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La normativa nelle cittä fiamminghe (secoli XI-XIII)
di Wim Blockmans*

La contea di Fiandra, ehe ancora nel XII secolo comprendeva sette
grandi cittä tra cui Saint-Omer e Arras, si trovava all'apice del progresso
economico nell'Europa occidentale durante tutto l'arco di tempo ehe va
dall'XI al XV secolo. Lo sviluppo urbano vi si manifestö piü presto ehe
nelle regioni vicine e raggiunse un livello nettamente superiore1. Per
comprendere la peculiaritä del sistema normativo in un'area geografica
sviluppata dal punto di vista del commercio, la Fiandra offre un esempio
assai significativo. Grazie a stretti legami col mondo mediterraneo e con
altre regioni di analogo sviluppo, si puö inoltre richiamare l'attenzione
sull'esistenza di sistemi normativi extra-territoriali.

Durante il periodo di forte crescita demografica le cittä occidentali
devono essere State dei crogiuoli, attirando gruppi di origini e eulture
assai diversi. I problemi di integrazione ehe si sono posti ai nuovi comuni
non possono dunque essere sottostimati. Nondimeno e interessante con-
statare ehe si sono sviluppati in Europa differenti modelli di coabita-
zione. Nella penisola iberica, malgrado le rivalitä talvolta violente sul
piano teologico, e malgrado le ripetute guerre di (ri)conquista, le popola-
zioni islamica, ebrea e cristiana hanno trovato modi di convivenza, di
collaborazione economica e di scambi culturali. Nelle grandi cittä le tre
comunitä non vivevano in un rigido isolamento, ma al contrario trova-
vano nuove forme di interazione. II contrasto con l'Europa centrale e
sorprendente. Le cittä fondate da colonizzatori tedeschi si sono agglome-
rate ma non integrate con altre cittä immediatamente vicine, attirando
immigranti di nuovo ceppo e di eulture differenti: slavi, ebrei, nuove
ondate di immigrazione tedesca ο fiamminga. Cosi nacquero le cittä

1 Traduzione di Rossella Trevisan
1 A. Dervillc, Le nombre d'habitants des vdlet> de VArtois et de la Flandre Wallonne

(1300-1450), in "Revue du Nord" LXV (1983) pp 277-299· prima del 1349 Saint-Omei
contava 35 000 abitanti, Airas, Lilla e Douai circa 30 000, Bethune, Hesdin e Aue tia ι
6 000 e ι 10 000 Per la Fiandra 'di Iingua fiamminga' non si dispone di cific aflidabih
prima dclla meta del XIV secolo, ehe ammontano a 64 000 pci Gand c 46 000 per Bruges,
per Yprcs e piobabile un numero supenoie a 20 000 W Pievemei, La dimographie des
vdks du comte de Flandre aux XIV1 et XV" siecles, in "Revue du Noid" LXV (1983) pp
255-275
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composite, tipiche di questa regione mista di culture germaniche e slave.
Praga, infatti, era composta di alraeno quattro cittä autonome, Cracovia
di tre. Gli insediamenti tedeschi intorno al Mar Baltico hanno ugual-
mente conservato il carattere di quartieri urbani isolati all'interno di una
cultura maggioritaria diversa2.

Α paragone con tali regioni caratterizzate dal confronto di religioni,
lingue ed etnie nettamente differenti, l'assimilazione degli immigranti
nelle cittä occidentali ha posto certamente meno problemi. Pertanto
sembra errato supporre ehe Pintegrazione si sia prodotta automatica-
mente. Nelle fonti in effetti e rimasta traccia di antagonismi ehe non
bisogna trascurare. Studi sociologici hanno inoltre dimostrato ehe anche
in assenza di segni distintivi cosiddetti oggetlivi quali la lingua, la reli-
gione ο l'etnia, popolazioni insediate hanno la tendenza a discriminare i
nuovi arrivati3.

