto per tutto il giorno 
e la notte, e ritornando al mattino uscimmo tenendoci lungo la costa della provincia della Licia. [16] La sera 
giungemmo alla città di Patara, in cui il beato Nicola, confessore del Signore, nacque, e riposammo per tutta la 
notte. [17] La mattina cominciammo a navigare, così che quel giorno, a sera, approdammo al porto di 
Kastellorizo, e restammo lì per tutta la notte. [18] La mattina tornammo, e all’incirca all’ora terza vedemmo la 
città di Myra, in cui il beato Nicola risplendé per i suoi miracoli divini e fu vescovo. [19] Dopo l’ora nona di quel 
giorno venimmo al porto di Finike, dove trovammo acqua freddissima in abbondanza, che sgorgava da grandi 
fiumi, e fermandoci lì quel giorno e il successivo rifocillammo alquanto i nostri corpi.  

[XVIII. 1] Poi, il 18 del detto mese di luglio, dopo il sorgere del sole cominciammo a navigare verso l’isola di 
Cipro, ed entrando nel mare il 20 di quello stesso mese pervenimmo alla detta isola, e il giorno successivo 
entrammo a Limassol, città di quell’isola. [2] Dopo due o tre giorni venne da Federico, presso quell’isola, il re 
Enrico con tutti i suoi soldati. Infatti, essendo parte dell’impero, doveva essere suo vassallo ed era tenuto 
all’omaggio nei suoi confronti. [3] Invero, essendo il re un fanciullo senza protezione, alcuni della sua terra 
avevano consumato tutti i suoi beni. [4] Per la qual causa, l’imperatore chiese loro che facessero una 
rendicontazione della terra del re. [5] Quelli, timorosi, poiché non potevano fare una corretta rendicontazione, 
nel quinto o sesto giorno, di notte, abbandonate lì le tende e le loro cose, di nascosto se ne andarono senza che 
noi lo sapessimo e andarono a Nicosia, città della stessa isola, e cominciarono a fortificare tre castelli che sono 
sulla stessa isola, dicendo: «La nostra faccia, quanto al resto, non vedrà la faccia dell’imperatore». 
[6] L’imperatore, allora, avendo visto ciò, si fermò a Limassol fino al 17 del successivo mese di agosto della prima 
indizione. [7] Poi cavalcammo verso la predetta Nicosia, dove ci venne incontro il principe di Antiochia, e 
restando lì alcuni giorni, quelli che si erano ribellati si gettarono tutti davanti ai piedi dell’imperatore. 

[8] Ordinato così quel Regno e ricevuto da tutti il giuramento di fedeltà, nel secondo giorno del mese di 
settembre della indizione II prendemmo il viaggio verso la Siria. [9] E quel giorno arrivammo alla città di 
Famagosta e il giorno successivo salimmo sulle galee e cominciammo a navigare verso la Siria. [10] E il giorno 5 
di quel mese approdammo a Batrun, e scendendo a Beirut, Sidone e Sarepta [Sarafand] il 7 arrivammo prima 
dell’aurora nel porto di Tiro. [11] E non fermandoci lì, quel giorno approdammo ad Acri, dove trovammo 
l’esercito dei Cristiani che aveva costruito i castelli di Sidone e di Cesarea. 

[XIX. 1] Scendendo noi lì, l’imperatore iniziò a trattare dove dovesse andare con l’esercito. [2] Frattanto, il 
sultano di Babilonia, che dall’Egitto era venuto in Siria e si tratteneva a Sichem, che ora si chiama Nablus, mandò 
un grande emiro ad Acri con un grande dono per l’imperatore, e attraverso lo stesso messo promise che avrebbe 
restituito la Terra Santa di Gerusalemme con tutte le pertinenze di quel Regno, che tutte teneva sottomesse suo 
nipote. [3] L’imperatore rimandò indietro lo stesso messo e con lui inviò suoi messi, con i quali mandò allo 
stesso sultano grandi doni. [4] Frattanto l’imperatore si preparò e cavalcò con l’esercito cristiano per andare a 
riedificare Jaffa, e il 16 novembre di quella seconda indizione l’imperatore con l’esercito sbarcò a Jaffa e cominciò 
a riedificare vigorosamente lo stesso castello. [5] E con un andirivieni di messi, che trattavano la tregua tra di 
loro, nel mese di marzo quella tregua fu stipulata, così che lo stesso sultano in pace e quiete restituì la città di 
Gerusalemme e una parte del suo Regno. 

[6] Il 17 dello stesso mese di marzo, in quella domenica in cui si cantava: «Allietati Gerusalemme per il 
giorno, festeggiate tutti, voi che la amate», fu fatto ciò. [7] Lo stesso imperatore e tutto l’esercito dei cristiani 
entrarono gioiosamente nella stessa città. [8] E chi scrive partecipò personalmente e non si allontana dalla verità, 
avendo visto con i suoi occhi e offrendo sulla cosa testimonianza di certa conoscenza, quanto, infatti, si legge 
nelle storie. [9] Dal tempo degli imperatori Eraclio e Corrado nessun imperatore, se non lo stesso Federico, entrò 
in quella città, e i Cristiani possedettero quella città in pace e quiete fino a quando i menzionati Corasmî non la 
occuparono. [10] Ora, nell’anno 1272 si faccia in mezzo a noi il settimo angelo per suonare la tuba e dica: «Sorgi, 
Gerusalemme, e sta’ nell’eccelso, e vedi la gioia che ti verrà da parte del Signore Dio tuo dall’Oriente, e non 
piangere, perché presto verrà la tua salvezza. [11] Leva in giro il tuo sguardo e vedi l’esercito dei Cristiani 
d’Oriente, che sarà riunito per risollevarti e per la tua gioia. [12] Uno stuolo di cammelli orientali, infatti, coprirà 
la terra: i dromedari di Madian e Efa appariranno carichi, e porteranno oro e incenso, per riedificare le tue rovine. 

[13] Così, lo stesso imperatore Federico nel mese di aprile della detta indizione tornò nella città di Acri, dove 
seppe che l’esercito papale era entrato nel Regno di Sicilia e aveva occupato tutta la terra fino a Capua. 
[14] Tuttavia, non riuscirono a prendere la città di Capua, ma, tornati indietro, assediarono il castello di Caiazzo, 
che è lì vicino, e rafforzarono quell’assedio dal primo giugno di quell’indizione. [15] Assieme all’imperatore, in 
Terra Santa, c’era un grande esercito di soldati tedeschi, e a quei soldati l’imperatore chiese di venire con lui nel 
Regno di Sicilia. [16] Ma essi non furono disponibili mentre, procuratisi le navi, si organizzavano a navigare fino 
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a Venezia e da lì ad andare nelle loro terra. [17] Avendo iniziato la navigazione, trovarono vento contrario e 
contro la volontà dei naviganti approdarono al porto di Brindisi. 

