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1 TRASCRIZIONE

Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indixione nona, die duodecimo mensis
martii.

Domina Isotta filia quondam domini Rolandi Bardeloni de capella Sancte Agathe sana Christi
gratiam corpore et mente, suarum rerum bonorum omnium dispositionem per praesens nuncupati-
vum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit. Voluit quod testamentum voluit
secretum esse et in sacristia fratrum predicatorum ecclesie sancti Dominici voluit deponere et
conservari.

In primis quidem voluit disposuit et mandavit quod de suis benis detur et restituatur heredi Bittini
filii quondam fratris Scharpilini ordinis militis [. . . ] quinquaginta libras bononinorum quas habuit
de testamentis de domibus ipsius Bittini plusultra quas sibi exstimate fuerit pro dotibus suis.

Item iure legavit reliquis de heredibus domini Petri Bardeloni duodecim libras bononinorum.

Item ecclesia Sancte Agathe sue capelle pro omni suo iure legavit tres solidos bononinorum.

Item ecclesia maiori Sancti Petri pro omni suo iure legavit decem solidos bononinorum.

Item ecclesia Sancti Augustini legavit tres libras bononinorum pro missis.

Item fratribus Minoribus legavit quattuor libras bononinorum pro missis.

Item fratri Loderengo de ordine Minorum nepoti fratris Peregrini legavit triginta solidos bononi-
norum pro missis.

Item fratribus Heremitantibus legavit triginta solidos bononinorum pro missis.

Item fratribus de Charmelo ecclesie Sancti Martini d’Aposa legavit vigintaquinque solidos bono-
ninorum pro missis.

Item servis sancte Marie, fratribus Apostolorum, fratribus sancti Gregorii, cuilibet dictorum con-
ventuum legavit viginti solidos bononinorum pro missis.
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1. TRASCRIZIONE

Item conventui fratrum Predicatorum de Bononia legavit sex libras bononinorum pro missis ad
quam ecclesiam Sancti Dominici sibi elegit sepulturam.

Item voluit expendi circa funus et sepulturam suam in cereis et chandelis et aliis necessariis centum
solidos bononinorum.

Item fratri Ubertino papiensi de ordine Predicatorum legavit tres libras bononinorum pro una charta
roget dictam pro anima sua in suis orationibus.

Item sororibus sancti <Mathie>, sororibus sancti Laurentii, sororibus sancti Salvatoris, sororibus
de Ponte Maiore, sororibus convertitis, sororibus de Virgini, sororibus sancti Guglielmi et sororibus
sanctae Crucis cuilibet dictorum conventuum legavit decem solidos bononinorum.

Item sororibus sancte Marie de Castro Britti legavit quinque solidos bononinorum.

Commissarios et executores nomine sui et dicti sui testamenti esse voluit et reliquit dominum prio-
rem fratrum Predicatorum de Bonononia qui pro tempore fuerit et fratrem Ubertinum papiensem
eiusdem ordinis quibus dedit et tribuit plenam et liberam potestatem, licentiam et auctoritatem
apprendendi de suis bonis vendendi et alienandi tamquam ipsamet facere posset vivens. In omni-
bus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tam presentibus quam
futuris Peregrinum et Bardelixium suos nepotes filios olim filiae sue domine Spiolarie sibi equis
portionibus heredes universales instituit. Salvo quod dedicta hereditate quae remanserit a predictis
legatis solvendis non possit aliquo modo vel ingenio vendi vel alienari quousque dum dicti heredes
cumpleverit etate viginti quinque annorum. Et si contra predicta facerent commisarii sui possint
vendicare et distribuere et dare pro anima sua. Et si aliquis ex dictis heredibus decederet sine libe-
ris aliis super vivens substituit. Et si omnes decederent sine liberis tunc et in eum casum pauperes
Christi sibi heredes substituit et instituit; pauperes intelligantur illos pauperes quos nominaverint,
dixerint et declaraverint dicti suis commissaris.