In questa prospettiva si comprende la preoecupazione dei primi
comuni di creare una zona paeifica in un contesto separato dal mondo
signorile. Le cittä si sviluppavano sotto la spinta alla paeifieazione avviata
dai sinodi vescovili ehe promulgavano la pace di Dio, seguiti dai prineipi
territoriali ehe intendevano utilizzare lo strumento della pace - pace
prineipesca ο pace territoriale, Landfriede - per consolidare il proprio
potere nei confronti dei principali concorrenti feudali. I prineipi pote-
vano vedere come un'occasione favorevole la tendenza dei comuni a
ricercare una nicchia protetta, dal momento ehe la presenza urbana
tendeva a indebolire, almeno relativamente, i signori. Per tutto il tempo
in cui le cittä non rappresentavano ancora una sfida per il potere dei
prineipe stesso, egli poteva tollerare la lotta per l'autonomia nei con-
fronti dei signori locali. Inoltre dallo sviluppo urbano il prineipe rieavava
vantaggi materiali sotto la forma dei reddito crescente delle sue regalie,
quali i telonei, la monetazione e la giustizia, cosi come sotto forma dei
crediti ehe gli fornivano i borghesi4. In tal modo i prineipi si avvantaggia-
vano notevolmente della crescita dell'economia di mercato, da cui rieava-
vano consistenti mezzi finanziari, mentre i rivali feudali, ridottisi a
operazioni di scala piü modesta, venivano a trovarsi piuttosto ai margini.

Si possono dunque distinguere tre sistemi sovrapposti di diritto nelle
cittä: la base piü antica e quella delle consuetudini ehe non sono State
interamente sostituile dalla legislazione scritta; poi ι privilegi concessi dai
prineipi ο signori, i piü antichi dei quali si presentano ancora come

2 R Bartlett, The Making of Europe Conquesl, colomzalion and tultural change,
950-1350, London, Alan Lane, 1993

1 Ν Elias, J.L Scotson, The Estabhshed and the Outsiders Α Souological Enquiry into
Community Problems, London, Frank Cass & Co , 1965

4 Per una simile mterpretazione si veda Ph Godding, J Pycke, La Paix de Valencpennes
de 1114 Commentaire et edition cntique, in "Bulletin de la Commission royale pour la
publication des ancienncs lois et ordonnances de Belgique" XXIX (1979) pp 1-142, in
particolare ρ 95
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consuetudini confermate, lex et consuetudo; infine l'autonomia urbana
implicava il potere normativo del magistrato ο dei suoi organi sottoposti.

Prima ancora ehe i comuni fossero dotati di privilegi e di istituzioni
speeifiche, sono attestate organizzazioni di mercanti come nuclei della
solidarietä cittadina. II testo piü antico e uno statuto, giuntoci in una
versione posteriore, della caritä ("caritet") ο fraternitä ("frairie") di
Valenciennes, databile fra il 1051 e il 1070. II documento contiene un
primo lungo articolo dedicato - come la definiva Emile Coornaert - a
"l'esigenza di un aecordo totale, di una fraternitä basata sulPamore di
Dio e sull'amore tra gli uomini, specie tra i confratelli"\ Una serie di
disposizioni degli statuti riguarda la messa, la decorazione degli altari, il
rituale delle esequie dei confratelli e le preghiere relative. Seguono poi
aleune norme ehe riguardano le bevute (beuveries) dei membri. La
solidarietä tra i confratelli costituisce una preoecupazione originaria.
Quando essi si recano "al mercato", devono viaggiare in gruppo, armati e
pronti ad aiutarsi reeiprocamente. La solidarietä si deve manifestare
nella caritä tanto quanto nei banchetti. Alcuni articoli prevedono i
termini di riconciliazione per conflitti ο disordini interni, nati ο inaspriti
durante queste libationes. Una parte delle somme raecolte per le feste
era destinata ai poveri.

Statuti simili per la gilda di Saint-Omer prevedono il mutuo soecorso
dei membri in caso di duello ο di perdita delle mercanzie. Si regolamen-
tano costituzioni di pleges e di associazioni, e distribuzione di vino ai
chierici, ai poveri e ai lebbrosi. Fino a tredici articoli su ventotto rego-
lano le assemblee dei membri, in cui si tengono le potaciones: mirano a
ridurre le risse, i pugni e altre stulticias. Dati simili non esistono per la
gilda mercatoria di Arras ehe all'inizio del XII secolo, ma si riferiscono
senza dubbio ad una pratica piü antica. In questi tre casi si coglie un
embrione della comunitä cittadina, composta essenzialmente ma non
unicamente di mercanti, la quäle tende a creare una solidarietä interna e
carilatevole. Gli interessi di classe contribuivano certamente ad annodare
questi legami. Tuttavia, i problemi di ordine e di comportamento richia-
mavano ancora tutta l'attenzione, senza dubbio a causa dell'eterogeneitä
della popolazione delle giovani cittä. II eulto religioso cosi come i ban-
chetti, le bevute e le distribuzioni di elemosine contribuivano a creare
forme di socialitä. Le gilde mercantili vanno considerate, pertanto, le
prime istituzioni normative delle cittä, in cui fu posta la base per la civiltä
occidentale. Lo statuto della gilda di Saint-Omer enumerava giä una
serie di funzioni pubbliche (communi utihtati) esplicate grazie alle ecce-
denze degli introiti del banchetto, come la realizzazione delle costruzioni
urbane6.