[XX. 1] Il menzionato imperatore, il primo maggio della detta indizione, con 7 galee armate, che il conte 
Enrico di Malta, in quei giorni, aveva portato con sé dal Regno di Sicilia, entrò in mare e il 10 giugno giunse al 
porto di Brindisi. [2] E poi cominciò a raccogliere un numeroso esercito tanto di Regnicoli che di Tedeschi, e 
l’ultimo giorno di agosto uscì dalla terra di Barletta. [3] E volendo entrare a Foggia, la stessa Foggia, con Troia e 
Casalnuovo e San Severo con la terra di Civitate subito si ribellarono contro di lui, e non vollero riceverlo né 
vollero concedergli rifornimento di vettovaglie. [4] E nell’ottavo giorno di settembre della seguente indizione 
giunse alla città di Capua. [5] Sentito ciò, il cardinale Pelagio, che era legato nell’esercito papale, e il re di 
Gerusalemme Giovanni, che guidava lo stesso esercito, sciolto l’assedio di Caiazzo, subito andarono via e si 
recarono nel territorio di Teano. [6] L’imperatore, invero, con tutto il suo esercito si recò nella terra di Calvi, 
mentre quelli, sentito del suo arrivo, subito andando via dalla terra di Teano, si recarono in Campania. 
[7] Tuttavia, il menzionato signore Pelagio rimase con alcuni soldati a Montecassino. [8] E l’imperatore recuperò 
tutta la terra, con l’eccezione della città di Sora, che non volle sottometterglisi, la quale fu presa con la forza e 
bruciata; in verità non potette avere il castello della stessa terra. [9] E tutto questo fu fatto per tutto il mese di 
novembre della medesima terza indizione. 

[10] Così, volendo evitare le asprezze dell’inverno, l’imperatore licenziò e remunerò tutto l’esercito dei 
Tedeschi, e tornò con i suoi familiari in Puglia. [11] E fece distruggere le mura di Troia e i fossati delle 
menzionate terre della Capitanata, e ricevette da esse numerosi ostaggi a causa della ribellione che fecero contro 
di lui. 

[12] Sopraggiungendo, invero, il mese di marzo, il patriarca di Aquileia e l’arcivescovo di Salisburgo, con il 
vescovo di Ratisbona, che poi fu fatto cancelliere dell’impero, e il duca d’Austria con il duca di Merania e il duca 
di Carinzia vennero per trattare la pace tra la chiesa apostolica e l’imperatore. [13] Con l’aiuto di Dio e con la 
collaborazione di quelli nel mese di agosto della stessa indizione fu stipulata la pace a Ceprano, mentre il papa 
Gregorio si trovava nella città di Anagni con tutti i suoi cardinali. [14] Frattanto, tuttavia, il duca d’Austria, 
cattolico cristiano, finì la propria vita a San Germano nell’anno del Signore 1230, nel decimo anno del dominio 
dell’imperatore Federico, nel giorno di domenica, 28 del mese di luglio della medesima indizione III, e trovò 
sepoltura in Monte Cassino. [15] E lo stesso imperatore, con un accompagnamento di pochi familiari, al 
principio del mese di settembre, si recò dal summenzionato papa Gregorio nella stessa città di Anagni e 
mangiarono insieme, e dopo quattro giorni con la sua benedizione andò via e tornò in Puglia. [16] E allora 
pubblicò le sue costituzioni, che oggi si hanno nel Regno. 

[XXI. 1] Trascorso dunque l’anno, inviò il signore Riccardo Filangieri, suo maresciallo, nell’isola di Cipro con 
un esercito di Regnicoli. [2] Non essendo in condizione di approdare, perché il signore Giovanni di Beirut si 
oppose loro con grandi truppe, coloro che navigavano verso la Siria scesero a Beirut, nella terra dello stesso 
signore Giovanni e, conquistata la città, non poterono prendere il castello della stessa terra, perché era difeso da 
guardie e da altre cose necessarie. [3] Tornando poi il mese di maggio dello stesso anno, lo stesso signore 
Giovanni di Beirut navigò con le sue truppe da Cipro alla città di Acri. [4] A lui si aggiunsero tutti gli uomini di 
Acri, e, messo assieme un esercito, sciolsero l’assedio di Beirut. [5] Invero, il medesimo signore Riccardo, prese le 
galee e le navi che aveva con sé, si recò col suo esercito nell’isola di Cipro, che era stata privata di difensori, e la 
sottomise interamente alla sua volontà. [6] Infatti, dopo che il predetto signore Giovanni di Beirut con l’esercito 
d’Oltremare e con le navi dei Genovesi venne dalle parti di Cipro, entrambi combatterono con i loro eserciti 
presso la città di Nicosia. [7] Il signore Riccardo fu sconfitto col suo esercito, e in quella battaglia quasi 
quattrocento cavalieri furono catturati o uccisi. [8] Lo stesso signore Riccardo riuscì a fuggire con alcuni cavalieri 
e trovò rifugio nelle galee che teneva nel vicino mare, e con quelle si recò a Tiro, che il signore Riccardo teneva 
munita per conto dell’imperatore. 

[XXII. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1232, indizione VII del mese di giugno, alcuni stolti 
cittadini di Messina, per nulla e senza causa, osarono ribellarsi all’imperatore. [2] Nel successivo mese di maggio 
l’imperatore con la sua famiglia venne in quella città e imprigionò tutti i cittadini, sia di alto che di basso rango, 
nella chiesa maggiore di Messina e perdonò completamente tutte le offese che avevano fatto. [3] Trascorsi poi 
alcuni giorni, non seguendo i costumi e le orme dei grandi principi, che non rimangiano la propria parola, ad 
alcuni di loro diede turpe morte, altri li incarcerò e altri scamparono con la fuga. [4] E lo stesso fece in alcune 
altre terre della Sicilia, distruggendo completamente la terra di Centuripe, di Troina, di Montalbano e di qualche 
altro luogo, di cui ora non sovviene il ricordo. [5] Tornando poi un altro mese di maggio, cioè quello della 
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indizione VII, tornò in Puglia e da lì prese la strada per recarsi dal signore papa Gregorio, che allora era nella città 
di Rieti con i suoi cardinali. E fatta una trattativa tornò in Puglia. 

[XXIII. 1] Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1235, nel mese d’aprile della indizione IX, tornò dalla 
Puglia conducendo con sé suo figlio Corrado, che allora aveva sette anni, e passando per la Marca Anconitana 
venne nella città di Rimini. [2] E poi con sei galee armate, che aveva, si recò ad Aquileia e entrò in Germania, 
perché suo figlio Enrico, che si trovava lì, cercava di ribellarsi al padre. [3] I principi dell’impero, invero, sia 
chierici sia laici, stavano dalla parte dell’imperatore, con l’eccezione del duca d’Austria e di Stiria, che era cognato 
dello stesso Enrico, perché la moglie di Enrico era la sorella di quel duca. [4] Lo stesso Enrico si rifugiò in un 
fortissimo castello con pochi sostenitori e no potendo resistere si piegò ai piedi e alla misericordia 
dell’imperatore. [5] L’imperatore subito lo mandò ad Aquileia con una grande scorta, e con due galee giunse per 
mare a Siponto, dove fu preso e rimase incarcerato sotto stretta custodia nel castello di San Felice. [6] Poi ordinò 
ai carcerieri che da lì lo mandassero nel castello di Nicastro in Calabria. [7] Dopo che rimase lì per due anni, 
ordinò che di nuovo fosse ricondotto nel castello di San Marco in Val di Crati. [8] Venendo sul monte che è tra 
la stessa Nicastro e Martirano, si gettò a terra dal cavallo e rimase quasi morto. [9] Dopo che i carcerieri lo 
condussero come meglio poterono a Martirano, finì lì la sua vita e fu sepolto nella chiesa di Cosenza. 