Item voluit et mandavit quod omne aliud eius testamentum seu ultima voluntas ab ea habet re-
trofacta vel disposita sint vana et cass et ea testamenta et ultimas voluntates et omnia et singula
que meis [. . . ] expressim per hoc presens testium revocavit et [. . . ] et valere expressim non ob-
stantibus aliquibus verbis derogatoriis afirmativis vel [. . . ] in eis contentis qui presente testo in
aliquo derogarent [. . . ] reminiscendo penitente se dixit. Et hanc suam ultimam voluntatem aseruit
esse velle quam valere voluit iure testi quidam si iure testi non valet vel valebit valent saltim iure
codicillorum vel cuilibet [. . . ] ultime voluntates vel [. . . ] plus et melius valere potest (et possit).

Actum Bononie in ecclesia Beati Dominici. In presentia fratris Ubertini papiensi sacrest(anis) fra-
tris Ugolini conversi archarii. Qua afficta dicta testatricem agnosit fratris Martini de Regio, fratris
Iacobini de Mantua, fratris Bonromei de [. . . ], fratris Iacobi de [. . . ], fratris Iacobi de (Chumis),
fratris Francisci d’Aspera, fratris Bartolomei de Hes(alo), fratris [. . . ] theatonici. [. . . ]

Et ego Iacobinus de Turris quondam Iacopini [. . . ], imperiale auctoritate notarius hiss omnibus
[. . . ] et mandato de testa(trice) rogatus scripsi et subscripsi.
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2 CONSIDERAZIONI

2.1 Il testo

Il testamento trascritto risale al 12 marzo 1296. Bologna si trovava al termine della fase più critica degli scontri
tra parti che videro trionfare quella guelfa e geremea guidata da Rolandino Passeggeri. 1 Questi statuti furono
validi per circa mezzo secolo e persero efficacia solo con il radicale cambiamento politico subito dalla città nel
XIV secolo. Gli statuti a cui il testamento preso in esame faceva riferimento sono quelli del 1288, espressione
piena del comune popolare bolognese. 2

Isotta, figlia di Rolandus Bardelonus, nel 1296 fece redigere un testamento segreto e affidato ai frati predi-
catori. Subito si preoccupò di restituire agli eredi di Bittinus, figlio di suo fratello Scharpilinus, 50 lire. Questi
soldi spettavano moralmente, e non giuridicamente, a meno che non ci fosse un altro documento a testimoniare
questo obbligo, al nipote poiché derivavano da sue proprietà e da ciò che rimaneva dei soldi dati a Isotta per do-
tarsi. Dunque possiamo avanzare una prima considerazione: Isotta si sposò, o venne solamente dotata, quando
il padre era già defunto, visto che al compito di fornirle la dote rispose il ramo di suo fratello Scharpilinus.

Tabella 1: Dati generali

Testatrice Isotta

Datazione 12 marzo 1296

Soldi totali 1903 soldi

Padre Rolandus Bardelonus

Marito Non citato

Segreto Sì, affidato a San Domenico

Esecutori Priore e Ubertinus

Eredi Bardalixius e Peregrinus

Sepoltura San Domenico

1Rolando Dondarini, Gli Statuti “antimagnatizi” del Comune di Bologna del 1288, pp. 1-41.
2Serena Giuliodori, “De rebus uxoris”, p. 655.
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Seguivano poi 23 legati, destinati per lo più a edifici e comunità religiose. Il primo di questi cattura su-
bito l’attenzione dal momento che a beneficiarne furono gli eredi di un certo Petrus Bardelonus che abbiamo
presupposto essere il fratello del padre Rolandus, in quanto unico personaggio nominato a portare lo stesso
cognome.

Tutti gli altri legati erano destinati a membri di ordini mendicanti, se non all’ordine stesso. Fanno eccezione
i primi tre, rivolti direttamente a delle chiese. La prima era la sua cappella di origine, Sant’Agata, mentre la
seconda è la cattedrale della città di Bologna, San Pietro. Dunque mi viene da pensare che la terza nominata,
Sant’Agostino, fosse la chiesa preferita dalla testatrice per seguire quotidianamente le funzioni.

I successivi 16 legati erano destinati a frati di diversi ordini, tra i quali, per quantità di soldi ricevuta,
spiccano Predicatori e Minori. La massiccia presenza numerica di ordini mendicanti rispetto ad altre forme
di organizzazione ecclesiastica rende perfettamente l’idea della presenza e influenza che questi avevano ed
esercitavano sull’ambiente cittadino.