E. Coornaeil, Les ghüdes medievales (V-XIVe siecles) Definition - Evolution, in
"Revue Hislonquc" (1948) pp 22-55, 208-243, m particolaie pp 50-55

6 Κ Schulz, "Den sie heben die Freiheit so sehr " Kommunale Aufstande und Entste-
hung des europaischen Bürgertums· im Hochmittelalter, Daimstadt, Wissenschaftliche
Buchgescllschaft, 1995, p. 125
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La tappa seguente e quella in cui le fonti non ci consentono sempre
di distinguere l'cstensione autonoma della societä cittadina dalla frater-
nitä originaria al comune comprendente differenti classi sociali. II co-
mune compare per lo piü al momento del primo intervento normativo di
un potere esterno. I piü antichi privilegi ciltadini ehe conosciamo per la
Fiandra sono stati emanati oralmente sotto giuramento e sono stati
confermati - con eventuali adattamenti - per iscritto da parte dei conti
successivi. Cinque atti, risalenti alPultimo lerzo dell'XI secolo, confer-
mano le franchigie di consueludini stabilite dagli abitanti di una cittä ο
concedono privilegi a una cittä nuova, specie nel campo della libertä
personale e della giustizia. Tutti questi atti riguardano cittä di minore
importanza7. Cosi Aire-sur-la-Lys, cittä di media grandezza, ha ottenuto
dal conte il riconoseimento dell'organizzazione comunale denominata
amicitia. II privilegio, concesso originariamente tra il 1093 e il 1111, e
stato confermato da tre conti successivi prima di esserci consegnato in un
originale della versione del 1188. Comprende diciotto articoli ehe rego-
lano la scelta di dodici giudici, le loro competenze giudiziarie e le
procedure miranti a salvaguardare la pace all'interno de\Yamicitia c la
solidarietä fra i membri. Numerosi articoli distinguono la posizione dei
membri della comunitä nei confronti degli extranei e precisano le moda-
litä di esclusione, in base al bando dello scabino, per coloro ehe non si
conformano alle norme. II penultimo articolo - seguito soltanto da una
questione di Interesse speeifico, e per questo probabilmente un'aggiunta
recente - contempla il diritto dei dodici giudici di correggere le leges et
consuetudines... ad honorem et utüitatem totius ville. Gli scabini ottene-
vano cosi la conferma al loro diritto di legislazione secondo il prineipio
fondamentalmente cittadino del bene comune8. Anche se aleuni articoli
sembrano essere stati aggiunti nel corso del tempo, questo documento
costituisce un esempio assai antico della seconda tappa normativa nelle
cittä fiamminghe. La dimensione religiosa dell'azione normativa e scom-
parsa nello stesso momento in cui l'iniziativa e passata alFautoritä comu-
nale.

II primo privilegio comitale a favore di una grande cittä, Ypres in
questo caso, risale al 1116. Non si tratta di una costituzione generale,
poiehe il testo tratta soltanto della sostituzione del duello giudiziario e
delle prove del ferro incandescente e dell'acqua col giuramento prestato
insieme a quattro co-giurati. Costoro dovrebbero essere dei parenti non
reputati di parte ο implicati in una faida, ο dei probiviri (legales viros). In
mancanza di giuramento, l'imputato verrebbe condannato a un'ammenda

7 R C van Caenegem, Coulumes ei legislaüon en Flandre aux XIC et Xlf siedes, in Lei,
Liberias urbaines et rurales du Xf au XlV' siede, Bruxelles, Pro Qvitate, 1968, pp
253-255, 269-270

8 G. Espinas, Recued de documents relatifs ä Vhistoire du droit muniapal en France des
origines ä la Revolution Arton, I, Paris, 1934, η 20, pp. 54-60
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a favore del conte e a un indennizzo a favore della parte querelanteJ. Le
piü antiche carte cittadme testimoniano dunque, in pnmo luogo, una
preoccupazione di sohdanetä, sempre attuale, tra ι membri della comu-
nitä giurala, di pacificazione interna e di protezione verso l'esterno II
concetto di amicitia, al centro della carta a favore di Aire-sur-la-Lys,
mostra ctuaramenle ι mezzi di mtegrazione sociale della nuova comunitä
in crescita. Vi si nconosce ancora l'ongine all'interno della gilda mercan-
tile In ugual misura ci nvela ι mezzi di esclusione in caso di non
adattamento da parte di mdividui, siano essi mihtes et vavassores (art. 9)
Bisogna ammettere ehe la maggior parte dei testi di cm dispomamo
nflette solo in forma modificata ü contenuto dei gmramenü prestati
oralmente dai conti (e in un solo caso da un signore locale) Ad ogni
modo pare ehe le autontä supenori non facessero ehe confermare prati-
che giundiche e di gestione autonoma ehe si erano sviluppate preceden-
temente, in seno alla comunitä cittadina