[10] L’imperatore, poi, partendo col suo esercito verso i territori di Austria e Stiria, le soggiogò al suo 
dominio, con l’eccezione di quattro castelli ben difesi, nei quali il duca si era rifugiato con alcuni suoi complici. 
[11] Poi venne in Lombardia con un imponente esercito e alcune città lo accolsero come signore. [12] Altre, 
invece, opponendosi ai suoi ordini, non vollero obbedire, anzi, organizzato un esercito, lo combatterono. [13] Ma 
furono turpemente sconfitte: alcuni furono catturati e mandati prigionieri nel Regno di Sicilia e chiusi i carcere, e 
molti furono uccisi. [14] Infatti, a capo di quella ribellione c’era stata Milano, per compiere la profezia del 
britannico Merlino, che aveva detto: «Con una lieve guerra squasserà il capo ligure». [15] In quella regione ligure 
rimase per quattro anni, ma non riuscì a sottomettere alla sua volontà tutta quella provincia.  

[XXIV. 1] Nell’anno del Signore 1238, indizione III, il signore Gregorio IX papa, dopo aver scomunicato 
nella chiesa di san Pietro l’imperatore, in privato e non pubblicamente inviò a Genova il signore Giacomo 
vescovo di Preneste, che come semplice monaco si recò lì. [2] Per primo, infatti, si era recato da quelle parti 
come legato il signore Ottone cardinale; entrambi citarono i prelati di quelle parti, perché tutti venissero al 
concilio generale che il signore Gregorio papa stava per celebrare a Roma. [3] Mentre venivano a Genova, la 
popolazione di quella città armò per loro molte galee, per andare loro incontro, e mentre andavano le trovarono 
in mare in quel luogo che si chiama Montecristo. [4] E mentre combattevano gli uni contro gli altri 
soccombettero i Genovesi e tranne quattro galee, che scamparono con la fuga, tutte le altre furono catturate dalle 
galee dell’imperatore e da quelle furono catturati i medesimi due cardinali e molti altri prelati con tutti gli altri. 
[5] Le galee arrivarono a Napoli con tutte quelle persone. [6] Tutti li fece imprigionare sotto custodia curiale e 
non fece uccidere nessuno di loro, ma trascorso qualche tempo permise che tutti andassero via liberi, sia i 
cardinali che tutti gli altri. 

[XXV. 1] Invero, nel mese d’agosto della medesima indizione III i signore Gregorio papa morì a Roma e dai 
senatori della città furono reclusi tutti i cardinali, perché in fretta eleggessero un nuovo pontefice. [2] E nel giro 
di due mesi elessero il signore Goffredo di Milano cardinale, che non visse come papa se non per 17 giorni e poi 
morì. [3] Subito, invero, tutti i cardinali si dispersero, e ciascuno scelse per sé un luogo dove dimorare. 
[4] Trascorso un anno, nel mese di giugno della seguente indizione IV furono riuniti ad Anagni, città della 
Campania, e con l’ispirazione divina nella festa di Pietro e Paolo unanimi e concordi elessero come sommo 
pontefice il signore Sinibaldo cardinale genovese, che fu chiamato Innocenzo IV. [5] E mentre nel frattempo si 
faceva un trattato di pace con l’imperatore, il medesimo signore Innocenzo con cautela e in privato ordinò al 
potestà di Genova di inviargli sei galee armate. [6] Venendo esse, con alcuni cardinali entrò nella zona di 
Corneto, mentre altri cardinali e chierici della sua famiglia rimasero nella terra. [7] L’imperatore, che allora era da 
quelle parti, a tutti diede il salvacondotto fino a Genova. [8] E tutti pervennero a Lione con lo stesso sommo 
pontefice nell’anno dell’incarnazione 1244, nel mese di luglio della seconda indizione, nella vigilia della beata 
Maria Maddalena [21 luglio]. [9] Nel terzo anno del pontificato del papa Innocenzo IV, il 17 luglio, nella chiesa di 
Lione lo stesso imperatore fu deposto con sentenza papale, sei anni prima della sua morte, e la sentenza di 
deposizione fu pubblicata nel mese di marzo successivo, nella terza indizione. [10] Trascorso un anno celebrò un 
sinodo con i prelati delle parti occidentali, nel quale depose l’imperatore dal culmino del soglio imperiale, mentre 
erano lì i messi del medesimo imperatore, dove egli li aveva mandati; non decadde dal potere imperiale né in 
Germania né in Italia, fin quando visse. 
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[XXVI. 1] Frattanto, alcuni nobili del Regno che appartenevano alla sua famiglia congiurarono per ucciderlo. 
Quel patto giunse alle orecchie dell’imperatore, e alcuni furono catturati, altri scamparono con la fuga. [2] Altri, 
invero, si rifugiarono nel castello di Capaccio, e dopo un non lungo assedio, venendo presi, ricevettero crudele 
morte anche i loro piccoli figli. 

[3] Poi tornò in Lombardia, e la città di Parma, che sembrava essere con lo stesso corpo e spirito, non lo 
volle ricevere, anzi gli si ribellò apertamente. [4] La assediò con un lungo assedio e contro di essa edificò una città 
che chiamò Vittoria. [5] In essa, dopo non molti mesi, fu ignominiosamente sconfitto, mentre molti dei suoi 
furono catturati lì e uccisi, e confuso per la grande vergogna tornò infermo nel Regno. [6] E, appesantito dalla 
stessa malattia, a metà del mese di dicembre dell’anno dell’incarnazione del Signore 1251, indizione IX, a 
Ferentino, piccola terra della Capitanata, sciolse il debito della carne. 

 

[XXVII N. 1] Le sue ossa furono portate a Palermo e lì sepolte, lasciando dopo la sua morte Federico figlio 
del detto suo figlio Enrico, e un altro Federico figlio suo, che aveva avuto dalla moglie inglese. [2] Quel Federico 
suo nipote dopo non molti giorni morì nella stessa Capitanata. 