Un legato era destinato precipuamente «circa funus et sepulturam» e quindi indirizzato alla chiesa prescelta
per questo scopo, San Domenico.

Gli ultimi due legati erano destinati direttamente a due frati, Loderengus, Minore, e Ubertinus papiense,
Predicatore. Il secondo è ritrovabile sia tra i commissarios et executores sia tra i testimoni, dunque doveva aver
avuto un rapporto forte con Isotta.

Tabella 2: Legati

Soldi Percentuale Destinatario Pro missis
(S) (%)

1000 52,5 Erede di Bittinus ◦
140 12,6 Eredi di Petrus Bardelonus ◦
3 0,2 Chiesa di Sant’Agata ◦
10 0,5 Cattedrale di San Pietro ◦
60 3,1 Chiesa di Sant’Agostino •
80 4,2 Frati Minori •
30 1,6 Frate Loderengus •
30 1,6 Frati eremitani •
25 1,3 Frati carmelitani di San Martino •
20 1,1 Servi di Santa Maria •
20 1,1 Fratres apostolorum •
20 1,1 Frati di San Gregorio •
120 6,3 Frati Predicatori •
100 5,3 Funus et sepultura ◦
60 3,2 Ubertinus papiense ◦
10 0,5 Sorelle di San Mattia ◦
10 0,5 Sorelle di San Lorenzo ◦
10 0,5 Sorelle del San Salvatore ◦
10 0,5 Sorelle di Ponte Maggiore ◦
10 0,5 Sorelle convertite ◦
10 0,5 Sorelle della Vergine ◦
10 0,5 Sorelle di San Guglielmo ◦
10 0,5 Sorelle di Santa Croce ◦
5 0,3 Sorelle di Santa Maria di Castel de’ Britti ◦

Successivamente il testo indicava come commissarios et executores l’Ubertinus papiense di cui sopra e il
priore dei Predicatori in carica al momento della morte della testatrice. In seguito la testatrice designava Barda-

lixius e Peregrinus, figli di sua figlia defunta Spiolaria, eredi universali di tutti i beni rimanenti dopo aver pagato
i legati precedentemente elencati. Seguiva una condizione imprescindibile: i due eredi fino al compimento dei
25 anni non avrebbero potuto vendere vel alienare nessuna parte dell’eredità ricevuta, pena la “confisca” da
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parte dei commissari.

Infine venivano indicate le disposizioni nel caso di morte degli eredi: se fosse morto uno dei due fratelli si
sarebbe applicato l’istituto della sostituzione;3 se fossero morti entrambi i beni sarebbero spettati ai pauperes

Christi, la cui identità sarebbe stata stabilita dai commissari.

Alla fine del testamento erano riportati i testimoni, tutti esclusivamente frati. Dall’infelice trascrizione che
siamo riusciti a ottenere dei loro nomi e delle loro città di origine possiamo notare come un tratto caratteristico
dei membri degli ordini mendicanti fosse non solo l’assenza dell’obbligo di stabilitas loci, ma anche la forte
propensione allo spostamento tra le varie città dell’Italia settentrionale: emblematico il fatto che il personaggio
più importante di un testamento bolognese, secondo solo alla testatrice, fosse Ubertinus, un Predicatore di
Pavia.

2.2 Interpretazioni

Anche da una superficiale lettura del testo si nota come la testatrice riponesse molta fiducia, dalla quale deriva
molto potere, nei commissari. Considerazione opposta per i familiari, assenti in tutti i ruoli di garanti o testi-
moni. Il distacco o almeno la sfiducia verso la famiglia è riscontrabile anche nel fatto che il testamento fu reso
«secretum» e venne affidato ai frati; inoltre, nonostante avesse reso «heredes universales» i nipoti, non riponeva
piena fiducia in questi, o forse in chi ne curava gli interessi durante la loro infanzia, presumibilmente X8 o il
suo lignaggio, avendo vietato a questi di toccare il patrimonio prima dei 25 anni. L’atteggiamento di Isotta, che
a un primo sguardo potrebbe essere definito ambiguo, reputiamo che fosse solo manifestazione del contrasto,
o almeno della sfiducia, nei confronti del lignaggio di X8. Infine la segretezza del testamento e la ridondante
presenza di frati come garanti si spiegherebbero come espedienti utili alla donna nel contesto comunale per far
valere pienamente la propria volontà testamentaria.4