La cnsi pohtica ehe segui Passassimo del conte Carlo ll Buono nel
1127, ben conosciuta grazie all'eccellente raeconto di Galberto di Bru-
ges10, ha dato luogo a una sene di concessiom di pnvilegi cittadim da
parte dei pretendenti in lotta I testi ci sono pervenuti soltanto per la
cittä di Saint-Omer, nella fattispecie in due carte ongmali, di cui la
prima, sottosentta dal re di Francia Luigi VI, sotto forma di chirografo"
Galberto cita inoltre dei pnvilegi concessi dal conte Guülaume Chton a
Bruges e a Gand nguardanti per lo piü benefici commerciah e franchigie
iiscah Egh nconosceva al magistrato di Bruges ü dintto di apportare
miglione e correziom alle consuetudini cittadme. Α Gand ü conte,
sempre secondo Galberto, avrebbe aecordato sotto giuramento pnvilegi
fiscah e giundici, tra cm la conferma della pace Galberto raeconta poi
ehe ι notabih della regione di Aardenburg avrebbero sottoposto a Guil-
laume Chton una petizione sentta, ehe egh avrebbe riconosciuto e giu-
rato a voce II 30 marzo 1128 ll pretendente Thierry d'Alsazia avrebbe
confermato la hbertas di Bruges, ehe nsahva al 6 apnle 112712 Lo fece
ufficialmente nel caso di Saint-Omer, dove ü 22 agosto 1128 nprese, nella
nuova quahfica di conte, ü pnvilegio concesso da Guillaume Chton ü 14
apnle 1127 Vi modificava in suo favore un articolo relativo agh introiti

' F Vercauttren, ed , Actes des comtes de Flandre 1071 1128, Bruxelles 1938, pp
177-178

10 Si veda la nuova edi/ione entica Galbeit of Bruges, De multro, traditwne et occisione
glonoso Karoh conutis Flandnarum, a cura di J Rider, Turnhout, Bicpols, 1994 L mtro
duzione alla traduzione di Γ Β Ross e ancora mteiessante Fhe Muidei of Charles the
Good, Count oj Flandern by Galbert oj Bruges, New Yoik London, Haiper & Row, 1967,
pp 3-75 Si veda ugualmente la lecente anahsi dei fatti condotta da Schulz, Kommunale
Aufstande, eil, pp 101 13]

" Espinas, Recueil, cit, III, Paus, 1943, nn 622 c 623, pp 292 306, Vercauteren, Actes
cit η 127, pp 293 299, Th De Hempünne, Α Veihulst, De Oorkonden der graven van
Viaanderen (Juli 1128 September 1191), IT/1 Biuxelles, Commission royale d'Histone,
1988, η 2, pp 14 17

12 Galbert of Bruges, De multro, cit, cc 55, 95, 102
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della moneta e aggiungeva una franchigia dal teloneo e numerose norme
in materia di diritto di successione'l

L'impulso legislaüvo ehe si verificö durante la crisi del 1127-1128 non
ebbe immediato seguito. I due rivali concessero privilegi col palese
intento di legare le grandi cittä alla propria causa. Galberto suggerisce
uno stretto legame fra il riconoseimento di un nuovo conte e la conces-
sione da parte di questi di nuovi privilegi. II conte promette la pace ai
borghesi e li pone sotto la sua prolezione come se fossero suoi uomini.
L'analogia col contratto feudale e evidente. In parecchi casi i due conti
hanno reso chiara l'esistenza di un comune ehe e governato esso stesso
da scabini. Per Ypres, Arras e Douai, l'esistenza e attestata a partire dal
1111/Ί2-1116, mentre per le altre cittä sono i fatti del 1127-'28 a mo-
strarle per la prima volta.