[3] I cittadini di Napoli e di Capua, con i conti di Caserta e di Acerra, spinti da non sano consiglio, si 
ribellarono contro il suo figlio superstite Corrado mentre spogliavano i loro vicini. [4] Nel mese di gennaio della 
indizione X lo stesso Corrado quasi di nascosto approdò con cinque galee al porto di Siponto, di cui il santo 
padre abate Gioacchino aveva profetizzato e aveva detto: «Quando darà morta l’aquila», cioè l’imperatore, «da 
essa ne uscirà un’altra, che maggiormente vuole affliggere la chiesa, perché anche la prima aquila un tempo entrò 
di nascosto nel Regno». 

[5] Ma presto cadrà, colui che tenne in pace e quiete tutto il Regno, tranne le città di Napoli e di Capua, che 
non lo vollero accogliere. [6] Colui che come uno spirito maligno ordinò che venisse ucciso di nascosto nel 
castello di San Felice suo fratello il summenzionato Federico, figlio dello stesso padre e della sua moglie inglese. 
[7] Poi assediò la città di Napoli e di Capua e subito le sottomise ai suoi ordini, esclusi alcuni cittadini delle stesse 
città; le altre le tenne, invero, sotto il suo impero o dominio. [8] Nel mese, poi, di febbraio della successiva 
indizione XIII lo stesso Corrado iniziò ad ammalarsi e il 21 maggio della stessa indizione morì 
nell’accampamento presso la città di Melfi, dove si trovava. [9] Visse 26 anni e 26 giorni, le sue ossa furono 
portate a Messina e lì, come si dice, non ricevettero sepoltura ecclesiastica. 

[10] Nel seguente mese di ottobre della indizione XIV il signore Innocenzo IV papa entrò nel Regno e 
mentre si trovava nella città di Napoli prese tutto il Regno sotto il suo comando. [11] I Saraceni di Lucera 
chiamarono presso di sé Manfredi, figlio naturale del detto defunto imperatore e lo accolsero come signore. 
[12] Invero il signore Ottaviano cardinale, che allora era legato nel Regno, raccolto un grande esercito, procedette 
contro lo stesso Manfredi. [13] E lo stesso Manfredi col suo esercito gli si fece incontro a Guardia dei Lombardi, 
e dopo non moti giorni il medesimo Manfredi si sottomise agli ordini della Chiesa. [14] E su istigazione di 
Riccardo duca di Maldeburgo si ribellò alla Chiesa contravvenendo al giuramento fatto, perché lo stesso 
marchese affidò nelle sue mani la parte principale dell’esercito. [15] E così, rinvigorite le forze, prese tutta la 
Puglia. 

[16] Il menzionato signore Innocenzo papa nel mese di dicembre della medesima indizione consumò il suo 
ultimo giorno a Napoli, e a lui successe nel pontificato il signore Rinaldo vescovo di Ostia, che fu chiamato 
Alessandro. [17] Sapendo dell’inganno dello stesso marchese, alla fine del mese di maggio andò via dalla città di 
Napoli con tutti i cardinali, e si recò con loro ad Anagni, città della Campania. [18] E così, facilmente, il 
menzionato Manfredi sottomise al suo dominio il detto Regno. 

[19] Infatti, il santissimo padre Gioacchino abate tra le altre cose che, sui vaticini del britannico Merlino e 
della babilonica sibilla Eritrea, profetizzò all’imperatore Enrico riguardo a suo figlio Federico, che allora aveva tre 
anni, del summenzionato Manfredi disse: «Dico che il primo e il secondo nido rimarranno vuoti e che un figlio 
naturale verrà nel secondo». [20] Dal primo nido, cioè dalla prima moglie, che fu spagnola, dico che venne 
Enrico. [21] Dalla Gerosolimitana Elisabetta venne Corrado, a cui successe lo stesso Manfredi. [22] Aveva detto 
anche dello stesso: «La fine dell’adultero sarà una morte casuale». [23] Infatti, secondo l’uso della scrittura divina 
tre sono dette le morti: la naturale, l’accidentale e la casuale. [24] La naturale è di quello che muore nel letto per 
malattia; l’accidentale di quello che muore improvvisamente; la casuale di chi finisce i suoi giorni senza una causa 
certa. [25] E quindi il detto Manfredi, sebbene assai strenuo, a causa di un combattimento finì i suoi giorni presso 
Benevento nella battaglia combattuta con il re Carlo, figlio dell’illustre re di Francia, conte di Angiò, Provenza e 
Forcalquier, al quale era stato concesso il Regno di Sicilia dalla sede apostolica per un censo annuo, per il fatto 
che il detto Manfredi lo aveva occupato ed era considerato un invasore. 
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[XXVII V. 1] Cosa il predetto imperatore stabilì solennemente per testamento alla fine della sua vita, nella 
forma e nel modo sotto riportati. [2] Forma del testamento dell’imperatore Federico II. 

[3] Nel nome di Dio amen. Nell’anno dell’incarnazione del Signore 1250, sabato 13 dicembre della indizione 
IX. 

[4] L’incauta trasgressione del primo padre legò in tal modo i posteri alle leggi della loro condizione, che non 
potesse trascinarla via né l’inarrestabile effusione del punitivo diluvio, né potesse alleviarla la salvifica fonte del 
battesimo, e, anzi – per i mortali incatenati al decadimento della carne che invecchia, trasformato in condanna 
inflitta per la colpa della trasgressione commessa – la contingenza del nostro stato rimanesse come cicatrice 
prodotta da ferita. [5] Noi, dunque, Federico, per il favore della clemenza divina, imperatore sempre augusto dei 
Romani, re di Gerusalemme e di Sicilia, memori della condizione umana, alla quale sempre si accompagna 
l’innata fragilità, approssimandosi il termine della nostra vita, mentre sono integre la parola e la memoria, col 
corpo ammalato, con la mente sana, provvediamo di pensare alla nostra anima e di disporre dell’impero e dei 
nostri regni, così che sembriamo vivere occupandoci delle cose umane, e che, eliminate le improprie pretese, sia 
assopita ogni materia di scandalo per i nostri figli, dei quali la divina clemenza ci fece fecondi e che con la nostra 
presente disposizione vogliamo che siano contenti con la nostra benedizione. 

[6] Stabiliamo così che Corrado sia nostro diletto erede come re dei Romani e del Regno di Gerusalemme 
nell’Impero e in tutte le altre acquisizioni in qualunque modo ottenute, e specialmente nel nostro Regno di Sicilia. 
[7] Se gli capiterà di morire senza eredi , gli succeda nostro figlio Enrico. [8] Finché Corrado si troverà in 
Germania o in altro luogo fuori del Regno, stabiliamo che Manfredi sia balio del detto Corrado in Italia e 
specialmente nel Regno di Sicilia, concedendogli la piena potestà di fare tutte le cose che farebbe la nostra 
persona, se fossimo in vita, nel concedere castelli, terre, ville, parentele, dignità, benefici e tutte le altre cose che 
potrà fare secondo la sua volontà, con l’esclusione degli antichi demani del Regno di Sicilia; e stabiliamo che i 
nostri figli già menzionati Corrado ed Enrico, e tutti i loro eredi, tengano per ferma e stabilita e rispettino ogni 
cosa egli abbia fatto. 