Abbiamo visto come, tramite l’istituto della exclusio propter dotem, la dote venisse utilizzata come liqui-
dazione per le donne del lignaggio. La loro esclusione dall’asse ereditario mirava alla piena affermazione dei
concetti di verticalità e agnaticità. Inoltre la donna sposata passava giuridicamente e socialmente dal lignaggio
paterno a quello maritale.5 Infatti Isotta non rimise la dote ricevuta in passato al ramo paterno, rappresentato
dagli eredi del nipote Bittinus, ma restituì solamente ciò che ne era avanzato: si trattava di una questione con-
tingente, particolare e personale. Invece la dote vera e propria di Isotta costituiva parte dei beni personali che
lei distribuì sia come legati sia come eredità restante ai suoi eredi universali, che socialmente facevano parte
del lignaggio di X8.

Ora lo storico deve chiedersi perché Isotta abbia designato come eredi universali i nipoti Bardalixius e
Peregrinus; cioè rispetto a quale percorso ereditario si poneva questo testamento, considerato nella sua natura di
atto eccettuativo. Per farlo dobbiamo formulare diverse ipotesi, non avendo informazioni certe su alcuni membri
della famiglia. Se supponiamo ancora in vita X5, marito di Isotta, seguendo la norma dettata dallo statuto del
1288, in assenza di testamento, l’eredità dotale sarebbe dovuta tornare alla famiglia di origine di Isotta, mentre
la metà dei mobilia sarebbe rimasta a X5. Se invece X5 fosse premorto a Isotta, fatto che riteniamo probabile,
vista la sua totale assenza nel testamento, Isotta, libera di testare in quanto vedova, avrebbe scelto di premiare la
discendenza della figlia morta Spiolaria, senza però dimenticarsi del suo lignaggio di origine, rappresentato da
Petrus e Bittinus. Se proviamo a ipotizzare i percorsi delle eredità di X5 e Spiolaria, notiamo che tutto sarebbe
confluito, in assenza di testamento, ai due nipoti di Isotta. Dunque ci sentiamo di escludere la motivazione
economica alla base della scelta di rendere eredi i nipoti, che, per quanto possiamo saperne, dovevano aver
ereditato molti beni dalla madre e dal nonno materno, e forse anche da X8. Rimane la motivazione affettiva,
che crediamo essere la più plausibile: Isotta potrebbe aver avuto un reale legame con i suoi nipoti, ma non
con il lignaggio di X8; questo spiegherebbe la designazione di eredi universali, ma con la clausola dei 25 anni.

3Claudia Storti Storchi, La condizione giuridica delle donne della famiglia, p. 73.
4Serena Giuliodori, “De rebus uxoris”.
5ibidem.
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Infine la necessità di un testamento come atto eccettuativo si manifesta anche solo con l’assegnazione dei 23
legati e con la restituzione a favore degli eredi di Bittinus.

Dobbiamo anche interrogarci sull’origine dei soldi che Isotta assegnò ai vari legati. Dalla morte del pa-
dre non ricevette nulla, essendoci Scharpilinus, fratello maschio di Isotta. Dalla morte del fratello nemmeno,
avendo questo un figlio maschio, Bittinus. Nemmeno dalla morte della figlia Spiolaria ereditò, in quanto erano
presenti figli della premorta. Infine nemmeno dalla morte del marito fu possibile per lei ereditare qualcosa, visto
che questa possibilità era negata dal testamento del 1288. Dunque l’unica possibile origine dei suoi beni risulta
essere la dote personale, a meno che la madre di Isotta, X2, non avesse lasciato qualcosa alla figlia tramite
testamento.