Le comunitä urbane hanno evidentemente saputo trarre vantaggio
dalla situazione per estendere notevolmente i propri diritti, specie nel
campo economico, fiscale e del diritto successorio. II conte Guillaume
Cliton, sostenuto dal re di Francia Luigi VI, era entrato in carica nel 1127
a condizione di rispettare i privilegi del paese e delle cittä emergenti. In
meno di un anno, tuttavia, egli aveva violato cosi tanti impegni di
giuramenti solenni, come il rispetto della pace del mercato, ehe i borghesi
di Saint-Omer e di Lilla si ribellarono e si formö un vasto movimento di
opposizione. Α Gand un nobile, parlando a nome dei cittadini, indiriz-
zava al conte un'accesa requisitoria in cui lo aecusava di avere infranto la
legge e di essere spergiuro, in particolare riguardo all'abolizione dei
telonei, al mantenimento della pace e ad altre libertä concesse dai suoi
predecessori e da lui confermate sotto giuramento. Proponeva di riunire
una corte coi baroni del conte, compresi quelli ehe si erano ribellati
contro di lui, i pari e tutti i savi (sapienliores) del clero e del popolo, per
giudicare in pace se il conte potesse essere ancora mantenuto in carica14.

Tale espressione particolarmente chiara e precoce del prineipio di
governo costituzionale sotto il controllo dei rappresentanti dei tre Stati
riflette le clausole del contratto feudale: un vassallo aveva il diritto di
resistere al proprio signore se quest'ultimo non manteneva gli impegni.
Nel discorso ehe Galberto mise in bocca a quel nobile di Gand la formula
giuridica fu estesa a tutti coloro ehe erano soggetti al conte e divenne
dunque un prineipio di diritto pubblico. II giuramento di entrata in
carica, prestato a nome di tutti quelli ehe promettevano il fedele servizio
in cambio della protezione e del rispetto dei diritti e delle libertä da
parte del conte fu invocato come la formula giuridica, in poche parole il
contratto di governo ehe consentiva ai rappresentanti del popolo di
esautorare il conte. La proposta riunione della curia allargata non ebbe
mai luogo e non ei e giunto nessun segno di un'assemblea analoga per il

n De Hemptinne, Verhulst, Oorkonden, eil., p. 16, rr. 103-129.
'" Galberl of ßruges, De multro, eil., c. 95.
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XII ο XIII secolo'\ Un solo atto ci mostra esplicitamente il trasferimento
del diritto di resistenza feudale alla protezione di libertä borghesi: si
tratta della versione della redazione del diritto di Saint-Omer, concessa
dal nuovo conte Thierry d'Alsazia il 22 agosto 1128. Dopo l'enumera-
zione di nove testimoni ehe giurarono di mantenere la carta, essi la
corroborarono cosi:

«Prefaü barones insuper iuraverunt quod si comes burgenses Sancti Audo-
man extra consuetudmes suas eicere et sine iudicio scabinorum traetare
vellet, se a comite discessuros et cum eis remansuros, donec comes eis suas
consuetudmes integre restituent et iudicium scabinorum eos subire permit-
teret»16.

II diritto di resistenza rimaneva si riservato ai baroni, ma poteva
essere tirato in causa per l'infrazione di privilegi cittadini. Questa for-
mula e rimasta un caso isolato nel XII e XIII secolo, e perö ricomparsa
in seguito per essere applicata alla totalitä dei soggetti, e anche, nel 1477,
a eiaseuno di loro, singolarmente17.

Thierry d'Alsazia non legiferö piü, prima del 1146. Nel 1151 egli segnö
nettamente il passaggio dal regime delle gilde mercantüi a quello dei
comuni, concedendo ai borghesi di Saint-Omer il terreno su cui era
costruita la halle (il portico, la loggia) della gilda, situata nel mercato. Egli
stabiliva ehe questa halle avrebbe rappresentato un'immunitä giuridica
destinata al commercio, essendo, insieme al mercato, l'unico posto in cittä
in cui i mercanti stranieri avrebbero avuto la possibilitä di esporre e
vendere le proprie merci. In una conferma dell'atto, ehe porta la data del
1157, fu significativamente aggiunto ehe la donazione includeva «in qua
ghildhalla cum scoppis et appendieiis suis» sia di legno ehe di pietra18. II
conte dunque non garanti soltanto la libertä di mercato. Precisö anche ehe
Uli autem sub cuius custodia gildhalla tenetur non dovranno rimettere al
giudice un imputato ehe non poteva essere liberato da co-giurati ehe sulla
soglia della halle e in presenza di almeno due scabini. II giudice sarebbe
tenuto a trattare l'accusato e i suoi beni secondo la legge e la consuetu-
dine. Mentre il comune di Saint-Omer ottennc la proprietä pubblica di un
edificio commerciale, la libertä di mercato fu assicurata tanto quanto la
procedura giuridica.