[9] Allo stesso modo concediamo e confermiamo al menzionato nostro figlio Manfredi il principato di 
Taranto, da Porta Roseto alle sorgenti del fiume Bradano, con le contee di Monte Caveoso, Tricarico e Gravina, 
secondo che quella contea si protenda verso la costa della terra di Bari fino a Polignano, con tutte le terre lungo 
tutta la costa fino alla menzionata Porta Roseto, con le città, i castelli, e le ville ivi contenuti, con tutti i diritti, le 
pertinenze e le rendite, tanto dello stesso principato, quanto delle contee menzionate. [10] Gli concediamo anche 
la stessa città di Monte Sant’Angelo con tutto il suo Onore, cioè con tutte le città, i castelli, le ville, i diritti e le 
rendite pertinenti all’Onore, fatto salvo che le cose che sono del demanio vanno al demanio, quelle che sono 
asservite vanno in servitù. [11] Gli concediamo e anche confermiamo ogni cosa che nell’impero gli è stata 
concessa dalla nostra maestà, così che tutte le cose summenzionate le tenga per riconoscimento del menzionato 
Corrado. 

[12] Similmente stabiliamo che Federico, nipote nostro, abbia i ducati di Austria e Stiria, e che li tenga per 
riconoscimento del menzionato Corrado. Giudichiamo anche che gli siano concessi per le spese diecimila once 
d’oro. 

[13] Similmente stabiliamo che Enrico, figlio nostro, abbia il Regno di Arles ovvero quello di Gerusalemme, 
a seconda di quale dei due il detto Corrado voglia che abbia il menzionato Enrico. A Enrico giudichiamo che gli 
siano concessi per le spese centomila once d’oro. 

[14] Similmente stabiliamo che centomila once d’oro siano spese per la salvezze della nostra anima in 
soccorso della Terra Santa, secondo gli ordini del menzionato Corrado e degli altri nobili crociati. 

[15] Similmente stabiliamo che tutti i beni del sacro ordine militare del Tempio, che tiene la nostra curia, 
siano restituiti al medesimo ordine; ovvero quelle cose che deve avere di diritto.  

[16] Similmente stabiliamo che i conti, i baroni, i cavalieri e gli altri feudatari del menzionato Regno godano 
delle risorse e delle entrate proprie di cui furono soliti godere al tempo del re Guglielmo II nelle collette e nelle 
altre cose.  

[17] Similmente stabiliamo che le chiese di Sora e Nocera, e le altre che eventualmente hanno ricevuto danni 
da parte dei nostri ufficiali, siano risarcite e restituite. 

[18] Similmente stabiliamo che tutta la nostra masseria che abbiamo presso S. Nicola d’Ofanto e tutti i 
proventi siano esentati dalla riparazione e conservazione del ponte che lì è costruito o che lì deve essere 
costruito.  

[19] Similmente stabiliamo che tutti i prigionieri detenuti nel nostro carcere siano liberati, tranne quelli del 
Regno che sono stati imprigionati per reato di tradimento. 

[20] Similmente stabiliamo che il menzionato Manfredi, figlio nostro, provveda a tutti i benemeriti della 
nostra famiglia in vece nostra, nelle terre, nei castelli e nelle ville, fatto salvo il demanio del Regno di Sicilia, e 
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stabiliamo che i menzionati figli nostri Corrado ed Enrico e i loro eredi tengano come stabilito e saldo tutto ciò 
che il medesimo Manfredi abbia deciso di fare riguardo a ciò. 

[21] Similmente stabiliamo che a tutte le chiese e case religiose siano restituiti i loro diritti, e godano della 
solita libertà. 

[22] Similmente stabiliamo che gli uomini del nostro Regno di Sicilia siano liberi ed esenti da tutte le 
sovvenzioni e collette, secondo le consuetudini del tempo del menzionato re Guglielmo II, nostro cugino, 
asserendo che abbiamo imposto le dette collette generali e sovvenzioni nel predetto Regno costretti dalla 
necessità e contro la solita libertà degli uomini del detto Regno. 

[23] Similmente vogliamo e ordiniamo che nessuno dei traditori del detto Regno osi in altro tempo tornare 
nello stesso Regno, e che nessuno delle loro stirpi possa loro succedere; anzi, i nostri eredi siano tenuti a 
prendersi vendetta di loro. 

[24] Similmente stabiliamo che alla santa Romana Chiesa madre nostra siano restituiti tutti i suoi beni, fatti 
salvi in ogni cosa e per ogni cosa il diritto e l’onore dell’impero, nostro e degli altri nostri fedeli, qualora la Chiesa 
stessa voglia restituire i diritti dell’Impero. 

[21] Similmente stabiliamo che se a causa della presente infermità ci tocchi di morire, il nostro corpo debba 
essere sepolto nella chiesa maggiore di Palermo, nella quale sono tumulati corpi del divo imperatore Enrico e 
della diva imperatrice Costanza, di venerabile memoria. A tale chiesa concediamo cinquecento once d’oro per la 
salvezza delle anime dei nostri genitori e nostra, per mano di Berardo, venerabile arcivescovo di Palermo. 

[26] <Le volontà precedenti, che sono state disposte alla presenza> di Bertoldo marchese di Hohenburg, 
nostro consanguineo e familiare, di Riccardo conte di Caserta, nostro diletto genero, di Pietro Ruffo di Calabria, 
nostro maestro marescalco, di Riccardo di Montenero, maestro giustiziere della nostra magna curia, del maestro 
Giovanni d’Otranto, notaio nostro, di Fulcone Ruffo, del maestro Giovanni di Procida, del maestro Roberto da 
Palermo, giudice dell’Impero, del Regno e della magna curia, del maestro Nicola da Brindisi, pubblico tabellione 
dell’Impero e del Regno di Sicilia e notaio della nostra curia, dei nostri fedeli, ai quali abbiamo ordinato di 
presenziare alle nostre disposizioni, disponiamo con la nostra benedizione che siano tenacemente osservate dal 
predetto Corrado, figlio ed erede nostro, e dagli altri successori; altrimenti non godano della nostra eredità. 
[27] Ciò ingiungiamo, poi, a tutti i nostri fedeli presenti e futuri, sotto il giuramento di fedeltà, col quale sono 
obbligati a noi e ai nostri eredi: che mantengano intatte e osservino tutte le cose disposte in precedenza. 

[28] Il presente testamento e queste ultime nostre volontà, che vogliamo ottengano il vigore della fermezza, 
abbiamo ordinato che siano scritte dal maestro Nicola da Brindisi e che siano muniti col segno della croce 
apposto dalla nostra mano, col sigillo nostro e con le sottoscrizioni delle persone summenzionate. 

[29] Fatto a Fiorentino di Capitanata, nell’anno, mese, indizione suindicati, nell’anno XXXII del nostro 
Impero, nel XXVIII del Regno di Gerusalemme e LI del Regno di Sicilia. 
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Cicerone, De legibus, I, 5 
Quintus: Intellego te, frater, alias in historia leges observandas putare, alias in poemate.  
Marcus: Quippe cum in illa ad veritatem, Quinte, <quaeque> referantur, in hoc ad delectationem 

pleraque; quamquam et apud Herodotum patrem historiae et apud Theopompum sunt innumerabiles 
fabulae.  