2.3 Localizzazione degli enti religiosi

Tabella 3: Legenda

Numero Edificio (indirizzo)

1 Chiesa di S. Agata (Piazza del Francia)
2 Cattedrale di S. Pietro Maggiore (Via Indipendenza, 9)
3 Chiesa di Sant’Agostino in Fossa Cavallina (fuori Porta Maggiore)
4 Basilica di S. Francesco (Piazza San Francesco)
5 Basilica di S. Giacomo Maggiore (Piazza Rossini, 2)
6 Basilica di S. Martino Maggiore (Via Oberdan, 25)
7 San Gregorio dei Mendicanti (Via Albertoni, 11)
8 Basilica di S. Domenico (Piazza San Domenico)
9 Chiesa di S. Mattia (Presso Arco Bonaccorsi)
10 Chiesa di S. Lorenzo (Via Castiglione, 44)
11 Chiesa di S. Salvatore (Via Cesare Battisti, 18)
12 Chiesa di S. Andrea di Pontemaggiore (Via Emilia Levante 57/2)
13 Santuario della Madonna di San Luca (Via di San Luca, 36)
14 Chiesa di S. Guglielmo (Via Mascarella, 75)
15 Chiesa di S. Croce (Porta Galliera)
16 Chiesa di S. Maria di Castel de’ Britti (Via Santo Stefano, 38)

Qualche considerazione sul lavoro che abbiamo svolto per localizzare le chiese e gli ordini citati nel testo
mi sembra doverosa. Ovviamente l’operazione è risultata più impegnativa nel caso di chiese e ordini soppressi.
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Sant’Agata, cappella di origine di Isotta, risulta essere stata nei pressi di Palazzo Pepoli in piazza del
Francia.6

Sant’Agostino è stato invece l’oggetto di più difficile localizzazione: la maggior parte delle ricerche ci
portava all’ordine agostiniano e alla sua sede bolognese di S. Giacomo Maggiore, tra l’altro già citata per
un altro legato; alla fine ci è sembrato probabile, vista la vicinanza a 7 e 12, identificare la “ecclesia Santi

Augustini” con la chiesa duecentesca di Sant’Agostino in Fossa Cavallina.7

I fratres sancti Gregorii li abbiamo individuati in relazione alla chiesa di San Gregorio dei Mendicanti, ora
soppressa.8

Per risalire alle sorores sancti Mathie abbiamo trovato un riferimento nelle fondatrici di una chiesa di
San Mattia un tempo situata in Via Sant’Isaia, edificata nel XVI secolo. Risalendo alla storia delle fondatrici
abbiamo scoperto che queste avevano sede nei pressi dell’Arco Buonaccorsi, vicino a Porta Saragozza.9

Le sorores sancti Laurentii le abbiamo associate alla chiesa di San Lorenzo che, secondo il Guidicini, era
situata in Via Castiglione.10

Il caso delle sorores de Ponte Maiore è un chiaro esempio di Serendipità. Cercando direttamente una chiesa
nella zona di Pontemaggiore non abbiamo trovato nulla, ma, mentre consultavamo il Guidicini alla ricerca dei
informazioni per altri ordini, abbiamo letto che il Savena anticamente passava per l’attuale rione Pontevec-
chio, in zona Mazzini. Spostando quindi il focus della ricerca sulla storia del rione siamo venuti a conoscenza
dell’esistenza di un oratorio di Pontemaggiore. Da qui, incrociando il Guidicini con il Fini siamo arrivati a
individuare l’obiettivo della nostra ricerca: la chiesa di Sant’Andrea di Pontemaggiore, poi intitolata a Santa
Maria. Oggi è possibile vedere i suoi resti in Via Emilia Levante 57/2, anche se l’edificio è occupato da un
negozio di fiori.

Con le sorores convertites ci imbattiamo nell’unico esito fallimentare della nostra ricerca. Infatti, a causa
della vaghezza dell’indicazione del testamento, non siamo riusciti a risalire a nessun ordine e quindi a nessun
luogo.