Un nuovo impulso alla legislazione cittadina venne dato dal conte
Filippo d'Alsazia. Intorno al 1170 egli promulgö nuove carte di libertä
abbastanza simili per tutte le grandi cittä di Fiandra. II tono fu giä piü

'' J Dhondl, Les ongines des Etats de Flandre, in Estates or Powers, a cura di W
Blockmans, Heule, UGA, 1977, pp. 61-7J

"' De Hempünne, Vcihulst, Oorkonden, cit, p. 17.
" WP Blockmans, La significalion "constitutionelle" des pnvileges de Marie de Bour-

gogne (1477), in Le pnvilege general et les pnvileges regionaux de Marie de Bourgogne
pour les Pays-Bas 1477, a cura di W.P. Blockmans, Kortnjk-Heule, UGA, 1985 (Anciens
Pays et Assemblers d'Etats, LXXX) pp. 495-516, in particolarc ρ 506.

18 De Hemptinne, Vcrhulst, Oorkonden, cit., nn 132 e 170, pp. 215-216, 270-271
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monarchico. Infatti annunciava ben chiaramente ehe era lui, il conte, ehe
aveva instituta... lex et consuetudo ehe ne gli scabini ne i borghesi da
allora in poi avevano piü il diritto di modificare senza il suo consenso19. II
conte manifestava con chiarezza una visione d'insieme sulla legislazione
nel suo territorio; gli si attribuisce ugualmente, intorno al 1178, l'istitu-
zione di un sistema di baliato ehe consentiva di conlrollare meglio la
giurisdizione locale. Fu imposto autoritariamente: «Hec sunt puneta, que
per universam terram suam comes observari preeepit»20. II diritto delle
grandi cittä fu concesso a un gran numero di cittä, talvolta con filiazione
regionale e sempre con varianti locali dettate da concessioni anteriori,
scritte ο orali.

Tuttavia la legislazione comitale rimaneva speeifica per ogni cittä. II
numero di atti legislativi riguardanti l'insieme della contea e modesto in
rapporto agli atti speeifici: prima del 1500 ne sono stati pubblicati
soltanto sedici21. Malgrado lo sforzo di unifieazione avviato da Filippo
d'Alsazia, i suoi successori non riuscirono a mantenere una linea di
condotta altrettanto forte. Nel corso del XIII secolo le cittä estesero
gradualmente e in modo pragmatico l'attivitä legislativa e normativa, col
consenso esplicito ο tacito del conte. La fine del XII secolo vide giä una
notevole estensione del potere legislativo delle cittä. Nel 1191 il conte
concedeva a Gand un regime di condominium:

«Comes vel officialis ipsius nullum debet in Gandavo edictum instituere
sine conscientia et communi consilio oppidanorum, neque oppidam sine
conscientia et consiho comitis vel officialis ipsius»22.

Nel 1191 a Saint-Omer il conte lasciava ancora piü libertä al magi-
strato cittadino: «[Scabini] iuri preterea suo quiequid voluerint, ad emen-
dationem ville, superaddant, salvo iure meo et ville»2\ Nel 1281, a
Bruges, il conte si riservö soltanto il diritto di richiamare eventualmente i
regolamenti del magistrato: «toutes les keures ki seront faites en le vile a
terme u sans terme, li cuens par lui u par son baillu les puet rapeleir ne

" R C van Caenegem, L Mihs, Kritische uilgave van de "Grote Keure" van Filips van
de Elzas, graaf van Viaanderen, voor Gent en Brügge (1165-1177), in "Bulletin Commis-
sion royalc d'Histone" CXLIII (1977) pp. 207-257, Iidem, Edition cntiquc des versions
francaises de la "Grande Keure" de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, pour la ville
d'Ypres, in "Bulletin Commission royale d'Histoire" CXLVII (1981) pp 1-44

20 G Espinas, C. Verlmden, J. Buntinx, Privileges et chartes de franchises de la Flandre,
2 voll , Bruxelles, Commission royale des Ancicnnes Lois et Ordonnances de Belgique,
1959, η 1, pp 3-4.

21 lvi, pp 3-33
72 W Prevemer, De Oorkonden der graven van Viaanderen (1191-aanvang 1206), II,

Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 1964, p. 31, citato da J -M Cauchics, Services
pubhes et legislation dans les villes des anciens Pays-Bas Queslioni d'heunslique et de
methode, in L'initiative publique des communes en Belgique Fondements histonques
(Ancien Regime), 11° Colloquc International (Spa, 1-4 IX 1982), Bruxelles, Ciedit
Communal de Belgique, 1984, pp 639-688, in paiticolaie pp 644-649

71 Prevemer, Oorkonden, cit, ρ 224.
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eschievin ne autre ni ont pooir»24. Anche le fasi di regresso dell'autono-
mia cittadina, dopo le rivolte, non hanno sottratto alle autoritä cittadine
il potere legislativo, salvaguardando il controllo e l'accordo dell'ufficiale
del conte.