Atticus: Teneo quam optabam occasionem neque omittam.  
Marcus: Quam tandem, Tite?  
Atticus: Postulatur a te iam diu vel flagitatur potius historia. Sic enim putant, te illam tractante 

effici posse, ut in hoc etiam genere Graeciae nihil cedamus. Atque ut audias quid ego ipse sentiam, 
non solum mihi videris eorum studiis qui [tuis] litteris delectantur, sed etiam patriae debere hoc 
munus, ut ea quae salva per te est, per te eundem sit ornata. Abest enim historia litteris nostris, ut et 
ipse intellego et ex te persaepe audio. Potes autem tu profecto satis facere in ea, quippe cum sit 
opus, ut tibi quidem videri solet, unum hoc oratorium maxime.  

 
Quinto: Capisco, fratello, che tu pensi che si debbano osservare leggi del tutto diverse nella poesia e nella storia.  
Marco: Naturalmente, Quinto, dal momento che in questa tutto si riconduce alla verità, ed in quella soprattutto al 

godimento dello spirito; per quanto anche in Erodoto, il padre della storia, e in Teopompo vi siano numerose favole.  
Attico: Ecco qui l’occasione che non mi lascerò sfuggire.  
Marco: Quale, Tito?  
Attico: Già da tempo ti viene richiesta, o meglio si esige da te una storia. Si ritiene infatti che se tu la trattassi, 

potrebbe accadere che anche in questo genere non saremmo assolutamente inferiori alla Grecia. E perché tu sappia 
quale sia la mia opinione personale, mi sembra che questo tuo impegno risponderebbe non soltanto al desiderio di 
coloro che trovano godimento nei tuoi scritti, ma anche alla stessa patria, perché essa, che già da te fu salvata, grazie 
alla tua opera debba essere celebrata; manca infatti alla nostra letteratura la storia, come vedo bene da me e sento 
spessissimo dire da te. E tu senza dubbio sei in grado di soddisfarci in questo campo, dal momento che appunto essa, 
secondo il tuo pensiero, è l’unico genere di scrittura massimamente idoneo all’oratoria.  
 
 
Isidoro di Siviglia, Etymologiae, Liber I 
XLI. DE HISTORIA. 
[1] Historia est narratio rei gestae, per quam ea, quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur. Dicta 

autem Graece historia ἀπò τoῦ ἱστoρεῖν [APÒ TU ISTORÈIN], id est a videre vel cognoscere. Apud 
veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui interfuisset, et ea quae conscribenda essent 
vidisset. Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam quae auditione colligimus. [2] Quae 
enim videntur, sine mendacio proferuntur. Haec disciplina ad Grammaticam pertinet, quia quidquid 
dignum memoria est litteris mandatur. Historiae autem ideo monumenta dicuntur, eo quod 
memoriam tribuant rerum gestarum. Series autem dicta per translationem a sertis florum invicem 
conprehensarum. 

XLII. DE PRIMIS AUCTORIBUS HISTORIARUM. 
[1] Historiam autem apud nos primus Moyses de initio mundi conscripsit. Apud gentiles vero 

primus Dares Phrygius de Graecis et Troianis historiam edidit, quam in foliis palmarum ab eo 
conscriptam esse ferunt. [2] Post Daretem autem in Graecia Herodotus historiam primus habitus est. 
Post quem Pherecydes claruit his temporibus quibus Esdras legem scripsit. 

XLIII. DE UTILITATE HISTORIAE. 
[1] Historiae gentium non inpediunt legentibus in his quae utilia dixerunt. Multi enim sapientes 

praeterita hominum gesta ad institutionem praesentium historiis indiderunt, siquidem et per 
historiam summa retro temporum annorumque supputatio conprehenditur, et per consulum 
regumque successum multa necessaria perscrutantur. 

XLIV. DE GENERIBUS HISTORIAE. 
[1] Genus historiae triplex est. Ephemeris namque appellatur unius diei gestio. Hoc apud nos 

diarium vocatur. Nam quod Latini diurnum, Graeci ephemerida dicunt. [2] Kalendaria appellantur, 
quae in menses singulos digeruntur. Annales sunt res singulorum annorum. [3] Quaequae enim 
digna memoriae domi militiaeque, mari ac terrae per annos in commentariis acta sunt, ab 
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anniversariis gestis annales nominaverunt. [4] Historia autem multorum annorum vel temporum est, 
cuius diligentia annui commentarii in libris delati sunt. Inter historiam autem et annales hoc interest, 
quod historia est eorum temporum quae vidimus, annales vero sunt eorum annorum quos aetas 
nostra non novit. Unde Sallustius ex historia, Livius, Eusebius et Hieronymus ex annalibus et 
historia constant. [5] Item inter historiam et argumentum et fabulam interesse. Nam historiae sunt 
res verae quae factae sunt; argumenta sunt quae etsi facta non sunt, fieri tamen possunt; fabulae 
vero sunt quae nec factae sunt nec fieri possunt, quia contra naturam sunt. 

 
XLI. DELLA STORIA. 
[1] Storia è la narrazione delle cose compiute, grazie alla quale si conoscono fatti accaduti nel passato: il nome 

storia viene dal greco ISTOREIN, che significa vedere ovvero conoscere. Presso gli antichi, infatti, nessuno scriveva 
un’opera storica se non perché fosse stato presente e avesse visto ciò che doveva essere descritto: infatti, si 
comprende meglio un avvenimento osservandolo che ascoltandone un resoconto. [2] Ciò che si vede, infatti, si 
riferisce senza falsità. La disciplina storica fa parte della Grammatica perché tutto quello che è degno di essere 
ricordato lo si affida alla scrittura. La storia è detta anche monumentum, che significa memoria, per il fatto che essa 
ci permette di ricordare avvenimenti passati; ed è detta series per analogia, dai serti di fiori legati l’uno all’altro. 

XLII. DEI PRIMI AUTORI DI STORIE. 
[1] Tra noi il primo a scrivere storia fu Mosè, che compose un’opera sui primordi del mondo. Tra i gentili, 

invece, il primo fu Darete Frigio che pubblicò una storia dei Greci e dei Troiani, che si dice fosse stata da lui scritta 
su foglie di palma. [2] Dopo Darete, si ritiene che il primo storico sia stato il greco Erodoto, dopo il quale si distinse 
Ferecide, all’epoca in cui Esdra scrisse la legge. 

XLIII. DELL’UTILITÀ DELLA STORIA. 
[1] La storia dei popoli non è di ostacolo al lettore in ciò che essa dice di utile, poiché molti sono i sapienti che 

hanno descritto in opere storiche antiche imprese al fine di formare gli uomini di oggi. Attraverso la storia, infatti, è 
possibile comporre una cronologia risalente a epoche e anni assai lontani, e attraverso la successione dei consoli e 
dei re è possibile ricercare molte cose necessarie in relazione l’una con l’altra. 