Stesso discorso sarebbe stato necessario per le sorores de Virgini. Tuttavia in questo caso ci sentiamo di
avanzare un’ipotesi che trova fondamento sull’aspetto linguistico. Infatti se osserviamo l’elenco di sorores no-
tiamo che la loro appartenenza viene indicata tramite l’utilizzo del genitivo (sancti Laurentii, sancte Crucis,
etc.). Le uniche due eccezioni si verificano per le sorores de Ponte Maiore e per le sorores de Virgini, dove il
genitivo viene sostituito dalla preposizione de seguita dall’ablativo. L’ablativo nel caso di Pontemaggiore indi-
ca il luogo geografico dal quale le sorores derivano, e non l’ordine o la chiesa di riferimento. Se applicassimo
lo stesso ragionamento anche alle sorores de Virgini, potremmo intendere Virgini come indicante per antono-
masia il santuario della Vergine di San Luca e quindi identificare le destinatarie del legato con le religiose del
santuario.

Le sorores sancti Guglielmi le abbiamo facilmente attribuite all’antica chiesa di San Gugliemo di Via
Mascarella.11

Infine le sorores sancte Marie de Castro Britti ci hanno dato non pochi problemi. Infatti inzialmente aveva-
mo ritenuto ovvio cercare una chiesa intitolata a Santa Maria nella frazione di San Lazzaro di Savena chiamata
appunto Castel de’ Britti. Tuttavia non abbiamo trovato delle corrispondenze e invece abbiamo trovato, grazie
alle indicazione del Fini, una chiesa chiamata proprio Santa Maria di Castel de’ Britti in Via Santo Stefano.
Il nome deriverbbe dalla provenienza della famiglia fondatrice. Tuttavia questa attribuzione apparentemente
priva di problematiche mette in crisi la nostra ipotesi poco prima avanzata per le sorores de Virgini; infatti il de

in questo caso non indicherebbe il luogo geografico di provenienza delle sorores, ma la chiesa di provenienza,

6Giuseppe Guidicini, Cose notabili, I, p. 346.
7ivi, I, p. 169
8ivi, IV, p. 218.; vedi anche Marcello Fini, Bologna sacra, p. 98.
9ivi, p. 163.

10Giuseppe Guidicini, Cose notabili, I, p. 279.
11Marcello Fini, Bologna sacra, p. 100.
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a meno che l’utilizzo del de nella denominazione della chiesa non fosse dovuto proprio a indicare l’origine
geografica della famiglia.

Dalla carta realizzata localizzando i vari enti religiosi possiamo notare una scontata maggioranza di enti
all’interno del centro cittadino. Notiamo anche che gli unici enti religiosi, escluso il santuario di San Luca,
situati al di fuori delle mura cittadine si trovano tutti nella parte orientale della città, nella zona esterna di
Porta Maggiore. Possiamo ipotizzare che Isotta, nata vicino a Sant’Agata, avesse poi abitato nei pressi di
Sant’Agostino.

2.4 Conclusioni

Analizzando questo testamento nel maggior numero possibile di aspetti, come dovrebbe fare ogni ricerca sto-
rica guidata dall’ambizione di conoscere qualocosa di nuovo, abbiamo notato come le donne ricoprissero un
ruolo doppio all’interno delle stretegie patrimoniali. Se da un lato erano vittime di svantaggi, su tutti l’istituto
della exclusio propter dotem, esse avevano anche un forte peso all’interno delle famiglie, proprio in quanto por-
tatrici di dote. Questa doppia natura le rese delle «eredi imperfette», se vogliamo adottare la definizione della
Giuliodori.12 Non solo in questo testamento è anche riscontrabile una preoccupazione per la salvezza, sia della
propria anima, testimoniata dalla ridondanza di legati “pro missis”, sia della propria discendenza, riscontrabile
nella serie di clausole poste agli eredi universali. Questo intreccio di spirituale e materiale, di prassi e di norma,
è l’ennesima manifestazione di una ambivalenza in materia di atteggiamenti testamentari che ha fatto da filo
rosso per tutto il corso di Storia delle donne e di genere nel medioevo tenuto dalla professoressa Lazzari nel
febbraio del 2023 presso l’Università di Bologna. Questo breve e umile scritto ha l’aspirazione di essere, si
spera degnamente, uno dei suoi prodotti ultimi e conclusivi.

12Serena Giuliodori, “De rebus uxoris”, p. 676.
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