La regolamentazione e la giurisdizione del commercio internazionale
erano un campo in cui il conte non si intrometteva quasi. Dal momento
ehe questo avveniva in buona parte al di fuori del suo territorio e
riguardava gli stranieri, il suo sistema giuridico non si applieava ο si
applieava con difficoltä. Tult'al piü il badli de l'eau a L'Ecluse, l'avam-
porlo di Bruges, poteva arrestare persone e merci solto forma di rappre-
saglia ο in applieazione di lettere di marca. Le consuetudini sviluppatesi
nei porti lungo le vie maritüme, dal Mediterraneo al Baltico, e parzial-
menle codificate, vennero applicate in primo luogo dalle comunitä mer-
cantili ehe disponevano di un privilegio di autonomia giuridica per i loro
concittadini raggruppati in nazioni, consolati, corporazioni ο hanses. Dal
momento ehe erano coinvolte numerose nazioni, erano gli scabini delle
cittä fiamminghe - specie quelli di Bruges, dove la maggior parte dei
mercanti stranieri godeva di privilegi - a esercitare la giurisdizione
consuetudinaria. Molto spesso per le questioni commerciali si ricorreva a
un arbitrato, oppure a negoziati diplomatici25. Nel diritto commerciale e
marittimo si constata un uguale slittamento dell'organizzazione mercan-
tile privata verso il recupero da parte delle autoritä cittadine di modelli
di gestione sviluppatisi in questo modo. II caso piü eloquente e quello
della Hanse teutonica, originariamente un'associazione di mercanti inter-
cittadina, trasformatasi nel XIV secolo in una lega di cittä2".

Passiamo ora alla regolamentazione attuata dalle autoritä comunali.
Le prime redazioni scritte di ordinanze di magistrati cittadini si presen-
tano come ricapitolazioni codificate della tradizione orale. Ε stata ripro-
dotta una struttura omogenea nei piü antichi registri ehe si limitano a un
oggetto determinato, un setlore della normativa. Gli argomenti affrontati
rientrano nel campo del mantenimento dell'ordine pubblico, della sicu-
rezza collettiva e della legalitä, ma soprattutto dell'economia. Con queste
finalitä vengono intraprese aleune operc pubbliche e promulgate aleune
ordinanze27. I motivi invocati, se ce ne sono, riguardano il "bien com-

24 L. Gilliodts-van Severen, Coutume dp la vüle de Bruges, I, Bruxclles, 1874, p. 251,
citato da Cauchies, Services, eil., pp 645, 686

'" L. Gilhodts-van Sevcien, Cartulaire de l'anaen consulat d'Espagne α Bruges, 2 voll ,
Bruges, 1901-'2, Cartulaire de l'ancienne Estaple ä Bruges, 4 voll, Bruges, 1904-'6, J
Finot, Etudes histonques sur les relaüons commerciales enlre la Flandre et la republique de
Genes au moyen äge, Paris 1906

26 Ho trattalo piü ampiamentc questo punto in Voracious States and Obstructing Cities
An Aspect of State Formation in Preindustnal Europe, in C Tilly, W Ρ Blockmans, edd ,
Cities and the Rise of States in Europe, Α D 1000 to 1800, Boulder, Westview Press, 1994,
pp. 218-250, m particolare pp 228-230

27 Cauchies, Services, cit, pp 661-676.
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mun" ο il "commun profil", nozioni giä rinvenute nella carta di libertä di
Aire-sur-la-Lys de! 1093-11II28.