XLIV. DEI GENERI DI STORIA. 
[1] Esistono tre generi di storia. Il resoconto di un unico giorno è detto effemeride, nella nostra lingua diario: 

infatti il latino diurnum, che significa, propriamente, razione giornaliera, corrisponde al greco effemeride. [2] 
Si chiama calendario un resoconto di avvenimenti suddiviso secondo i singoli mesi. [3] Gli annali sono invece il 
resoconto degli avvenimenti di singoli anni. Ogni evento degno di essere ricordato, abbia esso avuto luogo in tempo 
di pace o in tempo di guerra, in mare o sulla terraferma, è stato infatti inserito anno per anno in registri ufficiali, 
chiamati annali, appunto perché contenenti gli avvenimenti di un determinato anno. [4] La storia abbraccia molti 
anni ed epoche: per garantirne l’accuratezza, i registri annuali sono stati trasmessi in libri. La differenza esistente tra 
storia ed annali risiede nel fatto che la storia riguarda epoche che abbiamo potuto vedere, mentre gli annali 
riguardano anni che la nostra età non ha conosciuto: per questo l’opera di Sallustio [probabilmente Isidoro si 
riferisce al De Catilinae coniuratione] è storia, mentre quelle di Livio, Eusebio e Girolamo sono annali e storia al 
tempo stesso. [5] Analogamente, esiste una differenza tra storia, argomento e favola: la storia tratta di un 
qualcosa che è realmente avvenuto; l’argomento di un qualcosa che, pur non essendo avvenuto, potrebbe tuttavia 
avvenire; la favola di un qualcosa che non è avvenuto, né potrebbe avvenire, in quanto contrario alle leggi della 
natura. 
 
 
La prassi annalistica descritta da un monaco di Winchester (fine XIII sec.) 
in R. PAULI, Englische Analekten, «Neues Archiv der Gesellshaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 3 (1878), 
pp. 208-215: 215 
Considerantes pro multis causis in religione chronicas esse necessarias, istas vobis de vetustis 

rotulis neglectisque scedulis excerpsimus, et quasi de sub mensa Domini fragmenta collegimus [Ioh. 
VI 12], ne perirent. Non enim debet vestras urbanas aures offendere rudis et inculta latinitas, qui 
soletis in scripturis magis sensui quam verbis incumbere, fructui potius quam foliis inhaerere. Nec 
mirandum, si liber annuatim augmentatur ac, per hoc a diversis compositus, in alicuius forte manus 
inciderit, qui proloquens fecerit barbarismum. Vestri itaque studii erit, ut in libro iugiter scedula 
dependeat, in qua cum plumbo notentur obitus illustrium virorum et aliquod de regni statu 
memoriale, cum audiri contigerit. In fine vero anni non quicunque voluerit, sed cui iniunctum fuerit, 
quod verius et melius censuerit ad posteritatis notitiam transmittendum, in corpore libri succincta 
brevitate describat; et tunc, veteri scedula subtracta, nova imponatur.  
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Considerando che, nella religione, le cronache sono necessarie per molti motivi, abbiamo estratto per voi queste 
da antichi rotoli e fogli abbandonati, e abbiamo quasi raccolto le briciole cadute dalla tavola del Signore, perché non 
andassero perdute. Infatti, il loro latino rude e incolto non deve offendere le fini orecchie di voi, che siete soliti, nelle 
scritture, dedicarvi più al senso che alle parole, e applicarvi più al frutto che alle foglie. E non meravigli se il libro si 
accresce anno dopo anno e se, per il fatto che sia compilato da diverse persone, capiti magari che la mano di 
qualcuno, scrivendo, commetta qualche barbarismo. Allo stesso modo, vostro intento sarà che nel libro sia sempre 
inserito un foglio, in cui siano annotate a matita le morti degli uomini illustri e le cose degne di essere ricordate 
relative allo stato del regno, quando capiterà di sentirle. Invero, alla fine dell’anno, non chiunque vorrà, ma quello a 
cui sarà ordinato trascriva, con succinta brevità, all’interno del libro ciò che riterrà più vero e più adatto a essere 
trasmesso alla conoscenza della posterità; e, fatto ciò, tolto il vecchio foglio, ne sia messo uno nuovo. 

 
 

Gervasio di Canterbury, Prologus in Chronicam, in The historical works of Gervase of 
Canterbury, ed. W. Stubbs, I, London 1879, pp. 87-88 

Sanctorum vero orthodoxorum patrum gloriosa et imitanda exempla continentur in historiis vel 
annalibus, quae alio nomine cronica nuncupantur. In quibus multa querenti sedulo bene vivendi 
repperiuntur exempla, quibus humana ignorantia de tenebris educitur et ut in bono proficiat 
edocetur. Historici autem et cronici secundum aliquid una est intentio et materia, sed diversus 
tractandi modus est et forma varia. utriusque una est intentio, quia utergue veritati intendit. Forma 
tractandi varia, quia historicus diffuse et eleganter incedit, cronicus vero simpliciter graditur et 
breviter. «Proicit» historicus «ampullas et sesquipedalia verba» [Hor., Ars poet., 97]; chronicus vero 
«silvestrem Musam tenui meditatur avena» [Verg., Ecl., I, 2]. Sedet historicus «inter magniloquos 
et grandia verba serentes» [Ioh. Saresberiensis, Polycraticus, praef., 231], at cronicus sub pauperis 
Amiclae pausat tugurio, ne sit pugna pro paupere tecto [cfr. Lucan., V, 504 ss.]. Proprium est 
historici veritati intendere, audientes vel legentes dulci sermone et eleganti demulcere, actus, mores 
vitamque ipsius quam describit veraciter edocere, nichilque aliud comprehendere nisi quod historiae 
de ratione videtur competere. Chronicus autem annos Incarnationis Domini annorumque menses 
computat et Kalendas, actus etiam regum et principum quae in ipsis eveniunt breviter edocet, 
eventus etiam, portenta vel miracula commemorat. Sunt autem plurimi qui, chronicas vel annales 
scribentes, limites suos excedunt, nam phylacteria sua dilatare et fimbrias magnificare delectant 
[cfr. Matth., XXIII, 5: «dilatant phylacteria sua et magnificant fimbrias». Dum enim chronicam 
compilare cupiunt, historici more incedunt, et quod breviter sermoneque humili de modo scribendi 
dicere debuerant, verbis ampullosis aggravare conantur.  