GH atti pubblici normalmente non assumevano una forma autenti-
cata, perche la loro registrazione aveva la funzione di promemoria per il
magistrato. Mentre per i soggelti privati il chirografo fu la forma piü
usata dalle grandi cittä fiamminghe2l) nel XIII secolo, la registrazione
prese progressivamente valore di autenticazione degli atti pubblici3". Α
Douai, per esempio, 175 bandi di scabini, relativi a materie economiche
abbastanza specialistiche, sono stati registrati 'intorno al 1250'. Nello
stesso periodo rimaneva in vigore il chirografo per atti di carattere
privato31. Solo quando le autoritä decidevano in merito a enti sottoposti,
come le istituzioni caritatevoli ο le corporazioni di mestiere, bisognö
assicurare ai destinatari una prova autentica dei loro diritti e doveri.
Mentre nel XIII secolo il patriziato urbano giungeva ancora a controllare
direttamente tutti i settori dell'economia, della giustizia e delPammini-
strazione, le lotte sociali della fine del secolo causarono la proliferazione
e la differenziazione della documentazione scritta. Α partire dal 1302
l'emancipazione delle corporazioni di mestiere procurö a queste un
potere di regolamentazione settoriale relativamente autonomo. Ne risul-
tavano ispezioni professionali e giurisdizioni speciali di cui non e rimasta
documentazione seriale e ehe quindi si conoscono male12.

II sistema normativo delle cittä fiamminghe si e sviluppato gradual-
mente dalle iniziative delle associazioni di mercanti. Favorendo pratiche
religiöse e convivialitä collettive, quelle tendevano a creare una solida-
rietä interna fra i membri ed esterna verso gli altri abitanti della cittä. Le
ghüdes ο hanses si assumevano funzioni riguardanti la comunitä cittadina
intera, come la regolamentazione e la protezione dcl mercato, la costru-
zione di una halle, il contributo ad altre opere pubbliche, tra cui le mura.
Le finanze della ghüda ο hanse e quelle della cittä si separarono solo
verso il 1300, allorche i comuni si fecero carico gradualmente, nel corso
del XIII secolo, delle funzioni pubbliche. Dal punto di vista personale, la

Ph Godding, Les ordonnances des autontes urbaincs au moyen äge Leur apport α la
tethnique legislative, in Peasanls and Townsmen in Medieval Europe Studia in honorem
Adnaan Verhuht, a cura di J -M Duvosquel e Ε Thoen, Gand, Ducaju, 1995, pp 185-201,
in particolare pp 188-189, 194

Si veda per esempio la notcvolc collezione di 5505 chirografi della cittä di Ypres C
Wylfels, Analyses de reconnaisances de deltes passees devant les echevins d'Ypres
(1249-1291), Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 1991.

'" Godding, Ordonnances, cit, pp 190-192
G Espinas, La vie urbaine de Douai au moyen äge, III, Paris 1913, nn 121-296, pp.

81-242
Μ Boone, Gent en de Bourgondisthe herlogen ca 1384 - ca 1453 Een sociaal-

pohtieke Studie van een staatsvormingsproces, Bruxelles, Kon Academie voor Weten-
schappen, 1990, pp 132-141
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stragrande maggioranza degli scabini apparteneva all'associazione mer-
cantile13.

I privilegi comitali hanno largamente confermato le istituzioni e i
concetti originari creatisi nelle cittä. Le nozioni di comunitä, di ordine
pubblico, di bene pubblico, di edifici e spazi pubblici, di funzioni pubbli-
che: tutto ciö e stato inventato nelle cittä tra ΓΧΙ e il XIII secolo, a
partire dai piccoli nuclei di associazioni di mercanti. Le organizzazioni
private hanno trasferito le loro pratiche e le loro concezioni ai comuni,
questi hanno trasferito, nel XVIII secolo, le loro idee di cittadinanza agli
Stati. Ο meglio: si trattava di una reinvenzione, dopo la grande tradizione
romana di pensiero pubblico. Questa ha reincontrato le nozioni sviluppa-
tesi di nuovo nelle cittä grazie alla riscoperta del diritto romano e del suo
uso negli ambienti monarchici, ehe si situa nell'Europa nord-occidentale
a partire dal XIV secolo. Non solo le procedure legislative cittadine
hanno spesso servito da modello allo Stato14. I concetti stessi di un diritto
pubblico e di un governo ehe serve al bene pubblico si sono sviluppati
pragmaticamente in quegli isolotti di pace ehe volevano essere i comuni.

" C. Wyffels, Hanse, granth marchands et patnuens ά Saint-Omer, in "Societe Acade-
mique des Anüquaires de la Monnie" XXXVIII [1960] pp 1-75, in parücolare ρ 23. su
una sessantma di scabini tra il 1251 e il 1305 sette non appartenevano alla Hanse; De
Vlaamse Hanze van Landen op het einde van de XUJe eeuw, in "Handehngen van het
Genootschap "Societe d'Emulation" te Biugge" XCVII (1960) pp 5-29

1A Α Rigaudiere, Gouverner la vüle au moyen äge, Paus, Anthiopos, 1993, pp. 113-165;
Godding, Ordonnances, eil., pp 185, 201