 
Nelle storie o annali, che con altro nome si chiamano cronache, sono contenuti gli esempi gloriosi e degni di 

imitazione dei santi padri cristiani. In essi a chi ricerca con attenzione si ritrovano molti esempi, con i quali l’umana 
ignoranza è condotta fuori dalle tenebre e con i quali si insegna a progredire verso il bene. Da un certo punto di vista 
unica è l’intenzione e unica la materia dello storico e del cronista, ma diverso è il modo di trattare le varie cose, 
perché lo storico incede in maniera ampia ed elegante, mentre il cronista procede semplicemente e a passi brevi. Lo 
storico va lanciando parole ampollose e lunghe sei piedi»; mentre il cronista «va meditando la musa silvestre con un 
tenue flauto». Lo storico siede tra i magniloquenti e tra coloro che intrecciano grandi parole, mentre il cronista si 
sofferma nel tugurio del povero Amiclate, perché non vi sia battaglia per conquistare una misera abitazione. È 
proprio dello storico mirare alla verità, addolcire con parole soavi ed eleganti coloro che ascoltano o leggono, 
addurre ad esempio le azioni, i costumi e la vita di colui che descrive in maniera verace, e non parlare di nient’altro 
se non di ciò che ragionevolmente sembra essere appropriato alla storia. Il cronista, invece, computa gli anni 
dell’Incarnazione del Signore e i mesi degli anni e le Calende, mostra brevemente le azioni dei re e dei principi che 
in essi accadono, e ricorda anche gli eventi, i portenti e i miracoli. Ma vi sono moltissimi che scrivendo cronache o 
annali eccedono i loro limiti: si divertono, infatti, ad ampliare le loro filatterie e ad allungare le proprie frange. E 
mentre desiderano compilare una cronaca incedono a mo’ di storici, e ciò che, secondo la regola della scrittura, 
avrebbero dovuto dire brevemente con linguaggio umile, tentano di appesantirlo con parole ampollose. 
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Isidoro, Etymologiae (X 2) 
Auctor ab augendo dictus. Auctorem autem feminino genere dici non posse. Nam quaedam sunt 

quae in feminino flecti non possunt, ut cursor. Actor, ab agendo. 
 
Auctor viene da augeo e non può essere di genere femminile. Infatti vi sono taluni termini che non possono 

essere declinati al femminile, come cursor. Actor viene da ago. 
 
Uguccione da Pisa, Derivationes, Littera A 
[1] AUGEO -ges, auxi, auctum: amplificare, augmentum dare. Inde hic auctor, idest 

augmentator, et debet scribi cum u et c. Quando vero significat autentin, idest autoritatem, est 
communis generis et debet scribi sine c, ut hic et hec autor, et derivatur ab autentin. [2] Item 
invenitur quoddam verbum defectivum, scilicet AUIEO -es, idest ligo -as, et inde autor, idest 
ligator, similiter communis generis et sine c. Secundum primam significationem, imperatores 
proprie debent dici auctores ab augendo rem publicam; secundum secundam significationem, 
philosophi et inventores artium, ut Plato, Aristotiles, Priscianus et quelibet magne persone debent 
dici autores; secundum tertiam, Virgilius, Lucanus et ceteri poete debent dici autores, qui 
ligaverunt carmina sua pedibus et metris. [3] Et ab autor quod significat autentin derivatur hec 
autoritas, idest sententia imitatione digna [...]. 

 
[1] AUGEO significa “amplifico”, “aumento”. Da questa parola viene il termine maschile auctor, che indica chi 

accresce, e deve essere scritto con la u e con la c. Quando ha il significato di autentin, cioè autorità, è di genere 
comune e deve essere scritto senza c, come il maschile e femminile autor, e deriva da autentin. [2] Allo stesso modo 
si trova un verbo difettivo, cioè, AUIEO, che significa “lego”, da cui viene autor, colui che lega, che è allo stesso 
modo di genere comune e va scritto senza c. Per il primo significato [augeo], gli imperatori devono essere chiamati 
propriamente auctores, perché accrescono lo stato; per il secondo significato [autentin], i filosofi e coloro che hanno 
inventato le arti, come Platone, Aristotele, Prisciano e tutte le grandi persone devono essere chiamate autores; per il 
terzo significato, Virgilio, Lucano e gli altri poeti devono essere detti autores, perché hanno legato le loro poesie 
con piedi e metri. [3] E da autor che significa autentin, deriva il termine femminile autoritas, cioè sentenza degna di 
essere imitata [...]. 
 
 
HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Expositio in Cantica canticorum, Prol., in Patrologia Latina, 

ed. J.P. Migne, 172, Lutetiae Parisiorum 1854, col. 348  
Auctor est aequivocum. Aequivocum autem dicitur quod unum est in litteratura, sed diversum in 

significatione, ut leo. Est enim leo coeleste sidus in coelo, et leo terrestris bestia in terra, est etiam 
leo aquatilis piscis in aqua. Est quoque leo, nomen hominis, apostolici scilicet vel imperatoris; est et 
leo pictura vel sculptura, sic et auctor est aequivocum. Est autem auctor civitatis, id est fundator ut 
Romulus Romae; est et auctor sceleris, id est princeps vel signifer, ut Judas Christi mortis; est 
quoque auctor libri, id est compositor, ut David Psalterii, Plato Thymaei. Est etiam auctor commune 
nomen, ab augendo dictum. 

Autore è termine equivoco. Equivoco è detto ciò che è una cosa secondo la lettera, ma una cosa diversa riguardo 
al significato, come il leone. Il leone, infatti, è una costellazione in cielo, e in terra è una bestia, ma è anche un pesce 
in acqua. E vi è anche Leone, nome di persona, cioè di papa o di imperatore; ed è leone anche quello ritratto in 
pittura o in scultura. Allo stesso modo anche autore è equivoco. Infatti è quello che autore di una città, cioè il 
fondatore come Romolo lo è stato di Roma; e vi è l’autore di un crimine, cioè quello che lo origina o lo compie, 
come Giuda lo fu della morte di Cristo; ed è anche l’autore di un libro, cioè colui che lo ha composto, come Davide 
lo fu del Salterio, Platone del Timeo. E autore è anche nome comune, che viene da accrescere. 
 
S. BONAVENTURA, Commentaria in quatuor libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, I, 

Ad Claras Aquas 1882, p. 14-15 (in I sent., proem., qu. IV, resp.)  
Quadruplex est modus faciendi librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando, et 

iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena addendo, sed non de suo, et iste compilator dicitur. 
Aliquis scribit et aliena et sua sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad 
evidentiam, et iste dicitur commentator non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tamquam 
principalia, aliena tamquam ad confirmationem, et talis debet dici auctor. 
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Quadruplice è il modo di fare un libro. Infatti, chi scrive le cose altrui, senza aggiungere o mutare nulla, è 
chiamato semplicemente scriptor. Chi scrive cose altrui facendo aggiunte, ma con cose non sue è chiamato 
compilator. Chi scrive cose altrui e proprie, ma soprattutto cose altrui, e mettendo le proprie cose in una posizione 
riconoscibile, è chiamato commentator e non auctor. Chi scrive cose proprie e altrui, ma soprattutto proprie, usando 
quelle altrui come conferma, quello deve essere detto auctor. 
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Orosio, Le storie contro i pagani (Historiae adversus paganos), 
a cura di A. Lippold, traduzione di A. Bartalucci,  Milano 1976
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